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1. PREMESSA
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (Dall’Allegato A del DPR 89 del 15 marzo

2010): Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e

tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno: 

 aver  acquisito  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. SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 21-22 ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Gli studenti che affrontano l’esame di Stato nel 2021-22 hanno vissuto l’intero triennio nel corso

delle diverse fasi della pandemia da Covid-19. Preme ricordare che durante la loro Classe terza

(a.s. 2019-20), con l’emergere della pandemia, la didattica si è realizzata, per la prima volta ed in

via inizialmente sperimentale, nelle forme dell’ormai familiare DaD. Inoltre, al termine dell’a. s.

2019-20, ope legis la promozione è stata garantita a tutti. Nel successivo a.s. 2020-21, a fronte di

un’ormai consolidata pratica della DaD, va rilevato che i  periodi di sospensione delle lezioni in

presenza  sono  stati  numerosi  e  prolungati;  anche  in  considerazione  di  ciò,  oltre  che  della

sofferenza pregressa,  i  criteri  valutativi  al  termine dell’a.s.  sono stati  resi  più flessibili,  sia per

quanto concerne la promozione a giugno, sia per gli esami di giudizio sospeso. Nel corrente a.s.

2021-22 la DaD, pur attuata in periodi limitati e per classi singole, secondo il tracciamento dei

contatti, ha comunque influito sull’andamento didattico, sui tempi e modi degli apprendimenti,



che ne sono stati  resi  essenziali  nelle conoscenze e nello sviluppo di  abilità e competenze. Va

anche ricordato come la rarefazione delle relazioni umane, fondamentali  nell’ambito scolastico

tanto per gli apprendimenti quanto per l’armonica crescita della personalità, abbiano determinato

presso numerosi studenti situazioni di disagio, più o meno marcato.

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE al 15 maggio 2022

La  classe  all'inizio  dell'anno  era  composta  da  23  alunni  di  cui  6  ragazze  e  17  ragazzi,  tutti

provenienti  dalla 4 F tranne uno studente ripetente, che inizialmente ha avuto difficoltà nella

regolarità della frequenza e nella costanza dell'applicazione, problematiche che si sono risolte nel

corso del secondo quadrimestre. A maggio un alunno si è ritirato perciò ora sono 22. Gli alunni

hanno potuto godere lungo il triennio di continuità didattica nell’insegnamento di: italiano, storia

dell’arte, informatica, religione, scienze e inglese; nelle altre materie: storia, filosofia e scienze

motorie si  sono avvicendati  diversi insegnanti.  In matematica e fisica, quest'anno, ci sono stati

due docenti, infatti  il  prof. Rocci,  con loro dalla seconda e andato via il  15 novembre, è stato

sostituito dal prof. Puppin  con loro dal 29 novembre, quindi, dal 15 al 29 novembre, i ragazzi non

hanno avuto un insegnante di matematica e fisica. All’inizio del triennio la classe dimostrava un

livello di preparazione discreta, un piccolo gruppo di studenti con una preparazione completa in

tutte le materie, altri presentavano ancora fragilità nel metodo di studio e nell’esposizione orale.

La  classe  è  stata  passiva  rispetto  al  lavoro  didattico:  alcuni  studenti  più  interessati  e

potenzialmente partecipi hanno tentato di  stimolare i compagni affinché si instaurasse un dialogo

più  costruttivo  e  partecipativo  con  la  componente  docente  ma  senza  un  significativo

cambiamento. L’altro aspetto da rilevare è la difficoltà espositiva e la carenza lessicale che molti

degli  studenti  presentano,  anche  tra  quelli  che studiano  con impegno e  continuità.  Anche il

comportamento, fin dalla prima, non è stato sempre corretto e lineare da parte di tutti, infatti  vi

sono stati spesso atteggiamenti provocatori e contestatari ma anche assenze strategiche e una

passività in classe al limite del tollerabile. Anche le opportunità fornite dai docenti, per facilitare

l'organizzazione del loro lavoro, non sono state colte con la maturità che avrebbero dovuto avere.

Per  quanto  concerne  gli  apprendimenti  l’area  umanistica  (lingua  e  letteratura  italiana,  storia,

filosofia, lingua e letteratura inglese storia dell’arte) si presenta come la più sofferente, sia per le

difficoltà  sopra  sottolineate,  sia  per  le  incertezze  nell’uso  del  linguaggio  specifico.  Nell’area

scientifica la maggioranza della classe riesce ad ottenere risultati più significativi, specialmente in

informatica e scienze. Permangono alcune incertezze in matematica e fisica, in parte dovute al

problema  riscontrato  nel  periodo  pandemico  di  coltivare  alcune  competenze  proprie  delle

materie.

4. EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

classe Numero iniziale di

iscritti

Respinti  tra  giugno  e

agosto

Numero di trasferimenti durante l’anno

scolastico in uscita (-) e in entrata (+)

Terza 24

Quarta 24 1

Quinta 22 -- -1



5. Composizione del consiglio di classe e variazioni intervenute

DOCENTI A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 A.S. 2019-20 A.S. 2020-21 A.S. 2021-22

Religione S. Broccardo S. Broccardo P. Barcariolo P. Barcariolo P. Barcariolo

Italiano M. Furegon M. Furegon M. Marsilio M. Marsilio M. Marsilio

Informatica T. Guida M. Pullin M. Pullin M. Pullin M. Pullin

Inglese E. Solimbergo E. Solimbergo E. Solimbergo E. Solimbergo E. Solimbergo

Storia M. Furegon M. Furegon G. Guerriero C. Belli C. Belli

Filosofia G. Guerriero C. Belli C. Belli

Matematica D. Facco/V.

Lucia

A. Rocci A. Rocci A. Rocci A. Rocci/M.

Puppin

Fisica E. Miola A. Rocci A. Rocci A. Rocci A. Rocci/M.

Puppin

Scienze A. Maccia A. Maccia A. Paggi A. Paggi A. Paggi

Disegno  St.arte Butelli Butelli Butelli Butelli Butelli

Scienze Motorie C. Siviero C. Siviero C. Siviero L. Pozzer L. Pozzer

6. OBIETTIVI  EDUCATIVI  CHE  IL  CONSIGLIO  DI  CLASSE  SI  È  PREFISSO  NELLA
PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO
a. Formativi generali (con riferimento alle competenze di cittadinanza)

• Essere disponibili al confronto fra opinioni, contesti e culture diversi.

• Essere responsabili, corretti e precisi nell’assunzione di impegni. 

• Lavorare in modo autonomo e in collaborazione. 

• Riconoscere i propri diritti e doveri, nel rispetto di sé, degli altri, delle cose e della struttura

scolastica.

Viste le caratteristiche del gruppo classe e il periodo pandemico il CdC si è concentrato sul 

recupero e il potenziamento dei seguenti obiettivi:

Asse dei linguaggi:
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti;

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario.

Asse matematico:
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole

anche sotto forma grafica;

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico;

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

Asse scientifico-tecnologico:
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza.

Asse storico-sociale



 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche.

b.  Cognitivi  (con  riferimento  alle  competenze  –  conoscenze  trasversali  alle  varie
discipline)

• Comprendere ed analizzare un testo. 

• Utilizzare  un  linguaggio  ed  un  lessico  adeguati,  anche  in  riferimento  al  vocabolario

disciplinare. 

• Ricercare ed applicare un metodo di studio adeguato. 

• Saper intervenire in modo opportuno, appropriato ed argomentato. 

Profilo finale, con livelli di raggiungimento degli obiettivi a livello di Consiglio di classe
A  conclusione  del  percorso  di  studi,  si  evidenzia  che:  5  studenti  hanno   una  preparazione

completa in tutte le discipline mostrando buone capacità espressive,  un linguaggio fluido e una

rielaborazione personale, 14 studenti, in  una fascia intermedia, hanno lavorato con adeguata

continuità e metodo raggiungendo un profitto discreto, 3 allievi hanno raggiunto  competenze

sufficienti e mantengono alcune fragili in più discipline.

INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA DISCIPLINARE 
Attività svolte in orario curricolare 

Classe terza

• teatro plautino

• progetto Martina

• potenziamento matematica e fisica

• giornata della memoria

• giorno del ricordo.

Classe quarta

• Incontro online con lo scrittore Gianfranco Bettin 

• settimana scientifica

• approfonditemi fisica e matematica

• giochi di Archimede.

• certificazione linguistica

Classe quinta

• Visita virtuale al Cern

• corso Astrofisica

• W2D2

• certificazione linguistica

• settimana scientifica

• giorno del ricordo

• giorno della memoria

• approfondimento fisica matematica

• progetto carceri

• giochi della chimica

• giochi di Archimede

• progetto AVIS



Attività svolte in orario extracurricolare 

Classe terza

•  ECDL

• corso base sulla sicurezza,

Classe quarta

• Progetto Poseidone

• ECDL

Classe quinta

• ECDL

• Laboratorio di Bioetica

Attività individuali opzionali significative 

• Olimpiadi di matematica

• olimpiadi della fisica

Orientamento

• Aphatest

• My Opportunites

• Federchimica

• Presentazione della scuola di statistica

• Orientamento UNIVE : progetto archelogia

Nel corso del triennio gli alunni hanno frequentato gli  sportelli di matematica

7. CONTENUTI, STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE (indicatori adottati per la 

formulazione dei giudizi e/o dei voti).

Per valutare le prestazioni degli studenti, ossia il loro grado di raggiungimento degli obiettivi di

apprendimento fissati a conclusione del periodo intermedio e finale del percorso curricolare, sono

state utilizzate diverse tipologie di prove (per la loro specificazione si rinvia all’allegato A di ogni

disciplina).

Le modalità di valutazione delle singole prove (o del complesso delle prove al fine di esprimere un

giudizio globale) si è basata sui seguenti criteri di corrispondenza fra prestazioni dello studente,

valutate in termini di conoscenze, competenze e abilità, e punteggio (voto) numerico attribuito. Il

voto  misura  il  profitto  dello  studente,  cioè  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di

apprendimento che si è inteso valutare.  

8. INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE IL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

FORMATIVI E PEDAGOGICI.

Sono stati valutati i seguenti indicatori: 

a) comportamento (partecipazione, frequenza, attenzione, correttezza e capacità di relazioni

interpersonali, rispetto di persone, cose, strutture);

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento del  metodo, recupero, acquisizione di

abilità anche con informazioni minime);

c) capacità (analisi e sintesi, senso critico, autocorrezione).



9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE
a) Comprensione delle consegne e conoscenza dei contenuti

b) Correttezza linguistica e uso della terminologia appropriata

c) Capacità di rispondere in modo sintetico, ma esaustivo alle richieste

N.B. Gli indicatori specifici per la valutazione delle singole discipline sono negli allegati A.

Sono parte integrante del “Documento del 15 maggio”:

 N. 11 ALLEGATI A - Relazioni finali relative alle discipline dell’ultimo anno di corso a cura dei

singoli docenti

 ALLEGATO B: Presentazione delle attività relative ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e

per l’Orientamento” 

 ALLEGATO C: Presentazione delle attività relative ai “Percorsi di cittadinanza e Costituzione”

Selvazzano Dentro, 15 maggio 2022

Il Consiglio di Classe

ITALIANO _______________________________

FILOSOFIA e STORIA _______________________________

INGLESE _______________________________

MATEMATICA e FISICA _______________________________

SCIENZE _______________________________

INFORMATICA _______________________________

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE _______________________________

SCIENZE MOTORIE _______________________________

RELIGIONE _______________________________
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022

ALLEGATO  A

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE QUINTA SEZIONE 5F

DOCENTE: PROF.    Patrizia Butelli Materia: Disegno e Storia dell'arte

Libri di testo in uso
Chiara Gatti, G. Mezzalama, E. Parente (a cura di), L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi,

vol. 5, Pearson, Torino I ed.2014/2019 u.ed.

Chiara Gatti, G. Mezzalama, E. Parente (a cura di), L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo a oggi,

vol. 4, Pearson, Torino I ed.2014/2019 u.ed.

OBIETTIVI CONSEGUITI
Conoscenze
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

 Conoscono il  linguaggio  specifico  della  disciplina,  dei  caratteri  specifici  dell’opera  d’arte,  il

contesto storico e culturale in cui collocare l’opera d’arte

 Comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti

 Conoscono i  complessi  monumentali,  gli  artisti  e  le  relative  opere,  in  particolar  modo del

periodo – dalla fine XVIII al XX secolo - in particolar modo le avanguardie artistiche.

Competenze
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina

 Saper analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici

 Riconoscere ed analizzare in modo corretto l’argomento proposto

 Contestualizzare l’opera

Abilità
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli:

 descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con

un utilizzo appropriato della terminologia specifica)

 stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità),

 contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento

artistico),

 storico  e  sociale (saper  storicizzare  l'opera  d'arte  analizzata  e  inserirla  nell'appropriato

ambito sociale di produzione e di fruizione),



 iconologico (saper  riconoscere  significati  non  evidenti  dell’opera  d’arte  sulla  base

dell’individuazione di una struttura simbolica o allegorica)

 formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali.

 osservare e comprendere un testo visivo.

 rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma

All'inizio del quinto anno scolastico la classe mostra di non avere ancora acquisito un 

atteggiamento maturo e responsabile, la  partecipazione era da parte di pochi studenti, l'impegno 

e l'attenzione sono stati scarsi da parte di buona parte delle classe,  questo atteggiamento, 

continuato durante tutto l'anno, non ha permesso il raggiungimento degli  obiettivi prefissati. Una 

piccola parte di studenti ha lavorato in maniera costante con impegno e partecipazione, di 

conseguenza ha appreso i contenuti e anche una completa capacità di analisi e comprensione dei 

fenomeni, un nutrito numero ha studiato in maniera meccanica, apprendendo i contenuti ma non 

la capacità critica e di rielaborazione dei saperi, rimane un gruppetto che ha lavorato in maniera 

superficiale raggiungendo gli obiettivi in maniera parziale.  Per la  maggior parte degli allievi 

l'esposizione è difficoltosa e con un linguaggio semplice. 

METODI E STRUMENTI 

Metodologie adottate
Metodologie e strumenti 

• Le lezioni  sono state  di  tipo  frontale,  talvolta  ci  si  è  avvalsi  di  supporto  multimediale,

proiezione di opere d’arte;

• Approfondimenti monotematici con PowerPoint appositamente strutturati;

• Visione di documentari specifici presenti in rete e/o editati per la scuola così come film a

taglio  storico/culturale  per  i  tipi  del  MIBAC,  e  letture  monografiche per  i  tipi  “Il  caffè

dell’Arte”;

• Per sovvertire la classica impostazione prossemica e al fine di aumentare l’interesse e la

partecipazione della classe una serie di  argomenti  sono stati  auto approfonditi  da ogni

singolo studente che lo ha di conseguenza esposto alla classe;

• Uso costante dell’aula/laboratorio di arte provvista di computer connesso alla rete internet

e alla LIM.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Criteri e strumenti di valutazione
La  valutazione  ha  svolto   una  funzione  prevalentemente  formativa  e  di  supporto

all’apprendimento, con l’obiettivo di aiutare lo studente ad assumere consapevolezza di errori,

criticità, lacune, indirizzando gli sforzi e lo studio verso il conseguimento del successo formativo.

I  criteri  di  valutazione  che  hanno  guidato  questo  periodo  si  riferiscono  alla  progressione

nell’apprendimento (miglioramento del metodo/adeguamento del metodo, recupero, acquisizione

di abilità anche con informazioni minime, autocorrezione); allo sviluppo delle capacità di analisi e

sintesi,  di  senso critico;  alla puntualità  nella  consegna e della forma di  presentazione (ordine,

formattazione corretta del documento…) del lavoro personale richiesto. 

PROVE SCRITTE  : tipologia e criteri di valutazione
Le tipologie di valutazioni scritte sono le seguenti:

 Schede di analisi dell’opera – file word

 Verifiche scritte con domande aperte



 Ricerche individuali su argomenti assegnati

 Elaborazione di PowerPoin

I criteri di valutazione sono i seguenti:

 padronanza delle conoscenze,

 uso del linguaggio specifico,

 padronanza della lingua,

 capacità di creare collegamenti

LE TIPOLOGIE DI VALUTAZIONI SCRITTE SONO LE SEGUENTI:

PROVE ORALI  : tipologia e criteri di valutazione

 Interrogazioni

 Esposizione di lavori di approfondimento.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

 padronanza delle contenenze,

 Uso del linguaggio specifico,

 capacità espositiva,

 capacità di creare collegamenti

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-22 

Descrizione analitica del programma Periodo di
svolgimento

(mese)

N° di ore

Il Romanticismo: 

T. Géricault: La Zattera Della Medusa ( pag. 942)

E. Delacroix: La Libertà Guida Il Popolo ( pag. 945)

F. Hayez: Il Bacio; ( pag. 949)

G. Friederich: 

Monaco in riva al mare ( pag. 936)

Il viandante sul mare di nebbia ( pag. 947)

SETTEMBRE

OTTOBRE

3

I Macchiaioli

G. Fattori: 

La Battaglia di Magenta (appunti)

Soldati francesi (appunti)

Signorini:

l'Alzaia (appunti)

La sala delle agitate ( pag. 973)

OTTOBRE 1

L’impressionismo: 

E. Manet:

La colazionesull'erba ( pag. 982)

OTTOBRE

NOVEMBRE

3



Olimpia ( pag. 981)

Il bar delle Folies-berger ( pag. 985)

C. Monet:

Impressioni al levar del sole, ( pag. 989)

L'Orangerie (appunti)

P. A. Renoir:

La colazione dei canottieri( pag. 996)

E. Degas: 

Classe di danza ( pag. 998)

L'Assenzio ( pag. 999)

Divisionisti

Segantini:

 Ave Maria al trasbordo ( pag. 1018)

Le cattive madri ( pag. 1019)

Pelizza da Volpedo: 

Il quarto stato ( pag. 1020)

GENNAIO 1

Il Postimpressionismo: 

G. Seurat: 

Un bagno ad Asnieres (pag. 1013)

Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande-Jatte, (pag. 1014)

P. Cezanne:  Le grandi Bagnati ( pag. 1024)

 La montagna Sainte-Victoire ( pag. 1026)

P. Gauguin :

La visione dopo il sermone  ( pag. 1027)

Da Dove veniamo?dove andiamo? Chi siamo? ( pag. 1030)

Van Gogh:

I mangiatori di patate ( pag. 1035)

Notte stellata ( pag. 1039)

Campo di grano con corvi ( pag. 1040)

GENNAIO

Secessione viennese 

G. Klimt: 

Il Bacio (pag. 1056)

Il fregio di Beethoven (pag. 1055)

GENNAIO 2

E. Munch: Il Grido ( pag. 1058) GENNAIO

I Fauves: 

H. Matisse:

 La Danza ( pag. 1074)

La Stanza Rossa ( pag. 1073)

FEBBRAIO 1



La cappella del rosario (appunti)

Espressionismo tedesco:

Kirchner: Postdamerpaltz ( pag. 1081)

FEBBRAIO 1

Ėcole de Paris 

M. Chagall :

Ebreo in rosa, (appunti)

La pioggia, (appunti)

La passeggiata, ( pag. 1091)

La slitta sulla neve, (appunti)

L'uomo dalla testa rovesciata (appunti)

FEBBRAIO 2

Il Cubismo:

Picasso: 

Poveri In Riva Al Mare, (pag.1092)

Famiglia Di Saltimbanchi, (pag.1093)

Les Demoiselles D’avignon, (pag.1095)

Ritratto di Ambroise Vollard, (pag.1098)

Guernica; (pag.1106)

FEBBRAIO

MARZO

2

Il Futurismo: 

U. Boccioni:

La città che sale, (pag.1108)

Gli addii (pag.1108)

Dinamismo di un fooftballer, (appunti)

Forme uniche nella continuità dello spazio, (pag.1113)

G. Balla:

Cane al guinzaglio, (appunti)

Volo di rondini, (appunti)

Accelerazione di una macchina in corsa. (appunti)

MARZO 2

Der Blaue Reiter 

Kandinskii:

Coppia a cavallo (pag. 1025)

La vita variopinta (appunti)

Impressione V (pag. 1027)

Rosso, giallo, blu (appunti)

MARZO 2

Neoplasicismo

Mondrian:

La serie degli alberi (pag. 1134)

Quadro I (pag. 1137)

Broadway (pag. 1137)

1



L’arte Del Sogno: Il Surrealismo: 

R. Magritte:

Il tradimento delle immagini (pag. 1162)

L'impero delle luci, (pag. 1163)

Golconda, appunti

La condizione dell'uomo (appunti)

S. Dalì: 

La persistenza della memoria, (pag. 1165)

Apparizione di un volto e una zuppiera.... (appunti)

APRILE 2

Bauhaus (pag. 1203) APRILE 1

Il Razionalismo Architettonico e l'architettura organica

Le Corbusier: Villa Savoye; (pag. 1208)

F. L. Wright: Casa Kauffman sulla Cascata. (pag. 1198)

Architettura  fascista:  Terragni:  Casa  del  Fascio  (pag.  1215),

Danteum (appunti)

Complesso dell'EUR (appunti)

APRILE

MAGGIO

3

Architettura sostenibile e Street Art OTTOBRE 2

Approfondimento  su  temi  ambientali  attraverso  l'analisi  di

alcune opere della Biennale d'Architettura

SETTEMBRE 1

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente

Prof.ssa Patrizia Butelli
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 
 
DOCENTE: PROF.    Christian Belli    Materia: FILOSOFIA 
 
MANUALI IN USO 
(A) N. Abbagnano – G. Fornero, I nodi del pensiero, vol.2, Paravia, Torino. 
(B) N. Abbagnano – G. Fornero, I nodi del pensiero, vol.3, Paravia, Torino. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
La classe presentava un livello iniziale di preparazione mediamente più che sufficiente e 
abbastanza omogeneo. È stato tuttavia necessario affrontare nella prima parte dell’anno 
argomenti relativi al programma dell’anno precedente, in particolare riguardo alla filosofia 
kantiana, con particolare riferimento alle tre critiche. Si sono poi velocemente attraversati i temi 
principali della filosofia postkantiana soffermandosi in particolare sulla filosofia dell’idealismo di 
Hegel. Ciononostante la classe ha globalmente raggiunto la conoscenza dei contenuti essenziali 
previsti dal programma della classe quinta, pur con un significativo rallentamento del programma 
a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria e dello svolgimento delle attività didattiche a 
distanza in alcuni periodi dell’anno. Alcuni contenuti propri della filosofia dell’Ottocento e del 
Novecento sono stati trattati in stretta relazione con fenomeni storici e culturali coevi, con alcuni 
apprezzabili risultati. Al fine di estendere la preparazione all’interno della filosofia del XX alcuni 
temi e pensatori del Novecento sono stati affrontati nell’ultima parte dell’anno attraverso percorsi 
personalizzati, al termine dei quali ciascuno studente ha svolto una presentazione alla classe. 
 
Competenze/abilità 
Il raggiungimento degli obiettivi risente necessariamente del fatto che, a causa del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, nel corso del triennio la didattica è stata frammentata e spesso 
discontinua. Si evidenzia come, all’inizio del quarto anno, momento in cui la classe è stata presa in 
carico dal docente, si percepiva nei confronti della materia una certa insicurezza e difficoltà 
nell’approccio autonomo allo studio. Tali difficoltà sono in parte rimaste, pur nel tentativo, di una 
buona parte della classe, di rendersi disponibili al lavoro e al dialogo costruttivo. 



Per quel che riguarda le competenze, alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
• Organizzare una riflessione personale. 

• Esporre e giustificare un giudizio critico. 

• Argomentare una tesi riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 

• Utilizzare in contesti diversi e sempre meno strutturati il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina. 

Alcuni nuclei filosofici (il problema della conoscenza e dei suoi limiti, l’accesso al tema 
dell’assoluto in filosofia, la concezione materialistica della storia, il positivismo e le critiche ad esso 
rivolte, il tema della psicanalisi e della perdita della centralità del soggetto) sono stati individuati e 
affrontati dalla classe con un impegno adeguato e con un buon approccio critico. Dal punto di vista 
delle forme e delle modalità espositive, la maggior parte degli studenti della classe ha dimostrato 
di aver raggiunto alla fine dell’anno una discreta padronanza nell’utilizzo del lessico specifico e una 
discreta capacità critica. Permangono in alcuni studenti, alcune difficoltà espressive ed espositive, 
così come la capacità di intessere collegamenti all’interno della disciplina o con altre discipline 
Per quanto riguarda le abilità, alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

• Saper ricostruire i problemi e le domande filosofiche. 

• Saper utilizzare gli strumenti argomentativi della filosofia. 

• Saper riconoscere riprodurre il lessico e categorie specifiche della disciplina. 

• Saper individuare e ricostruire i punti nodali delle tematiche filosofiche moderne e 
contemporanee. 

• Saper riconoscere utilizzare in contesti noti il lessico e categorie specifiche della disciplina. 
Sotto il profilo delle abilità la classe ha raggiunto un livello nel complesso discreto di 
concettualizzazione, anche se solo una parte della classe riesce ad utilizzare tale abilità al di fuori 
della mansione didattica adottando uno sguardo trasversale e di connessione tra le varie discipline 
e in questo modo a tradurre le operazioni di astrazione che la disciplina richiede in adeguate e 
corrispondenti operazioni di sintesi. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodologie adottate 
Le lezioni sono state svolte per lo più nella modalità della lezione frontale. Per alcuni autori e 
argomenti specifici le lezioni sono state condotte sulla base della lettura diretta dei testi e 
attraverso un lavoro di analisi testuale svolto in classe. Per la condivisione dei materiali di 
supporto (slide, testi, link tematici ecc.) si è fatto uso della piattaforma GSuite. 

• Utilizzo di presentazioni in power point tramite LIM. 

• Lettura e analisi in classe di alcuni passi delle opere dei filosofi trattati 

• Altro materiale in fotocopia fornito dal docente  
 

Criteri e strumenti di valutazione 
PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione 
Nella prima parte dell’anno le prove scritte somministrate sono state del tipo semistrutturto 
(domande vero o falso, domande a scelta multipla, completamento di testi-cloze, ordinamenti 
ecc.) con l’aggiunta di domande aperte con un massimo di 12-15 righe per le risposte. Nella 
seconda parte dell’anno sono stati svolti dei test a risposta chiusa organizzati sulla piattaforma 
digitale WeSchool. 
Oltre alle verifiche sommative sono stati considerati altri elementi concorrenti alla valutazione 
complessiva dei singoli studenti: la correttezza esecutiva delle prove/lavori/produzioni, la 



puntualità nella restituzione dei lavori, la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività svolte in 
classe. 

 

PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 
Le verifiche orali sono state svolte attraverso delle domande individuali in un tempo di circa 20-25 
min. a studente. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-22 o delle unità didattiche o dei 
moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 
DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGRAMMA 
 

PERIODO N° DI ORE 

KANT. CRITICA DELLA RAGION PURA. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 6, CAP. 2, PP. 472-490. 

SETT./OTT. 6H. 

KANT. LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 6, CAP. 3, PP. 522-539. 

OTT. 4H. 

KANT. LA CRITICA DEL GIUDIZIO. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 6, CAP. 4, PP. 550-563. 

OTT. 3H. 

LA FILOSOFIA POSTKANTIANA. IL TEMA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO 

FENOMENO/NOUMENO. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 7, CAP. 1, PP. 605-615. 

OTT. 1H. 

HEGEL E LA FILOSOFIA SPECULATIVA. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 8, CAP. 1, PP. 710-721. 

NOV. 2H. 

HEGEL E LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO. 
(A) VOL. 2, UNITÀ 8, CAP. 2, PP. 726-734. 

NOV. 4H. 

HEGEL: LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO OGGETTIVO E LO SPIRITO ASSOLUTO 
(A) VOL. 2, UNITÀ 8, CAP. 3, PP. 756-773. 

DIC. 4H. 

LA FILOSOFIA DOPO HEGEL. LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 2, CAP. 1, PP. 77-85. 

GEN. 2H. 

MARX. L’ALIENAZIONE DEL LAVORO. LA CRITICA DEL SOCIALISMO UTOPISTICO. 
IL MATERIALISMO STORICO. IL CAPITALE: ANALISI DELLA MERCE. GENESI E FINE 

DEL CAPITALISMO. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 2, CAP. 2, PP. 91-124. 

GEN. 4H. 

LA FILOSOFIA DI SCHOPENHAUER. IL MONDO COME VOLONTÀ E 

RAPPRESENTAZIONE. L’ETICA. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 1, CAP. 1, PP. 8-28. 

FEB. 4H. 

NIETZSCHE. LA NASCITA DELLA TRAGEDIA E LE CONSIDERAZIONI INATTUALI. LA 

GAIA SCIENZA E IL MESSAGGIO DI ZARATHUSTRA. LA TRASVALUTAZIONE DEI 

VALORI. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 6, CAP. 1, PP. 296-331. 

MAR. 5H. 

IL POSITIVISMO. COMTE E LA SOCIOLOGIA. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 3, CAP. 1, PP. 147-157. 

APR. 1H. 

IL POSITIVISMO E LE TEORIE EVOLUZIONISTE. LAMARCK. DARWIN: L’ORIGINE 

DELLE SPECIE E L’ORIGINE DELL’UOMO. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 3, CAP. 2, PP. 166-175. 

APR. 3H. 



FREUD E LA NASCITA DELLA PSICANALISI. LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ E IL 

DISAGIO DELLA CIVILTÀ. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 6, CAP. 2, PP. 364-376. 

APR. 3H. 

BERGSON E LO SPIRITUALISMO. TEMPO E DURATA. L’EVOLUZIONE CREATRICE. 
(B) VOL. 3, UNITÀ 4, CAP. 1, PP. 189-198. 

MAG. 2H 

K.R. POPPER E IL PROBLEMA EPISTEMOLOGICO 
(B) VOL. 3, UNITÀ 11, CAP. 2, PP. 664-687. 

MAG. 2H. 

LA BIOETICA 
(B) VOL.3, UNITÀ 13, CAP. 2, PP. 805-815. 

MAG.  3H. 

TEMI AFFRONTATI ATTRAVERSO PERCORSI INDIVIDUALI* MAG.-GIU. 6H. 

*DA SVOLGERE ENTRO IL 08/06/2022 
 
 

 

 
 
Selvazzano Dentro, 15 maggio 2022                                                                        Il Docente  
 
                                     Christian Belli 
 

___________________________
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 
 
DOCENTE: PROF.    Christian Belli    Materia: STORIA 
 
MANUALI IN USO 
A. Desideri – G. Codovini, Storia e storiografia. Per la scuola del terzo millennio, vol.3, G. D’Anna, 
Firenze. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
La classe presentava un livello iniziale di preparazione mediamente discreto e abbastanza 
omogeneo. Nella prima parte dell’anno si è reso necessario riprendere alcuni argomenti attinenti 
al programma di storia della classe quarta, in particolare l’Imperialismo e colonialismo di fine 
Ottocento. Ciononostante la classe ha globalmente raggiunto la conoscenza dei contenuti 
essenziali previsti dal programma della classe quinta, considerato un significativo rallentamento 
del programma a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria. Si è ottenuta una buona 
comprensione dei principali avvenimenti storici, in particolare riguardo al periodo tra le due guerre 
mondiali, nonché si è fatto ricorso ad una storiografia essenziale. 
 
Competenze/abilità 
Il raggiungimento degli obiettivi risente necessariamente del fatto che, a causa del protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, nel corso del triennio la didattica è stata frammentata e spesso 
discontinua. Si può tuttavia affermare che la classe ha dimostrato fin da subito un atteggiamento 
collaborativo e una buona predisposizione nei confronti della materia. Alcuni studenti hanno 
dimostrato di avere uno spiccato interesse per le tematiche storiche e ciò ha contribuito 
all’instaurazione di un clima di discussione proficua all’interno della classe, sebbene non tutti gli 
studenti si siano dimostrati sempre pronti e partecipi alle attività svolte in classe. Si è cercato di 
lavorare in particolare sull’autonomia nello studio e sulle capacità di rielaborazione personale. 
Per quel che riguarda le competenze, alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 



• Guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici 
del presente.  

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo sempre più articolato e attento alle loro 
relazioni. 

• Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità- discontinuità fra civiltà diverse.  

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 
tipi di società, alla produzione artistica e culturale.  

Alcuni problemi storici, legati alle grandi trasformazioni economico e sociali sono stati affrontati 
con particolare attenzione: il problema del colonialismo, la formazione della società di massa, la 
nascita dei totalitarismi, il mondo tra le due guerre, l’Italia del primo dopoguerra. La classe ha 
dimostrato nel complesso una discreta capacità nel saper approcciare tali tematiche, nel coglierne 
le dinamiche essenziali e riferirle al generale processo storico. La rielaborazione critica su alcune 
tematiche centrali della storia del Novecento è stata nel complesso più che sufficiente, anche se a 
volte è mancato da parte di alcuni studenti un adeguato approfondimento personale. 
Per quel che riguarda le abilità, alla fine dell’anno gli alunni sanno: 

• Riconoscere e riprodurre il lessico e categorie specifiche della disciplina. 

• Individuare e ricostruire i punti nodali della trattazione storica. 

• Riconoscere e utilizzare in contesti noti il lessico e categorie specifiche della disciplina. 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina. 
 
Sotto il profilo delle capacità la classe ha raggiunto un livello nel complesso discreto nel collocare 
in ordine cronologico e descrivere i principali avvenimenti storici in programma, stabilendo 
collegamenti tra essi. Una buona parte della classe presenta delle discrete capacità nella 
costruzione argomentativa relativa ai contenuti storici, sebbene a volte limitati ad un 
apprendimento unicamente scolastico. Una restante parte ha acquisito delle competenze 
sufficienti per la costruzione di un’argomentazione storica. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodologie adottate 
Le lezioni sono state svolte per lo più nella modalità della lezione frontale. Per alcuni autori e 
argomenti specifici le lezioni sono state condotte sulla base della lettura diretta dei testi e 
attraverso un lavoro di analisi testuale svolto in classe. Per la condivisione dei materiali di 
supporto (slide, testi, link tematici ecc.) si è fatto uso della piattaforma GSuite. 

• Utilizzo di presentazioni in power point tramite LIM. 

• Lettura e analisi in classe di alcuni passi delle opere dei filosofi trattati 

• Altro materiale in fotocopia fornito dal docente  
 

Criteri e strumenti di valutazione 
PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione 
Nella prima parte dell’anno le prove scritte somministrate sono state del tipo semistrutturto 
(domande vero o falso, domande a scelta multipla, completamento di testi-cloze, ordinamenti 
ecc.) con l’aggiunta di domande aperte con un massimo di 12-15 righe per le risposte. Nella 
seconda parte dell’anno sono stati svolti dei test a risposta chiusa organizzati sulla piattaforma 
digitale WeSchool. 
Oltre alle verifiche sommative sono stati considerati altri elementi concorrenti alla valutazione 
complessiva dei singoli studenti: la correttezza esecutiva delle prove/lavori/produzioni, la 



puntualità nella restituzione dei lavori, la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività svolte in 
classe. 

 
PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 
Le verifiche orali sono state svolte attraverso delle domande individuali in un tempo di circa 20-25 
min. a studente. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione 
Nella prima parte dell’anno le prove scritte somministrate sono state del tipo a domande aperte 
con un massimo di 12-15 righe per le risposte. Per alcuni argomenti specifici l’apprendimento degli 
studenti è stato valutato attraverso dei test approntati dal docente e svolti online sulla 
piattaforma WeSchool del tipo semi-strutturato (domande vero o falso, domande a scelta 
multipla, completamento di testi-cloze, ordinamenti ecc.). 
 
PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 
Le verifiche orali sono state svolte attraverso delle domande individuali in un tempo di circa 20-25 
min. a studente. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-2022 o delle unità didattiche o dei 
moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 
DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGRAMMA PERIODO N° DI ORE 

IL MONDO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. LA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI 

MASSA. LA CREAZIONE DELLO STATO SOCIALE. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA 

CHIESA E LA RERUM NOVARUM. 
L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ DI MASSA, VOL. 3, CAP. 1, PP. 5-
23. 

SETT./OTT. 3H. 

IL CAMBIAMENTO NELLO SCENARIO EUROPEO E MONDIALE ALL'INIZIO DEL 

'900. 
L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ DI MASSA, VOL. 3, CAP. 2, PP. 
40-61. 

OTT. 3H. 

L’ITALIA GIOLITTIANA. POLITICA INTERNA E POLITICA ESTERA DI GIOLITTI. 
QUESTIONE SOCIALE E NAZIONALISMO 
L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ DI MASSA, VOL. 3, CAP.3, PP. 
75-91. 

OTT./NOV. 3H. 

LA GRANDE GUERRA. DALL’ATTENTATO DI SARAJEVO ALL’INGRESSO 

DELL’ITALIA NEL CONFLITTO. LA SVOLTA DEL ’17. L’EPILOGO DELLA GUERRA E 

LE TRATTATIVE DI PARIGI. 
L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E LA SOCIETÀ DI MASSA, VOL. 3, CAP. 4, PP. 
104-132. 

NOV./DIC. 6H. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. I BOLSCEVICHI AL POTERE E LA DITTATURA DEL 

PROLETARIATO. DALLA RIVOLUZIONE PERMANENTE ALLA RIVOLUZIONE IN UN 

SOLO PAESE. 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO, VOL. 3, CAP. 5, 

GEN. 5H. 



PP. 156-174. 
VISIONE DEL DOCUMENTARIO “CRONACHE DI UNA RIVOLUZIONE”. 
IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA. IL FASCISMO, DALLA MARCIA SU ROMA ALLE 

LEGGI FASCISTISSIME. 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO, VOL. 3, CAP. 7, 
PP. 234-255. 

GEN./FEB. 2H. 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA. LA REPUBBLICA DI WEIMAR 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO, VOL. 3, CAP. 6, 
PP. 192-217. 

FEB. 2H. 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL. 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO, VOL. 3, CAP. 8, 
PP. 276-296. 

FEB. 2H. 

LA NASCITA DEL TOTALITARISMO. L’AVVENTO DEL NAZISMO IN GERMANIA. 
LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO, VOL. 3, CAP. 8, 
PP. 301-305; LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA 

TOTALE, VOL. 3, CAP. 9, PP. 356-364. 

MAR. 2H. 

LA DIFFUSIONE DEL TOTALITARISMO. I REGIMI AUTORITARI IN EUROPA. 
L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN. IL REGIME FASCISTA. POLITICA ECONOMICA E 

POLITICA ESTERA DI MUSSOLINI. PROPAGANDA E CONSENSO. LE LEGGI 

RAZZIALI. LA NASCITA DEI FRONTI POPOLARI. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. 
LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE, VOL. 3, CAP. 
9, PP. 320-352; CAP. 10, PP. 382-384. 

MAR./APR. 5H. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. LE CAUSE DEL CONFLITTO. LE OPERAZIONI 

BELLICHE E L’EPILOGO DEL CONFLITTO. 
LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMI E GUERRA TOTALE, VOL. 3, CAP. 
10, PP. 384-419. 

APR./MAG. 4H. 

LA GUERRA FREDDA 
L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA, VOL. 3B, CAP. 11, PP. 5-
30. 

MAG. 1H.* 

L’ITALIA REPUBBLICANA. 
L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA, VOL. 3B, CAP. 12, PP. 52-
63. 

MAG./GIU. 2H.* 

*DA SVOLGERE ENTRO IL 08/06/2022 
 

 
 
Selvazzano Dentro, 15 maggio 2022                                                                        Il Docente  
 

                                                                                                                   Christian Belli 
 

___________________________
   



LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI»
Scientifico Linguistico Scienze Applicate

Via Ceresina 17  - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 8974487   Fax 049 8975750
www.liceogalileogalilei.gov.it

 pdps11000p@istruzione.it pdps11000p@pec.istruzione.it

C.F. 92160330285                         Cod. Ministeriale PDPS11000P

 
 ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022

 
 ALLEGATO  A

 
 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE QUINTA SEZIONE F

DOCENTE: PROF. Michele Puppin Materia: FISICA

Libri di testo in uso
J . WALKER - MODELLI TEORICI E PROBLEM SOLVING – Vol.  2 e 3 – LINX

OBIETTIVI CONSEGUITI
Il livello di partenza della classe è estremamente eterogeneo. Una piccola parte della classe
ragiona velocemente e con una discreta chiarezza di linguaggio, mentre la maggioranza degli alunni
ha difficoltà nell’organizzazione del materiale di studio e nel prendere appunti. Emerge
chiaramente una difficoltà di autovalutazione e una difficoltà nello studio autonomo, nell’utilizzo
dei grafici e nella memorizzazione di formule. Interventi straordinari di recupero previsti nel primo
periodo. La motivazione allo studio è buona per molti alunni, anche se la resa non è coerente con
lo sforzo impiegato. La partecipazione è in generale scarsa e spesso limitata a pochi soggetti. Si
rileva una difficile interazione con il docente durante la lezione probabilmente retaggio di una della
didattica a distanza. Per problemi indipendenti dalla classe, ovvero a causa delle difficoltà legate
alla pandemia, il programma di quarta non risulta completamente svolto. Si prevede di toccare
comunque tutti gli argomenti previsti, riducendo alcuni argomenti specifici e presentando, in alcuni
casi, solamente i risultati generali senza ulteriori approfondimenti quando questo non inficia la
comprensione del fenomeno fisico.

Alla fine dell’anno una parte della classe si dimostra interessata e partecipe durante le lezioni
mentre parte della classe dimostra un quasi totale disinteresse nei confronti della materia. Un
numero considerevole di alunni e alunne non ha raggiunto gli obiettivi minimi richiesti né in
termini di conoscenze né in termini di abilità e competenze. Il resto della classe ha invece raggiunto
un livello accettabile o buono, in alcuni casi ottimo, di conoscenze e competenza nella materia.

Al termine di quest’anno gli obiettivi minimi generali perseguiti sono:

● disporre di un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, sufficientemente coerente;



● disporre di un lessico specifico minimamente appropriato;
● disporre delle capacità specifiche minime di vagliare e correlare le conoscenze e le

informazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola;
● disporre delle capacità critiche minime che consentono qualche argomentazione coerente;
● disporre della competenza minima che consente di inquadrare storicamente e socialmente

le conoscenze;
● disporre della capacità di leggere e decodificare gli elementi fondamentali di una rivista

scientifica o di uno scritto scientifico;
● disporre di una visione minimamente critica e appena organica della realtà sperimentale in

cui si inquadra un certo fenomeno fisico o una certa teoria. Essere in grado di riconoscere il
contesto;

● disporre della capacità di effettuare astrazioni da dati specifici. 9. Disporre di una sia pur
minima capacità di sintesi;

● disporre di una sia pur minima capacità di valutare le elaborazioni proprie ed altrui;
● disporre della capacità di formulare un ragionamento organizzato sufficientemente

coerente e sufficientemente motivato.

Conoscenze
Le conoscenze acquisite nel corso dell’anno riguardano:

● la corrente elettrica;
● la resistenza e le leggi di Ohm;
● energia e potenza nei circuiti elettrici;
● resistenze in serie e parallelo;
● circuiti con condensatori;
● circuiti RC;
● amperometri e voltmetri;
● il campo magnetico; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento;
● il moto di particelle cariche;
● esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti;
● il magnetismo nella materia;
● la forza elettromotrice indotta;
● il flusso del campo magnetico;
● generatori e motori;
● l’energia immagazzinata in un campo magnetico;
● la legge dell’induzione di Faraday e la legge di Lenz;
● tensioni e correnti alternate;
● circuiti in corrente alternata e risonanza;
● la sintesi dell’elettromagnetismo;
● le equazioni di Maxwell;
● la corrente di spostamento;
● le onde elettromagnetiche;
● lo spettro elettromagnetico;
● postulati della relatività ristretta;
● la dilatazione dei tempi;
● la contrazione delle lunghezze;
● le trasformazioni di Lorentz.

Competenze/abilità



Le competenze e abilità acquisite nel corso dell’anno consistono in:
● conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in corrente continua;
● comprendere il concetto di resistenza elettrica;
● determinare correnti e differenze di tensione nei diversi tratti di un circuito;
● analizzare il comportamento di resistenze e di condensatori in serie e in parallelo;
● descrivere il comportamento di un circuito RC;
● conoscere il corretto utilizzo di amperometri e voltmetri in un circuito;
● conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue proprietà;
● comprendere le differenze e le analogie fra campi elettrici e campi magnetici;
● definire la forza magnetica esercitata su una carica in movimento;
● illustrare le diverse esperienze sulle interazioni fra correnti e campi magnetici;
● descrivere e interpretare il fenomeno del magnetismo nella materia;
● descrivere correttamente i fenomeni di induzione elettromagnetica;
● identificare le cause della variazione di flusso del campo magnetico;
● saper analizzare e calcolare la fem indotta;
● saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, motori e trasformatori;
● analizzare i circuiti in corrente alternata;
● descrivere l’andamento di tensione e corrente nei circuiti in corrente alternata;
● analizzare il bilancio energetico nei circuiti in corrente alternata;
● comprendere il fenomeno della risonanza in un circuito;
● comprendere e descrivere formalmente il concetto di flusso di un campo vettoriale;
● comprendere e descrivere formalmente il concetto di circuitazione di un campo vettoriale;
● discutere le leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici;
● comprendere e definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica;
● conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta;
● identificare correttamente sistemi inerziali in moto relativo;
● identificare lunghezze e tempi propri;
● ricavare le trasformazioni di Lorentz;
● analizzare e comprendere il concetto di simultaneità di eventi;
● comprendere la composizione relativistica delle velocità;
● comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra massa ed energia;
● descrivere fenomeni di conservazione della quantità di moto e dell’energia relativistica.

METODI E STRUMENTI

Metodologie adottate
Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiata la presentazione in chiave problematica dei
contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzione da parte di
alunni e alunne. Sono stati utilizzati i seguenti mezzi:

● lezioni frontali;
● libro di testo;
● esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento delle conoscenze;

sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile.

Strumenti di Lavoro
Libro di testo (lettura e confronto con il linguaggio del testo, lettura del testo degli esercizi, anche
in lingua inglese, e confronto in classe sugli esercizi svolti), laboratorio (esperimenti di verifica delle
conoscenze acquisite, di esplorazione della realtà e applicazione pratica del metodo scientifico



sperimentale), LIM (visione di eventuali video, uso del software geogebra per l’analisi statistica dei
dati sperimentali). Viene mantenuta l’interazione attraverso la piattaforma G-suite.
 
 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Hanno concorso alla valutazione:

● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi.

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza e dell’impegno evidenziato.

In generale i criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:
● C1 Teoria e metodo

Utilizzare il metodo scientifico di ricerca: osservare; individuare dati finalizzati ad una
domanda; porre domande significative; analizzare un fenomeno da diversi punti di vista.
Modellizzazione.

● C2 Applicazione
Fare applicazioni per analogia, per induzione, per deduzione. Ordinare e classificare dati a
disposizione. Tradurre testi da forma discorsiva a forma grafica e viceversa. Formulazione e
risoluzione di problemi.

● C3 Linguaggio specifico ed ordine
Descrivere e interpretare argomenti specifici in forma simbolica. Esporre usando corrette
forme e strutture, in modo coerente e logico. Saper descrivere e spiegare.

 PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione
 Le prove scritte prevedono la risoluzione di esercizi della tipologia affrontata a lezione e la risposta
a quesiti di carattere teorico. Nel primo periodo è stata somministrata una prova scritta, in deroga
rispetto alle indicazioni di dipartimento come accordato con il Dirigente per l’eccezionalità del
cambio docente in corso d’anno. Nel secondo periodo sono state somministrate tre prove scritte.
 
Per la valutazione delle esercitazioni scritte si è tenuto presente che:

● il punteggio va da 1 a 10;
● pesano in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto;
● il procedimento scelto per la risoluzione dei problemi incide sul giudizio finale;
● si è cercato di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari,

alleggerendo quanto più possibile i calcoli e la quantità di formule da ricordare;
● si è cercato di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono

l'interiorizzazione dei saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di
ragionamenti e deduzioni.

 
PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione
Le prove orali si basano su interrogazioni individuali con domande di carattere teorico, su base
volontaria. Per ogni periodo è stata svolta una prova orale.

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto di:
● conoscenza dei contenuti e comprensione della richiesta;
● pertinenza alle consegne;
● terminologia e proprietà espositive;
● ordine logico e coerenza;



● capacità di elaborare e collegare i contenuti.

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-22 con riferimento preciso a capitoli e
pagine del libro di testo. La prima parte del programma, svolta con il Prof. A. Rocci, è stata redatta
sulla base di quanto riportato nel registro elettronico.

Descrizione analitica del programma Periodo di
svolgimento

N° di ore

RIPASSO E MAGNETISMO (Programma svolto con Prof. Rocci)

Campo di un condensatore con riferimenti alla gravità. Potenziale
elettrostatico. I condensatori e la capacità. Energia del
condensatore e densità di energia elettrostatica. Legge di Ohm.
Semiconduttori e superconduttori. Resistenze in serie e parallelo.
Il magnetismo e il campo magnetico.

Settembre-
Ottobre-Novembr
e

25

MOTO DI PARTICELLE IN CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento. Forza di
Lorentz. (Pag.  301-304 Vol. 2)
Il moto di particelle cariche. Moto di una particella carica in un
campo elettrico uniforme.  Moto di una particella carica in una
campo magnetico. Spettrometro di massa. Moto di una particella
carica in campo elettrico e magnetico. Selettore di velocità.  (Pag.
307-313 Vol. 2)

Novembre-Dicem
bre

4

INTERAZIONI TRA CAMPI MAGNETICI E CORRENTI
Esperienze di Oersted, Ampère e Faraday. La forza magnetica
esercitata su un filo percorso da corrente. Spire di corrente e
momento torcente magnetico.  Spire generiche e avvolgimenti di
spire.  (Pag. 318-324  Vol. 2)
Legge di Ampere. Il campo magnetico generato da un filo.  Forze
tra fili percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da una
spira. Il campo magnetico generato da un solenoide.   (Pag.
326-332 Vol. 2)
Il magnetismo nella materia. Ferromagnetismo. Paramagnetismo
e diamagnetismo.   (Pag.  333-337 Vol. 2)

Dicembre-Gennai
o

7

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
La forza elettromotrice indotta. Esperienze di Faraday. Il flusso del
campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. La legge di
Lenz. Analisi della forza elettromotrice indotta.  (Pag.  2-12 Vol. 3)
Effetti della forza elettromotrice indotta. Correnti parassite. (Pag.
14-15 Vol. 3)
Generatori e motori. Generatori elettrici di corrente alternata.
Motori elettrici in corrente alternata.  (Pag.  17-19 Vol. 3)
L’induttanza. L’induttanza di un solenoide. (Pag. 20-22  Vol. 3)

Febbraio 14



L’energia immagazzinata in un campo magnetico. (Pag.  26-27 Vol.
3)
I trasformatori. (Pag.  28-29 Vol. 3)

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA E ALTERNATA
Circuiti in corrente continua. Processo di carica e scarica di un
circuiti RC.
Circuiti in corrente alternata. Tensioni e correnti alternate. Valori
efficaci di tensione e corrente. Formula di Galileo Ferraris (Pag.
48-51 Vol. 3)
Circuito puramente resistivo e resistenza, circuito puramente
capacitivo e induttanza capacitiva, circuito puramente induttivo e
reattanza induttiva. (Pag.  53-59  Vol. 3) Circuiti RLC e
comportamento alle alte e basse frequenze. (Pag.  63-68 Vol. 3)
La risonanza nei circuiti elettrici. (Pag. 70-72  Vol. 3)

Marzo-Aprile 9

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE
La sintesi dell’elettromagnetismo. Le leggi di Gauss per il campo
elettrico e magnetico. La legge di Faraday-Lenz.  La legge di
Ampere-Maxwell. La corrente di spostamento.  Le equazioni di
Maxwell. (Pag. 96-105 Vol. 3)
Le onde elettromagnetiche. Produzione di onde
elettromagnetiche. Ricezione di onde elettromagnetiche. La
velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Relazione
fra campo elettrico e magnetico. (Pag.  106-109 Vol. 3)
Lo spettro elettromagnetico. (Pag.  115-117 Vol. 3)

Aprile 4

TEORIA DELLA RELATIVITÀ
Esperimento di Michelson-Morley.
Relatività ristretta. I postulati della relatività ristretta. Primo
postulato. Secondo postulato. La relatività del tempo e la
dilatazione degli intervalli temporali. La relatività delle lunghezze
e la contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz.
(Pag. 148-163   Vol. 3)

Maggio 3

Completamento della trattazione della Teoria della Relatività
ristretta e cenni alla Teoria della Relatività Generale. Cenni alla
nascita della Fisica Moderna con riferimento alla Teoria dei
Quanti.

Dopo il 15 maggio
ed entro il termine
delle lezioni

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente

___________________________
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CLASSE QUINTA SEZIONE F

DOCENTE: PROF. Michele Puppin Materia: MATEMATICA

Libri di testo in uso
M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone – MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. - VOLUME 5 - ZANICHELLI
 
 OBIETTIVI CONSEGUITI
All’inizio dell’anno il livello di partenza della classe era estremamente eterogeneo. Una piccola
parte della classe ragiona velocemente e con una discreta chiarezza di linguaggio, mentre la
maggioranza degli alunni ha difficoltà nell’organizzazione del materiale di studio e nel prendere
appunti. Emerge chiaramente una difficoltà di autovalutazione e una difficoltà nello studio
autonomo, nell’utilizzo dei grafici e nella memorizzazione di formule. La motivazione allo studio è
buona per molti alunni, anche se la resa non è coerente con lo sforzo impiegato. La partecipazione
è in generale scarsa e spesso limitata a pochi soggetti. Si rileva una difficile interazione con il
docente durante la lezione probabilmente retaggio della didattica a distanza. Per problemi
indipendenti dalla classe, ovvero a causa delle difficoltà legate alla pandemia, il programma di
quarta non risulta completamente svolto. In particolare non è stata affrontata la combinatoria.

Alla fine dell’anno parte della classe si dimostra interessata e partecipe durante le lezioni mentre
parte della classe dimostra un quasi totale disinteresse nei confronti della materia. Un numero
considerevole di alunni e alunne non ha raggiunto gli obiettivi minimi richiesti né in termini di
conoscenze né in termini di abilità e competenze. Il resto della classe ha invece raggiunto un livello
accettabile o buono, in alcuni casi ottimo, di conoscenze e competenza nella materia.

Al termine di quest’anno gli obiettivi minimi generali perseguiti sono:
● acquisizione, comprensione, conoscenza ed uso di linguaggio specifico;
● conoscenza di simboli e del loro valore identificativo;
● capacità di calcolo e correttezza;
● capacità di esporre in modo logicamente corretto;
● capacità di risoluzione di problemi;



● capacità di rappresentazione grafica;
● capacità di utilizzo (lettura) dei grafici di riferimento;
● padronanza delle tecniche di calcolo.

Conoscenze
Le conoscenze acquisite nel corso dell’anno riguardano:

● le funzioni;
● elementi di topologia della retta;
● i limiti delle funzioni;
● il calcolo dei limiti;
● la derivata di una funzione;
● teoremi del calcolo differenziale;
● massimi, minimi e flessi;
● lo studio delle funzioni;
● gli integrali indefiniti;
● gli integrali definiti.

Abilità
Le abilità acquisite nel corso dell’anno consistono in:

● individuare le principali proprietà di una funzione;
● definire intervalli, intorni, punti di accumulazione e punti isolati ;
● apprendere il concetto di limite di una funzione;
● verificare i limiti, in casi semplici, applicando la definizione;
● calcolare i limiti delle funzioni anche nelle forme di indeterminazione;
● calcolare i limiti notevoli di particolari funzioni;
● individuare e classificare i punti singolari di una funzione;
● calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione;
● calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione;
● saper applicare e utilizzare il concetto di derivata in semplici problemi di fisica;
● applicare i teoremi sulle funzioni derivabili;
● individuare gli intervalli di monotonia di una funzione;
● calcolare i limiti applicando la regola di De l’Hôpital;
● individuare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione;
● studiare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione;
● studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale;
● applicare lo studio di funzioni;
● apprendere il concetto di integrazione di una funzione;
● calcolare gli integrali indefiniti di funzioni elementari;
● applicare le tecniche di integrazione immediata, per sostituzione, per parti;
● calcolare gli integrali definiti di funzioni anche non elementari;
● usare gli integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici.

Competenze
Le competenze acquisite nel corso dell’anno consistono in:

● dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari
dell’analisi;

● dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del
calcolo differenziale;



● dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del
calcolo integrale.

METODI E STRUMENTI

Metodologie adottate
Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiata la presentazione in chiave problematica dei
contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzione da parte di
alunni e alunne. Sono stati utilizzati i seguenti mezzi:

● lezioni frontali;
● libro di testo;
● esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento delle conoscenze;
● sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile.

Strumenti di Lavoro
Libro di testo (lettura e confronto con il linguaggio del testo, lettura del testo degli esercizi, anche
in lingua inglese, e confronto in classe sugli esercizi svolti), laboratorio (esperimenti di verifica delle
conoscenze acquisite, di esplorazione della realtà e applicazione pratica del metodo scientifico
sperimentale), LIM (visione di eventuali video, uso del software geogebra per l’analisi statistica dei
dati sperimentali). Viene mantenuta l’interazione attraverso la piattaforma G-suite. Si autorizza
l’uso dello smartphone quando richiesto dal docente in sostituzione della calcolatrice grafica, sia
per gli esercizi che durante le verifiche scritte.

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Hanno concorso alla valutazione:
● l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa;
● l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi.

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza e dell’impegno evidenziato.

In generale i criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:
● C1 Teoria e strategie

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare
le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche.

● C2 Calcolo e rappresentazione
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica. Sfruttare le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.

● C3 Linguaggio specifico ed ordine
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico e presentare con buon ordine la propria
risposta nel rispetto del formalismo appropriato.

 PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione
Le prove scritte prevedono la risoluzione di esercizi della tipologia affrontata a lezione. Nel primo
periodo è stata somministrata una prova scritta, in deroga rispetto alle indicazioni di dipartimento



come accordato con il Dirigente per l’eccezionalità del cambio docente in corso d’anno. Nel
secondo periodo sono state somministrate tre prove scritte. In entrambi i periodi sono state
somministrate prove di recupero su base volontaria.

Per la valutazione delle verifiche si è tenuto presente che:
● il punteggio assegnato va da 1 a 10;
● pesano in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto;
● il procedimento scelto per l’esecuzione incide sul giudizio finale;
● negli esercizi che richiedono una discussione, questa ha un peso preponderante;
● si tiene conto della leggibilità e dell’ordine.

PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione
Le prove orali si basano su interrogazioni individuali con domande di carattere teorico, su base
volontaria. Per ogni periodo è stata svolta una prova orale.

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto di:
● conoscenza dei contenuti e comprensione della richiesta;
● pertinenza alle consegne;
● terminologia e proprietà espositive;
● ordine logico e coerenza;
● capacità di elaborare e collegare i contenuti.

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-22 con riferimento preciso a capitoli e
pagine del libro di testo. La prima parte del programma, svolta con il Prof. A. Rocci, è stata redatta
sulla base di quanto riportato nel registro elettronico.

La particolare situazione vissuta negli ultimi tre anni di pandemia, con particolare riferimento ai
problemi organizzativi e alle difficoltà con cui gli alunni e le alunne hanno affrontato la vita
scolastica e lo studio domestico, ha reso necessario effettuare delle scelte didattiche in merito agli
argomenti da affrontare e non ha permesso di approfondire, e in alcuni casi studiare, alcuni nuclei
tematici: serie e successioni, calcolo combinatorio e probabilità ed equazioni differenziali.

Descrizione analitica del programma Periodo di
svolgimento

N° di ore

RIPASSO E LIMITI DI FUNZIONI (Programma svolto con Prof.
Rocci)
Funzioni e le loro proprietà. Domini, zeri, segno, funzioni crescenti
e funzione inversa. Definizione di intorno, intorno circolare,
intorno destro e sinistro. Punti di accumulazione e punti isolati.
Limite di una funzione.  Funzioni continue. Limite sinistro e limite
destro. Asintoti verticali e asintoti orizzontali.  Teorema del
confronto.
Calcolo dei limiti. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate.
Limiti notevoli.  Infiniti, infinitesimi e il loro confronto.

Settembre-Ottobr
e-Novembre

30



CALCOLO DEI LIMITI E DISCONTINUITÀ DELLE FUNZIONI
Punti di discontinuità di una funzione. Punti di discontinuità di
prima, seconda e terza specie. (Pag. 1437-1439)
Asintoti obliqui. (Pag. 1441-1443)
Studio di funzioni con asintoti.

Novembre -
Dicembre

7

DERIVATE
Derivata di una funzione. Problema della tangente, rapporto
incrementale, definizione di derivata, derivata sinistra e destra,
continuità e derivabilità. (Pag. 1560-1567)
Derivate fondamentali. Derivata di una funzione costante,
derivata della funzione potenza, derivata delle funzioni seno,
coseno, esponenziale, logaritmica.  (Pag. 1567-1570)
Operazioni con le derivate. Derivata della somma, del prodotto,
del reciproco e del quoziente tra funzioni. (Pag. 1570-1574)
Derivata di una funzione composta. (Pag. 1574-1575)
Derivata della funzione inversa. (Pag. 1577)
Derivate di ordine superiore al primo.  (Pag. 1577-1578)
Punti di non derivabilità. Flessi a tangente verticale, cuspidi e
punti angolosi. Criterio di derivabilità. (Pag. 1580-1583)
Applicazioni alla fisica. Velocità, accelerazione e intensità di
corrente. (Pag. 1583-1584)
Differenziale di una funzione. (Pag. 1585-1586)

Dicembre-Gennai
o

11

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Rolle. (Pag. 1658-1659)
Teorema di Lagrange. (Pag. 1660-1661)
Conseguenze del Teorema di Lagrange. Criterio di derivabilità.
Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. (Pag. 1662-1664)
Teorema di Cauchy. (Pag. 1664-1665)
Teorema di De L’Hospital. (Pag.  1666-1669)

Gennaio-Febbraio 10

MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, concavità e
flessi. (Pag. 1706-1709)
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Teorema di
Fermat. Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata
prima. Punti stazionari di flesso orizzontale. (Pag. 1710-1715)
Flessi e derivata seconda. Concavità e segno della derivata
seconda. Condizione necessaria per i flessi. Ricerca dei flessi e
derivata seconda. Flessi a tangente obliqua. (Pag. 1715-1718)
Accenno ai problemi di ottimizzazione. (Pag. 1722-1724)
Studio di funzione completo con l’utilizzo delle derivate.

Febbraio-Marzo 9

INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI
Integrali indefiniti. Primitive e proprietà degli integrali indefiniti.
(Pag. 1874-1876)

Marzo-Aprile-Mag
gio

25



Integrali definiti. Problema delle aree, definizione di integrale
definito, proprietà dell’integrale definito. Teorema della media.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Funzione integrale.
(Pag. 1940-1948)
Integrali indefiniti. Integrali indefiniti immediati, integrazione per
sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni
fratte. (Pag. 1877-1889)
Integrali definiti. Calcolo dell’integrale definito. (Pag. 1948-1949)
Calcolo delle aree. Area compresa tra una curva e l’asse x, area
compresa tra due curve, area compresa tra una curva e l’asse y.
(Pag.  1950-1952)
Calcolo dei volumi. Volume di un solido di rotazione. (Pag.
1953-1956)

Integrali impropri. (Pag. 1958-1960)
Esercitazioni e ripasso dei nuclei tematici fondamentali del
percorso liceale in accordo con l’Ordinanza Ministeriale che regola
gli Esami di Stato 2022 e dunque facendo riferimento al Quadro di
riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova
scritta dell’Esame di Stato ad essa allegata, in particolare alla
tabella Obiettivi della prova.

Dopo il 15 maggio
ed entro il termine
delle lezioni

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente

___________________________
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 

 

ALLEGATO  A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 

 

DOCENTE: PROF. MAURO PULLIN       MATERIA: INFORMATICA 

 

Libri di testo in uso 

CAMAGNI PAOLO, NIKOLASSY RICCARDO  *  INFOM@T PER IL  LICEO SCIENTIFICO OPZIONE 

SCIENZE APPLICATE – VOL. 3  *  HOEPLI 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Il programma svolto durante il quinto anno ha ripreso ed approfondito vari argomenti pertinenti i 

temi indicati dal MIUR: 

 calcolo numerico: generazione del valore approssimato del numero irrazionale PiGreco con 

l’algoritmo di Leibniz e con il metodo Montecarlo; 
 calcolo numerico: generazione dei valori approssimati del numero di Nepero e della funzione 

esponenziale y=exp(x) mediante opportuni sviluppi in serie; 

 calcolo numerico: risoluzione approssimata di equazioni del tipo f(x)=0 mediante il metodo di 

bisezione, il metodo delle secanti, il metodo delle tangenti; 

 classificazione delle reti informatiche e nozione di protocollo; 

 cavi, fibra ottica e wireless; 

 indirizzamento IP, reti, sottoreti; 

 integrazione numerica con il metodo dei rettangoli, con il metodo dei trapezi e con il metodo di 

Cavalieri-Simpson. 

 

Conoscenze 

La maggior parte della classe ha raggiunto una buona conoscenza dei contenuti trattati e riesce ad 

applicarli. Un gruppo di studenti ha mostrato curiosità e desiderio di approfondimento, ha sempre 

lavorato in modo costruttivo e responsabile, raggiungendo una buona padronanza dei concetti che 

sa collegare e utilizzare anche in ambiti diversi. 

 

Competenze/abilità 

Di seguito si elencano le competenze/abilità acquisite dalla classe: 

 è stato acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, per condurre ricerche e 

approfondimenti personali; 



 ci si è resi consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari, per 

saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

 si è approfondito l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare; 

 sono state applicate conoscenze e abilità disciplinari nello svolgimento di esercizi e nella 

soluzione di problemi. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA ED A DISTANZA 

Durante le ore di lezione sono state utilizzate prevalentemente le seguenti metodologie: lezione 

frontale per l’introduzione teorica degli argomenti, esercitazioni di laboratorio per l’applicazione 
pratica delle nozioni apprese. Alcune lezioni si sono svolte con videocollegamento tramite la 

piattaforma G-Suite. 

Sono state effettuate spiegazioni frontali, lettura e spiegazione di materiali caricati in ClassRoom. 

Presentazione e correzione di lavori caricati dagli studenti. Ogni lezione è stata corredata da 

esempi con un livello di difficoltà crescente. In particolar modo, gli esempi più semplici sono serviti 

come spunti per “scoprire comportamenti” più generali, in modo da favorire il processo di 
generalizzazione dal particolare al generale. In ogni lezione si è cercato di stimolare gli studenti a 

porre domande, a ripercorrere la strada mostrata nella soluzione di esempi/problemi campione, 

ad affrontare criticamente un problema. 

E` stato distribuito molto materiale didattico (dispense, schede, esempi ed esercizi svolti, ecc.) dai 

docenti tramite la piattaforma di teledidattica ClassRoom, in uso presso il nostro liceo. 

Sono stati proposti, dove è stato possibile, dei collegamenti interdisciplinari, soprattutto con la 

matematica. 

 

Strumenti di Lavoro 

Libro di testo, appunti dalle lezioni, esempi di programmi forniti dal docente, videoproiezione di 

esempi, esercizi svolti, materiali didattici, uso del laboratorio per l’analisi di esempi, lo svolgimento 
di esercizi, le ricerche in Internet. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Si devono distinguere due momenti nell’atto valutativo. 
Valutazione sommativa: la verifica sommativa è stata prevalentemente costituita da verifiche 

scritte, integrate dalla valutazione delle attività svolte in laboratorio. 

Non sono stati proposti solo esercizi da risolvere, ma anche quesiti di teoria. Sono stati inoltre 

valutati l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la capacità di collaborazione, lo svolgimento delle 

attività assegnate per casa. 

Valutazione formativa: la valutazione formativa è stata intesa come momento di dialogo critico fra 

allievi/e e docente. Gli/Le allievi/e sono stati indotti a riflettere a livello meta cognitivo sulle 

proprie prestazioni, i docenti hanno ricevuto un feedback riguardante le scelte effettuate e le 

strategie didattiche impiegate. La valutazione formativa ha avuto l’obiettivo di far interpretare e 
comprendere il senso e il significato degli errori commessi. 

Nel primo periodo sono state proposte due verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, 

lavoro di gruppo, test, …) di cui almeno due scritte. Nel secondo periodo sono state proposte tre 
verifiche e varie attività di laboratorio (con giudizio mensile). 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Descrizione analitica del programma svolto 

 

Periodo di 

svolgimento 

N° di ore 

Il calcolo numerico: generazione di numeri importanti 

Calcolo approssimato del numero irrazionale PiGreco 

 Algoritmo di Leibniz e flow-chart che lo descrive 

 Metodo Montecarlo Leibniz e flow-chart che lo descrive 

Il numero di Nepero “e”e la funzione esponenziale 

 Il numero di Nepero “e”: generazione del suo valore 
mediante una serie e sua implementazione in Java 

 La funzione esponenziale  y = exp(x): calcolo del suo valore 

mediante una serie e sua implementazione in Java 

 

 

 

 

Settembre-

novembre 

 

 

 

 

16 

Il calcolo numerico: risoluzione approssimata di equazioni 

 Il metodo di bisezione: nozioni fondamentali e flow-chart 

che descrive l’algoritmo 

 Il metodo delle secanti: nozioni fondamentali e flow-chart 

che descrive l’algoritmo 

 Il metodo delle tangenti: nozioni fondamentali e flow-chart 

che descrive l’algoritmo 

 

 

 

Dicembre-febbraio 

 

 

 

26 

Le reti informatiche 

Nozioni di base sulle reti informatiche 

 Definizioni di rete informatica, rete locale (LAN), rete 

geografica (WAN) 

 L’indirizzo IP e la sua suddivisione in indirizzo di rete e 
indirizzo host 

 Trasmissione dei dati a pacchetti e struttura di un pacchetto 

(frame) 

 Partizionamento di una rete fisica in sottoreti logiche 

 Nozione di maschera di sottorete (subnet mask) 

 Indirizzi di rete pubblici e privati 

 Le fibre ottiche: legge di Snell, cono di accettazione, fibre 

step-index, graded-index, monomodo, interferenza modale, 

cavi in fibra ottica (cenni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo-aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Integrazione numerica 

 Integrazione numerica con il metodo dei rettangoli 

 Integrazione numerica con il metodo dei trapezi 

 Integrazione numerica con il metodo di Cavalieri-Simpson 

 

 

Aprile-maggio 

 

 

10 

 

 

Selvazzano Dentro, 10 maggio 2022     Il docente 

         Prof. Ing. Mauro Pullin 
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 

 

ALLEGATO  A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 

 

DOCENTE: PROF.    Solimbergo Emanuela    Materia: Lingua inglese 

 

Libri di testo in uso White Spaces vol. 1 e 2 Loescher editore by Debora Ellis 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Conoscenze Nel corso dell’anno sono stati affrontati tre momenti della storia della letteratura: il 
Romanticismo, il periodo Vittoriano e il Modernismo, con qualche accenno alla poesia del primo 

novecento e al romanzo post bellico 

 

Competenze/abilità  

In riferimento alla programmazione di dipartimento, che mette in evidenza gli obiettivi minimi, che 

l’allievo deve aver acquisito per l’ammissione all’Esame di Stato non si rilevano particolari 

differenze sostanziali. 

La classe è in grado di comprendere il senso generale di conversazioni e dialoghi riguardanti temi 

di attualità e letterari. E’ in grado di esprimere le proprie opinioni in una interazione con più 
persone in modo adeguato se pur con alcuni errori e incertezze che non pregiudichino la 

comunicazione. 

La preparazione generale della classe è accettabile ma non tutti gli alunni hanno partecipano con 

interesse al dialogo educativo. Ci sono delle eccellenze ma non sono state in grado di trascinare i 

compagni perchè  esistono molte tensioni difficili da superare. Questo ha compromesso l’azione 

didattica.  

Le fragilità sono  dovute a lacune pregresse e ad un approccio superficiale allo studio della lingua 

straniera. 

Il comportamento non sempre è stato adeguato, mi è capitato di dover richiamare alcuni alunni ad 

un comportamento più rispettoso dell’ambiente educativo e delle perone che ci lavorano. 
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, anche se ho apportato qualche modifica alla 

programmazione iniziale per affrontare temi comuni ad altre discipline. 

 



METODI E STRUMENTI  

 

Metodologie adottate 

Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni sono state molteplici: lezione frontale per 

l’introduzione a periodi storici e letterari, approfondimenti presentati da uno o più studenti ai 

compagni in presenza di  particolari interessi per qualche argomento, attività di laboratorio per 

preparare le prove invalsi, proiezione e commento di video relativi alla programmazione. 

 

Strumenti di Lavoro 

 Testo in adozione:  White Spaces vol 2 Loescher editore by Debora Ellis     

 

 Lim (esercizi interattivi, ascolti, analisi del testo) 

 

 Piattaforma gsuite e per lo scambio di materiali 

 

Ho utilizzato  principalmente i testi in adozione, ma anche la LIM per rendere la lezione più 

stimolante con immagini e video dal web e per presentazioni riassuntive in power point sugli 

autori e sui periodi storici e letterari , il laboratorio multimediale per ascolti da siti didattici e per la 

preparazione alla prova invalsi 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Ho dato precedenza alle prove orali per permettere una maggiore esercitazione in vista 

dell’esame di stato, per la valutazione ho utilizzato le griglie approvate in sede di dipartimento. 
Oggetto di verifica sono stati: esercizi per casa, esercizi in presenza, interrogazioni nonché 

l’assiduità nel presenziare le lezioni e il rispetto dei tempi assegnati per la restituzione degli 
elaborati. 

La valutazione ha svolto una funzione prevalentemente formativa e di supporto 

all’apprendimento, con l’obiettivo di aiutare lo studente ad assumere consapevolezza di errori, 
criticità, lacune, indirizzando gli sforzi e lo studio verso il conseguimento del successo formativo. 

I criteri di valutazione utilizzati si riferiscono alla progressione nell’apprendimento (miglioramento 
del metodo/adeguamento del metodo, recupero, acquisizione di abilità anche con informazioni 

minime, autocorrezione), allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi, di senso critico; alla 

puntualità nella consegna e della forma di presentazione (ordine, formattazione corretta del 

documento…) del lavoro personale richiesto. 
 
PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione 
In presenza sono state svolte prove scritte di reading  e writing di carattere prevalentemente 

letterario. 

La sufficienza si è raggiunta con il 60% del punteggio 

 

PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 

Sono state effettuate solo in presenza 

Per la valutazione si è tenuto conto della griglia riportata nella programmazione di dipartimento 

Numero delle verifiche 

Primo periodo: due prove scritte e almeno un orale   
Secondo periodo:  una prova scritta e, se possibile,  tre orali 

Tutte le prove rispecchieranno la modalità dell’esame di Stato 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

Descrizione analitica del programma) Periodo di 

svolgimento 

(mese) 

N° di ore 

Unità didattiche - moduli - percorsi formativi 

 

THE ROMANTIC AGE: a great cultural change 

Contrast to reason and order, importance given to feelings, 

imagination to attain truth, informal language, man and nature 

The beginning of the Industrial Revolution : 

 The Factory System 

 The exploitation of children       

 Women                                                                                          

pag. 56 57  

 

Settembre 4 

ROMANTIC LITERATURE 

 Key authors and Texts                                                                               

pag. 28 29 

POETRY 

William Blake: innocence and experience, the role of the poet 

 William’s Blake vision of Life                                                          
pag. 33 

 The Ecchoing green                                                                         

pag.30 31 

 The Garden of Love                                                                         

pag.31 32 

 London (document condiviso) 

 

Ottobre 5 

The manifesto of English Romanticism: 

The Preface to Lyrical Ballads: The role of the poet, of poetry 

 and the creative process.  

Wordsworth and Coleridge : first generation poets and “Lake 
Poets”                                                                                                       

                                                                                                                         

Pag.38 39 

William Wordsworth and the role of nature,  

 I wondered lonely as a cloud     pag.35 36 37                             

Samuel Taylor Coleridge: mystery and magic 

 The Rime of the Ancient Mariner                                     

pag.44 45 46 47 

 Biografia Literaria 

Pag.49 

Ottobre 8 

 

FICTION IN THE ROMANTIC AGE 

Fiction: birth and rise of three genres                                                       

pag.29                                                                                                               

Novembre 4 



Jane Austen and the novel of manners: the psychological realism 

and irony 

 Pride and Prejudice                                                              

pag.64 65 66 67 

 Darcy proposes to Elizabeth                                              

pag.70 71 72 73  

Class and Etiquette in the Early 19
th

 century                                         

pag.68 69 

 

The Gothic Novel : plot characters aim                                                    

pag.543               

Mary Shelly 

 Frankestein or The Modern Prometheus text 1                       

pag.77 78 

Text 2 from Chapter 16                                                                  

pag.79 80 

Dicembre 2 

THE AGE OF INDUSTRIALIZATION 

The Mechanical age, social reforms , Science and Faith          

pag.139 140 141 

The Great Exhibition The dominant culture of the middle class 

The Victorian compromise 

The Past in the Present                                                                   

pag.136 137 138 

Key Authors and Texts                                                                                  

pag.145 

Dicembre 3 

VICTORIAN LITERATURE 

High Victorian and Late Victorian literature 

Charles Dickens:  faith in progress and call for reforms  

 David Copperfield                                       

                 pag.165 166 167  168 

 Hard Times                                                                           

pag.169 170 171 

 Oliver Twist                                                                          

pag.174 175 176  

Two sides of Industrialization                                                               

pag.172 173 

The Victorian Workhouse                                                                      

pag.178 179 

Gennaio 8 

Robert Lois Stevenson : the inner conflict between good and evil 

 The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde    

  

        pag.184 185 186 187 

Febbraio 4 

AESTHETICISM AND DECADENTISM: The concept of 

Aestheticism, the Aesthete. The artist The idea of art and its 

role. 

European Aestheticism and Decadentism                                          

pag.202 203 

Oscar Wilde: a late Victorian author 

Marzo 5 



 The picture of Dorian Gray                                                             

pag. 195 

 Text one from Chapter 2                                                   

pag.196 197 198 

 Text 2 pag.200 

THE MODERN AGE 

The first Half of the 20th century 

The Past in the Present                                                    pag.256 257 

258 259 260 

Key Authors and Texts                                                                            

pag.264 265 

 

Aprile 2 

World war I authors 

World war I recruitment                                                   pag.286 

Robert Brooke 

The Soldier                                                                           pag. 287 

Wilfred Owen 

Exposure                                                                              pag.291 

Life in the trenches during world war I                         pag.294 

Aprile 4 

James Joyce : a master of the Naturalistic short story and the 

leader of Modernism 

Dubliners                                                                                                   

pag.306 307 

 Eveline                                                                

             pag.300 301 302 303 304 

 Ulysses                                                                                          

pag.308 309 

 Molly’s interior monologue                                                 
pag. 310 311 312 

The Mythical Method                                                        pag. 314 

Maggio 5 

Dystopia 

The concept of Satire and Dystopia                                                   

pag.251 vol.1 

George Orwell a politically committed writer 

 Nineteen Eighty-four                                                pag.257 

258 259 vol.1 

 Chapter IV                                                                          

pag.334 335 vol.2 

Animal Farm                                                     documento  condiviso 

Maggio 4 

 

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente  

           

       Emanuela Solimbergo 
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ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 
 
DOCENTE: PROF.    Morena Marsilio    Materia: Italiano 
 

1. MANUALI IN USO 
R. LUPERINI – P. CATALDI – A. BALDINI – P. GIBERTINI – R. CASTELLANA – L. MARCHIANI, La 
letteratura e noi. Dal testo all’immaginario, Palumbo Editore, Palermo, 2013 

 Volume Leopardi: il primo dei moderni 
 Volume 4: Il primo Ottocento 
 Volume 5: Il secondo Ottocento 
 Volume 6: Dal Novecento a oggi 

 
2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe è composta da 23 alunni, di cui 17 maschi e 6 femmine: il livello di coesione raggiunto è solo parziale.  
Prevalgono atteggiamenti individualistici, evidenti soprattutto nel momento della programmazione di 
compiti e interrogazioni.  L’approccio alla disciplina appare in genere sufficiente, se non altro a livello di 
attenzione durante le lezioni, anche se passivo. L’applicazione domestica è costante solo per un ristretto 
gruppo di studenti: la maggior parte di loro studia solo in prossimità delle verifiche scritte e orali alle quali 
alcuni si sottraggono con assenze strategiche.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Conoscenze: 
- conoscere le strutture della lingua italiana  
- conoscere il contesto storico e le correnti letterarie affrontate 
- conoscere gli autori e le opere analizzate 
Competenze: 
- saper inquadrare un autore e un'opera nel contesto storico-culturale 
- riconoscere la specificità di un testo 
- possedere un metodo di analisi del testo 
- avanzare semplici ipotesi interpretative rispetto ai testi 
- iniziare a comprendere il linguaggio critico 
Capacità: 
- utilizzare lo strumento linguistico in modo corretto, con un linguaggio sempre più adeguato alla 



disciplina 
- produrre testi di tipologia diversa 
- applicare in modo corretto ed efficace il metodo di analisi del testo 
- iniziare a confrontare e rielaborare le conoscenze 
Meta - capacità: 
- essere consapevoli delle tappe necessarie alla progettazione ed alla stesura di un testo scritto 
- essere consapevoli delle tappe su cui si costruisce un processo di ricerca 
 
OBIETTIVI COGNITIVI MINIMI 
 Conoscenza dei contenuti disciplinari 
produzione scritta 
 Correttezza ortografica, morfologica e sintattica 
 Correttezza lessicale in particolare nei registri specifici della critica letteraria e storica 

Comprensione e sviluppo pertinente della traccia assegnata 
produzione orale 
 Capacità espositive formalmente corrette 
 Comprensione della struttura sintattica e del lessico dei testi e capacità espositiva del contenuto 

informativo 
 

MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 
modalità di lavoro 
 Lezione dialogata con attenzione particolare al testo 
 Letture  personali 
  Collegamenti interdisciplinari con le materie curricolari 
 Testi in adozione 
 Uso della biblioteca di istituto o del territorio 
 Uso dei mezzi audiovisivi e multimediali 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di prove e loro numero 

Tipo di verifiche Trimestre Pentamestre 
Interrogazioni 1 2 
Test validi per l’orale (solo 
per sopperire alle 
interrogazioni) 

1  2 

Compiti scritti 1 3 
 
 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2019-20 o delle unità didattiche o dei 
moduli preparati per l’esame o dei percorsi formativi e di eventuali approfondimenti 
 

Descrizione analitica del programma 
 

Numero di ore Periodo di 
svolgimento 

Unità didattiche - moduli - percorsi formativi 
Giacomo Leopardi 

14 ore Settembre – 
Ottobre 
 



Vita, pensiero: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; 
la poetica del vago e dell’indefinito; Lo Zibaldone, le Operette 
Morali, i Canti 
 
Testi analizzati  

 Lettera al padre Monaldo 
 Brani tratti dallo Zibaldone: la teoria del piacere 

Dai Canti: 
 L’infinito p. 117 
 La sera del dì di festa p.121 
 A Silvia p. 56 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.88 
 La ginestra (vv.1-87 - vv. 158-236 - vv. 297-317) p.94 e 

ss. 
Il tema del suicidio nella produzione di Leopardi 
 
Dalle Operette morali: 

 Dialogo della Natura e di un Islandese p. 21 
 Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie (in 

fotocopia) 
 Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi (in 

fotocopia) 
 Dialogo di Plotino e Porfirio (In fotocopia; parte finale 

dell’operetta) 

(Le pagine fanno 
riferimento al 
volume 
monografico 
“Leopardi: il 
primo dei 
moderni” in 
adozione) 

Echi leopardiani nella poesia del secondo Novecento: 
Primo Levi: 

 Nel principio (in fotocopia) 
 Stelle nere (in fotocopia) 
 Meleagrina (in fotocopia) 

2 ore Ottobre 

Echi leopardiani nella prosa del secondo Novecento: 
Paolo Volponi 
Da Le mosche del capitale 

 Dialogo del ficus e del terminale (in fotocopia) 

2 ore Ottobre 

Discussione delle letture personali:  
Ishiguro: Klara e il sole  

1 ora Novembre 

Manzoni e I Promessi Sposi 
Il romanzo di Manzoni nel contesto europeo e italiano 
Percorso 2: La rappresentazione del potere nei Promessi Sposi: 
tutti i brani pp. 285-307 

3 ore Novembre 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
4 del libro di testo 
in adozione) 

Il romanzo storico postmanzoniano – il caso Nievo 
Le confessioni di un italiano pp.385 e ss. (trama, modernità del 
romanzo, Le parole del romanzo) 
Lettura dell’incipit (in fotocopia) 

2 ore Dicembre 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
4 del libro di testo 
in adozione) 

Echi manzoniani nella narrativa del secondo Novecento 
Leonardo Sciascia: Presentazione del romanzo “Porte aperte” 
assegnato in lettura; tratti caratterizzanti della scrittura 
sciasciana e contiguità con quella manzoniana 

2 ore Dicembre 
(Materiali su 
Sciascia in 
fotocopia) 



L’Europa e la Modernità – Il secondo Ottocento francese 
 Il nuovo spazio urbano 
 Le Esposizioni Universali e la fantasmagoria della merce 

Baudelaire: la poesia europea verso l’allegorismo e il 
simbolismo 

 L’albatro (testo di accesso – p. 13 e ss.) 
 Corrispondenze p.130 e ss. 
 Lo spleen p. 132 e ss. 
 A una passante p. 141 e ss. 

 
La stagione del Positivismo: Naturalismo francese  
Emile Zola: Il romanzo sperimentale 

 L’assomoir: un romanzo operaio (testo di accesso – p.30 
e ss.) 

 Lo scrittore-scienziato (da: Il romanzo sperimentale) p. 
67 e ss. 

Gustave Flaubert: L’inquietudine di Emma Bovary p.546 
 

6 ore Dicembre- 
Gennaio 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
5 del libro di testo 
in adozione) 

Verga e il Verismo 
Cenni biografici, i romanzi pre-veristi; la poetica del Verismo 
La novellistica: Rosso Malpelo, La Lupa, Fantasticheria (parte 
finale della novella) 
I Malavoglia: il ciclo dei Vinti, presentazione del romanzo (albero 
genealogico della famiglia Toscano, coralità del romanzo, temi, 
scelte stilistiche, trama) 

 Percorso 1: Un romanzo familiare: Una narrazione a più 
voci p. 226 e ss. e Il capitolo finale p. 232 e ss. 

 Percorso 2 : Il romanzo di ‘Ntoni: tutti i testi antologizzati 
(pp. 237-256) 
 

7 ore Dicembre-
Gennaio 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
5 del libro di testo 
in adozione) 

Percorso tematico: La città e la campagna. La folla e il treno nel 
Naturalismo francese e nel Verismo italiano 

 Capuana: La Galleria Vittoria Emanuele p. 516 e ss 
 Zola: La finestra sulla stazione ferroviaria p. 532 e ss. 
 Carducci: Inno a Satana p. 495 e ss. 
 Pascoli: La via ferrata p. 497 e ss. 

2 ore Febbraio 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
5 del libro di testo 
in adozione) 

Discussione delle letture personali: 
Sciascia: Porte aperte 
Bardi – Gamberini: Dossier Genova G8. I fatti della scuola Diaz 
 

3 ore Gennaio - 
Febbraio 

La stagione del Simbolismo italiano: Pascoli 
Cenni biografici, la poetica del fanciullino, principali raccolte 
poetiche (Myricae e Canti di Castelvecchio) 

 Il fanciullino: la resistenza dell’aureola (testo di accesso 
p. 36 3 ss.) 

5 ore Marzo 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
5 del libro di testo 
in adozione) 



 Percorso: La “cosa” e il “simbolo”: Lavandare, Novembre, 
Il Lampo pp. 284-290 + Il tuono, Il temporale (in 
fotocopia), Nebbia (in fotocopia) 

 Percorso: La natura, la vita e la morte: X Agosto, 
L’assiuolo, Il gelsomino notturno pp. 295-306 

La stagione del Decandentismo: D’Annunzio 
Cenni biografici, l’ideologia e la politica, evoluzione della 
produzione attraverso le varie fasi. 

 D’Annunzio romanziere: lettura degli incipit dei seguenti 
romanzi: Il Piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Il 
trionfo della morte (explicit), Forse che sì forse che no, Il 
Notturno (in fotocopia) 

 D’Annunzio poeta: Percorso 1: Mito e metamorfosi – La 
sera fiesolana e La pioggia nel pineto  pp. 348-356 

4 ore Marzo 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
5 del libro di testo 
in adozione) 

Le avanguardie 
Percorso tematico: I poeti nella società di massa  
I Crepuscolari: 
Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale p. 572 e 
ss. 
Gozzano: L’amica di nonna Speranza (in fotocopia) 
Palazzeschi: Chi sono? P. 585 e ss. 
I Futuristi: 
Marinetti: Poesie da Zang Tumb Tumb (in fotocopia) 
I Vociani: 
Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere p. 592 e ss. 
Sbarbaro: Ormai somiglio a una vite (in fotocopia) 
Campana: L’invetriata 
Rebora: O carro vuoto sul binario morto p. 595 e ss.  

3 ore Aprile 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 

Il “primo” Ungaretti 
La formazione, la poetica, la cultura 
Testi:  

 I fiumi p. 305 
Percorso “Il poeta e la guerra”: tutti i testi antologizzati 
(pp. 313-326) 

 Soldati 
 Fratelli 
 Veglia 
 Sono una creatura 
 San Martino del Carso 

3 ore Aprile - Maggio 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 
 

La stagione del Modernismo pp. 68-69 
Freud – L’interpretazione di un sogno p. 12 e ss. 
Proust – Il valore della memoria p. 26 

2 ore Aprile 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 
 

Luigi Pirandello 
La cultura e l’ideologia; La poetica dell’umorismo; i generi 
letterari su cui si è cimentato  
Che cos’è l’umorismo p. 106 e ss. 

5 ore Maggio 
 
 



 Dalle Novelle per un anno:  
La carriola p. 144 e ss. 
Il treno ha fischiato p. 159 e ss. 
La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero (in 
fotocopia) 
La patente (in fotocopia) 

 Dai romanzi:  
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (Da Il Fu 
Mattia Pascal) p. 18 e ss.  

(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 

Italo Svevo 
Trieste e la cultura mitteleuropea 
La cultura e l’ideologia, la poetica; le novelle e i romanzi 

 Da La coscienza di Zeno 
L’incipit p. 211 
Percorso “Svevo e la psicolanalisi”: tutti i brani 
antologizzati (pp. 218-232) 
Percorso “La rivalità e il desiderio”: Zeno e il padre: 
l’episodio dello schiaffo p. 238 

4 ore Aprile 
 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 

Letture personali 
Mario Rigoni Stern e la scrittura memorialistica: Il sergente nella 
neve 
E. Affinati, Mario Rigoni Stern e le ragioni dell’uomo 
(Introduzione al volume Einaudi) + Materiale integrativo in fotocopia 

2 ore Aprile 
 
 

Umberto Saba e il Canzoniere (da svolgere) 
La cultura e la poetica: la poesia onesta (in fotocopia) 
Testi: 

 A mia moglie (p. 365) 
  “Mio padre è stato per me l’assassino” (p. 385) 
 Tre poesie alla mia balia (p. 389) 

3 ore Maggio 
 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 

Eugenio Montale (da svolgere) 
La cultura, l’ideologia, la poetica 
Testi: 

 I limoni (in fotocopia) 
 Non chiederci la parola (testo di accesso – p. 32) 
 Meriggiare pallido e assorto p. 431 
 Spesso il male di vivere ho incontrato p. 433 
 La casa dei doganieri p. 450 
 L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili p. 474 
 Piove (in fotocopia) 

  Maggio 
 
(Le pagine fanno 
riferimento al vol. 
6 del libro di testo 
in adozione) 
 
 
 

 
Selvazzano Dentro, 10 maggio 2020                                                                        Il Docente  
           

Morena Marsilio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE F 

 

DOCENTE: PROF.  PAGGI ALESSANDRO    Materia: Scienze Naturali 

 

Libri di testo in uso 

 

Autore : Bruno Colonna 

Titolo : Le basi chimiche della vita ( chimica organica, biochimica e biotecnologie ) 

Edizioni LINX 

 

Autori : Lupia Palmieri, Parotto 

Titolo : Il Globo terrestre e la sua evoluzione edizione blu ( tettonica delle placche, storia della 

Terra, atmosfera, clima, modellamento del rilievo ) 

Edizioni Zanichelli 

 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Conoscenze  

La classe ha seguito le lezioni in maniera non sempre costante. L’interesse per gli argomenti è 

stato comunque buono e lo svolgimento delle lezioni è stato regolare. La maggior parte degli 

alunni è in grado di esporre in modo corretto ed appropriato gli argomenti trattati. Questo ha 

permesso il raggiungimento di un grado di conoscenze di livello buono. 

 

Competenze/abilità 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti le abilità e competenze presenti 

nella seguente tabella suddivisi in chimica-biologia e scienze della Terra. 

 

 

 

 



CHIMICA E BIOLOGIA 

ABILITA’ COMPETENZE 

Scrivere le formule e utilizzare la nomenclatura 

IUPAC per i principali composti organici  

 

Identificare i composti organici a partire dai 

gruppi funzionali 

 

Riconoscere le principali reazioni e i loro 

meccanismi 

 

Comprendere i meccanismi di polimerizzazione 

 

Riconoscere i principali materiali polimerici di 

uso quotidiano 

 

Comprendere l’importanza dei biomateriali e le 
loro applicazioni 

 

Indicare procedure per identificare in 

laboratorio i vari gruppi di composti organici, 

sulla base delle loro caratteristiche e della loro 

reattività 

 

Analizzare l’impiego delle sostanze organiche 

nella vita quotidiana e valutarne l’impatto sulla 
salute e sull’ambiente 

 

Riconoscere le formule dei principali 

monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

 

Descrivere la formazione e la rottura del legame 

glucosidico 

 

Descrivere la struttura e funzioni dei principali 

polisaccaridi 

 

Elencare i lipidi semplici e quelli complessi 

 

Descrivere la struttura primaria dei polipeptidi e 

delle proteine e la sua  influenza sulla struttura 

secondaria terziaria 

 

Spiegare la struttura quaternaria delle proteine  

 

Evidenziare il ruolo di proteine ed enzimi negli 

organismi viventi 

 

Comprendere il meccanismo di azione degli 

enzimi e i fattori che ne influenzano l’attività 

 

Conoscere la struttura delle molecole del DNA e 

dell’RNA 

 

Presentare le linee essenziali della duplicazione 

del DNA e della sintesi delle proteine 

Riconoscere la relazione tra la struttura delle 

biomolecole e le loro funzioni biologiche 

 

Valutare l’importanza del metabolismo 
energetico nei sistemi viventi 

 

 

 

 

 



 

Capire le relazioni tra catabolismo e anabolismo 

Riconoscere il ruolo dei trasportatori di energia, 

di idrogeno e di elettroni 

 

Comprendere la differenza tra respirazione 

aerobica e fermentazione e l’importanza del 

metabolismo ossidativo 

 

Comprendere i meccanismi della fotosintesi 

 

Presentare le linee essenziali di glicolisi, ciclo di 

Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione 

lattica e alcolica e ciclo dei pentoso-fosfati 

 

 

Comprendere l’importanza degli studi effettuati 
sui microrganismi nel campo della biologia 

molecolare 

 

Descrivere i metodi di analisi utilizzati nella 

biologia molecolare 

 

Descrivere le principali tecniche del DNA 

ricombinante 

 

Indicare i più importanti settori di applicazione 

delle biotecnologie 

 

Comprendere le conseguenze dell’applicazione 
delle tecniche del DNA ricombinante in campo 

medico, agroalimentare e ambientale 

Inquadrare l’importanza delle tecnologie del 
DNA ricombinante 

 

Valutare le problematiche (anche di natura 

etica) scaturite dai progressi della biologia 

molecolare 

 

Stimare le potenzialità offerte dalle 

biotecnologie nei vari campi di applicazione 

 

Porsi in modo critico e consapevole di fronte 

alle possibili conseguenze  a livello sociale e 

ambientale dell’utilizzo delle biotecnologie  

 

Raccogliere informazioni, porle in un contesto 

coerente di conoscenze e riflettere criticamente 

sull’attendibilità delle fonti 
 

Contestualizzare, anche in chiave storico-

filosofica, risultati e metodi dello sviluppo 

scientifico e tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE DELLA TERRA 

ABILITA’ COMPETENZE 

Spiegare la differenza tra crosta continentale e 

crosta oceanica 

 

Descrivere e commentare i  modelli dell’interno 
della Terra   

 

Illustrare le prove a favore e le  criticità della 

teoria di Wegener 

 

Descrivere la morfologia dei fondali oceanici  

 

Illustrare gli studi relativi al paleomagnetismo 

 

Descrivere la teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici 

 

Spiegare la differenza tra i diversi tipi di margine 

in relazione alle attività sismiche e vulcaniche 

 

Descrivere le caratteristiche delle placche e i 

loro movimenti 

 

Descrivere come si origina un oceano e un 

sistema arco-fossa 

 

Illustrare come si origina il vulcanismo 

intraplacca  

 

Descrivere i diversi meccanismi orogenetici 

 

Spiegare la teoria della tettonica a placche 

come modello dinamico globale 

 

Descrivere i principali eventi geologici, climatici 

e biologici della storia della Terra 

 

Mettere in relazione le caratteristiche chimico-

fisiche dell’atmosfera con i fenomeni 
meteorologici  

 

 

Comprendere gli elementi e i fattori cimatici 

Interpretare in modo sistematico i processi di 

dinamica endogena della Terra e i fenomeni ad 

essi collegati 

 

Comprendere il valore unificante della tettonica 

delle placche 

 

Rilevare il relativismo e il continuo 

superamento dei modelli e delle teorie 

scientifiche 

 

Raccogliere informazioni, porle in un contesto 

coerente di conoscenze e riflettere criticamente 

sull’attendibilità delle fonti 
 

Collegare e sintetizzare le conoscenze acquisite 

nello studio di discipline diverse 

 

Analizzare le interrelazioni esistenti tra litosfera, 

atmosfera, idrosfera e biosfera 

 

Progettare comportamenti e azioni orientati a 

minimizzare il consumo di risorse, a preservare 

gli ecosistemi,  a minimizzare il consumo di 

energia e a contrastare i cambiamenti climatici. 

 

Valutare autonomamente i complessi e delicati 

rapporti esistenti tra equilibri ambientali, 

attività umana, sfruttamento delle risorse e 

qualità della vita 



 

Spiegare il concetto di cambiamento climatico 

 

Conoscere le principali cause e conseguenze 

dell’inquinamento atmosferico 

Non sono stati raggiunti le abilità e le competenze legati ai contenuti riguardanti le vie 

metaboliche dei glucidi, dei lipidi, delle proteine, degli acidi nucleici e i meccanismi dell’omeostasi 

 

METODI E STRUMENTI  

 

Metodologie adottate 

Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni in presenza e quelle a distanza sono state le 

seguenti :  

- Lezione frontale  

- Lezione interattiva 

- Lezione dialogata e discussione  

- Correzione dei compiti per casa 

- Lezione multimediale 

- Attività di laboratorio 

 

 

Strumenti di Lavoro 

Gli strumenti e i sussidi didattici previsti sono i seguenti: libro di testo, laboratorio di chimica e 

biologia ( attività di laboratorio con discussione ed elaborazione di relazioni di laboratorio)  

, LIM ( laboratori virtuali, attività di ricerca e lezioni multimediali ) 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le prove utilizzate sono state scritte e orali. Queste sono state di stimolo per gli alunni per ciò che 

riguarda l’espressione dei concetti in maniera coerente ed ordinata. Per la valutazione si è tenuto 

conto anche dell’attenzione, della partecipazione e della continuità. Le verifiche scritte sono state 

2 nel primo periodo e 2 nel secondo periodo. Le verifiche orali sono state 1 nel primo periodo e 2 

nel secondo periodo. 

 

 
PROVE SCRITTE: tipologia e criteri di valutazione 
Le prove scritte effettuate in presenza sono state semistrutturate distinte tra chimica e scienze 

della Terra 

 

 

PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 

Le prove orali sono state  interrogazioni approfondite su argomenti sia di chimica, biologia che 

scienze della Terra.  

 

In entrambi i tipi di prove sia scritte che orali si è tenuto conto, oltre che della correttezza del 

linguaggio specifico anche della capacità di rielaborazione e di approfondimento degli argomenti. 

 



 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Contenuti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2021-22 e di eventuali approfondimenti, 

con l’indicazione dei tempi (non generica) 

 

Descrizione analitica del programma 

Che è stato svolto e che si pensa di svolgere entro la fine 

dell’anno (eventuali variazioni saranno menzionate nel verbale di 

scrutinio) 

Periodo di 

svolgimento 

(mese) 

N° di ore 

CHIMICA E BIOLOGIA   

I composti della chimica organica : nascita della chimica organica, 

perché i composti organici sono così numerosi, rappresentazione 

grafica delle molecole organiche, ibridazioni del carbonio, formule 

di struttura espanse e razionali, gruppi funzionali, isomeria             

( isomeria di struttura, stereoisomeria ) ( da pagina 1 a pagina 18 ) 

Configurazione R-S pag.19-20 ) 

Settembre 5 

Gli idrocarburi : famiglie – Alcani ( nomenclatura, proprietà 

fisiche, reazioni, alogenuri alchilici ) da pag.26 a pag.36 

Settembre 3 

Alcheni ( nomenclatura e proprietà fisiche degli alcheni ) da 

pag.37 a pag.40 Reazioni degli alcheni da pag.40 a pag.44 

Ottobre 3 

Alchini e idrocarburi aliciclici : struttura e reazioni da pag.45 a 

pag.48 

 

Ottobre 3 

Gli idrocarburi aromatici : struttura, nomenclatura e reazioni del 

benzene e dei suoi derivati da pag.48 a pag.54 

Ottobre 1 

Alcoli e fenoli : struttura, nomenclatura, proprietà fisiche-

chimiche e reazioni da pag.61 a  pag.70 

Novembre 3 

Eteri, tioli e disolfuri : nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche 

da pag.72 a 74 

Novembre 2 

Aldeidi e chetoni : struttura, nomenclatura e reattività da pag.80 

a pag.86 

Novembre 1 

Acidi carbossilici : struttura, nomenclatura, proprietà fisiche-

chimiche e reazioni da pag.86 a pag.92 

Novembre - 

Dicembre 

2 

Esteri : struttura, nomenclatura, proprietà e reazioni da pag.93 a 

pag.97 

Dicembre 1 

Ammine : struttura, nomenclatura, proprietà fisiche-chimiche e 

reazioni – ammine di interesse biologico da pag.104 a pag.110 

Dicembre 1 

Ammidi : struttura, nomenclatura, proprietà fisiche-chimiche e 

reazioni da pag.111 a pag.113 

Dicembre 1 

Amminoacidi : struttura, nomenclatura, amminoacidi essenziali e 

loro  carattere anfotero da pag.114 a pag.118 

Dicembre 1 



Polimeri e altri composti di interesse industriale : resine, reazioni 

di polimerizzazione, polimeri di condensazione, polimeri di 

addizione da pag.124 a pag.132 – Biomateriali pag.133-134 

Dicembre 2 

Elastomeri o gomme : gomme naturali e vulcanizzazione pag.134-

135 

Fibre tessili : fibre naturali di origine vegetale, animale e minerale 

pag.136-137 

Dicembre - 

Gennaio 

3 

Introduzione alla biochimica : studio dei viventi, biomolecole, 

trasformazioni energetiche da pag.158 a pag.161 

Gennaio 1 

Carboidrati : struttura e funzioni, monosaccaridi ( configurazioni, 

forme cicliche, reazioni ) – oligosaccaridi e polisaccaridi – 

digestione e assorbimento dei carboidrati da pag.162 a pag.175 

Gennaio 4 

Lipidi : acidi grassi, trigliceridi ( reazioni ) – meccanismo dei 

detergenti, fosfolipidi e glicolipidi – altri lipidi di rilevanza 

biologica – digestione e assorbimento dei lipidi da pag. 180 a 

pag.191 

Gennaio - 

Febbraio 

3 

Proteine : amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, supersecondaria, terziaria e quaternaria – digestione 

e assorbimento delle proteine e loro funzioni  - enzimi da pag.196 

a pag.211 

Febbraio - Marzo 5 

Nucleotidi e acidi nucleici : struttura e funzioni ( NAD, FAD, ATP, 

DNA, RNA ) – digestione degli acidi nucleici da pag.221 a pag.232 

Marzo 3 

Metabolismo energetico : tipi di reazioni e trasportatori – 

respirazione cellulare ( glicolisi, ciclo di krebs e fosforilazione 

ossidativa ) – fermentazione da pag.238 a pag.256 

Marzo-Aprile 6 

Fotosintesi : organismi autotrofi, pigmenti fotosintetici, fasi della 

fotosintesi  ( fase luminosa, oscura, fotorespirazione da pag.256 a 

pag.263 

Aprile 2 

Biotecnologie : struttura dei virus e dei batteri – riproduzione dei 

virus da pag.302 a pag.305 

Aprile 1 

Origine delle biotecnologie e l’ingegneria genetica – enzimi di 

restrizione – metodi di analisi del DNA ( elettroforesi, PCR )  - 

clonazione del DNA e degli organismi eucarioti – colture cellulari 

vegetali e animali – cellule staminali da pag. 315 a pag.320,  

pag.323, da pag.325 a pag.332 ) 

Aprile - Maggio 2 

Applicazioni delle biotecnologie : anticorpi monoclonali ( 

pag.335-336 ) – trapianti di cellule ( pag.337 ) – organismi 

geneticamente modificati ( da pag.339 a pag.340 ) – scienze 

forensi ( pag.341-342 ) 

Maggio 1 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

  

Introduzione alle dinamiche interne della Terra : struttura 

interna della Terra ( crosta, mantello e nucleo – litosfera e 

astenosfera )  da pag.182 a pag.187 

Settembre 1 

Flusso di calore, temperatura interna della Terra ( studio della 

geoterma ) 

Campo magnetico terrestre : geodinamo e paleomagnetismo  

Ottobre 1 



da pag.188 a pag.192 

Struttura della crosta : crosta oceanica e continentale – isostasia 

da pag.194 a pag.200 

Ottobre 1 

Espansione dei fondali oceanici : deriva dei continenti – struttura 

delle dorsali oceaniche e fosse abissali – espansione e subduzione 

da pag.201 a pag.207 – Le anomalie magnetiche da pag.210 a 

pag.213 

Ottobre 3 

La Tettonica delle placche : tipi di margini – tipi di orogenesi – 

ciclo di Wilson da pag.214 a pag.223 

Novembre 3 

Distribuzione dei vulcani e terremoti all’interno delle placche e ai 

loro margini – moti convettivi e punti caldi da pag.224 a pag.230 – 

giacimenti minerari pag.232-233 

Novembre 2 

Geologia storica : sistema integrato – ricostruzione della storia 

della Terra – metodi di datazione – tipi di fossilizzazione – 

suddivisione in eoni, ere e periodi da pag.242 a pag.251 

Dicembre - 

Gennaio 

2 

Precambriano : nascita del sistema solare - formazione della 

Terra – eventi geologici e biologici dall’Adeano al Proterozoico da 

pag.252 a pag.262 

Gennaio 3 

Eone Fanerozoico, era paleozoica : eventi geologici e biologici del 

Paleozoico inferiore e superiore da pag.264 a pag.270 

Gennaio - 

Febbraio 

2 

Era Mesozoica : eventi geologici e biologici del Mesozoico da 

pag.271 a pag.275 

Era Cenozoica : eventi geologici e biologici del Cenozoico – le 

glaciazioni del Quaternario – evoluzione dell’uomo ( 

dall’Australopithecus all’Homo sapiens ) da pag.276 a pag.284 

Febbraio - Marzo 4 

L’Atmosfera terrestre : importanza dell’atmosfera – 

composizione e struttura – la radiazione solare e bilancio termico 

da pag.304 a pag.312 

Aprile 2 

La pressione atmosferica e i venti : definizione - fattori geografici 

e meteorologici – venti locali e regionali 

Circolazione dell’atmosfera : andamenti nella bassa e nell’alta 

troposfera da pag.319 a pag.325 

Aprile 1 

Umidità e tipi di precipitazioni : umidità assoluta e relativa – 

pioggia, neve e grandine da pag.327 a pag.330 

Maggio 1 

Rischio del riscaldamento atmosferico globale : modifiche 

antropiche del clima – effetto dei gas serra – fenomeni collegati al 

riscaldamento globale : riduzione dei ghiacci, tropicalizzazione del 

clima e innalzamento del livello del mare da pag.383 a pag.389 

Maggio 1 

 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati i seguenti laboratori : saggio di Bayer, titolazioni di 

idrossido di sodio e acido cloridrico, titolazione dell’acido acetico, acidità del latte, saggio di 

Tollens, reazioni di alcoli, sintesi del nylon 6,6, saponificazione, saggio di Lugol, sintesi di plastica 

biodegradabile, reazione della catalasi. 

 

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente  

           Paggi Alessandro 
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ESAMI	DI	STATO	A.S.	2021/2022	

	

ALLEGATO		A	

	

RELAZIONE	FINALE	DEL	DOCENTE	

	

CLASSE	QUINTA	SEZIONE	F	

	

DOCENTE:	PROF.	POZZER	LUCIA	 	 	 	 Materia:	Scienze	Motorie	Sportive	

		

	

1.	Libri	di	testo	in	uso:	

	

“In	Movimento”	di	Fiorini,	Coretti	,Bocchi.	Ed.	Marietti	scuola	

	

2.	OBIETTIVI	CONSEGUITI	

	

• Presa	conoscenza	della	propria	corporeità	

• Capacità	di	utilizzare	le	tecniche	acquisite	per	ricercare	il	proprio	benessere	

• Acquisizione	di	comportamenti	responsabili	nella	tutela	della	propria	e	della	altrui	sicurezza	

e	salute.	

	

2.1	Conoscenze	

	

• Il	concetto	di	capacità	condizionali	e	coordinative	

• Il	concetto	di	schema	motorio	

• La	funzione	dei	fondamentali	individuali	degli	sport	di	squadra	trattati	

• La	funzione	dei	fondamentali	di	squadra	delle	discipline	sportive	trattate	

• I	regolamenti	delle	discipline	sportive	trattate	

	

2.2.	Competenze/abilità	

	

SITUAZIONE	INIZIALE	DELLA	CLASSE	NELLA	DISCIPLINA	

	

La	classe	5F	è	stata	seguita	dall’insegnante	 in	quarta	ed	 in	quinta.	Classe	un	pò	difficoltosa	nella	

relazione	all’inizio,	ma	poi	migliorata	con	alcuni	alunni	 ,con	altri	 rimane	 la	difficoltà	ad	accettare	

regole	fondamentali	dimostrando	sempre	opposizione	e	fastidio	nell’essere	richiamati.	Tra	di	 loro	

non	si	è	instaurato	un	buon	rapporto	e	rimangono	dinamiche	che	danneggiano	il	clima	scolastico.	



 

 

Per	 quanto	 riguarda	 la	 materia,	 in	 questa	 fascia	 d’età	 gli	 studenti	 arrivano	 ad	 utilizzare	 il	

consolidamento	degli	 schemi	motori,	per	 cui	devono	avere	acquisito	un	controllo	motorio	quasi	

completo:	vengono	perciò	richieste	esecuzioni	del	gesto	tecnico	più	precise.	

Nei	confronti	del	gruppo	si	chiede	loro	di	mostrare	controllo	e	autodisciplina,	basando	il	lavoro	su	

fiducia	 reciproca	e	 su	 collaborazione	 fattiva.	 	 In	 tal	 senso	 la	 classe	ha	 risposto	bene	per	quanto	

riguarda	le	capacità,	in	quanto	quasi	tutti	gli	alunni	hanno	potenzialità	molto	buone,	un	pò	meno	i		

risultati	sulla	collaborazione.	Come	obiettivi	psicomotori,	allo	scopo	di	consolidare	gli	schemi	motori	

di	base	e	acquisirne	di	nuovi,	sono	stati	proposti	esercizi	formativi	di	difficoltà	medio-alta	che	hanno	

richiesto	un	certo	grado	di	coordinazione	e	destrezza.	Alcune	attività	basate	sulla	rappresentazione	

mentale	 delle	 azioni	 più	 complesse,	 hanno	 apportato	 una	 maggiore	 coscienza	 delle	 proprie	

possibilità.	

	

3.	METODI		E	STRUMENTI		

	

1. Metodologie	adottate	

	

Le	lezioni	teoriche	si		sono		svolte		a	carattere		frontale,	talvolta	con	approfondimenti		pratico-

operativi	in	palestra,		mentre	quelle	pratiche	si	sono		svolte	anche	attraverso	attività	di	gruppo	e	

talvolta	su	proposta	e	con	conduzione	di	alcuni	studenti.	Sono	state	effettuate	unità	didattiche	

con	Istruttori	federali.	

	

2. Strumenti	di	Lavoro	

	Le	lezioni		pratiche		si	sono		svolte		presso		gli		impianti		sportivi	“A.Ceron”		.	Sono	stati	utilizzati	

piccoli		e	grandi		attrezzi	sportivi	a	disposizione	

	

	

4.	CRITERI	E	STRUMENTI	DI	VALUTAZIONE	

	

	

Indicatori:	comportamento,	attenzione,	partecipazione	e	impegno,	frequenza,	capacità	di	

relazione,	progressione	nell’apprendimento,	recupero,	cura	del	materiale	sportivo	scolastico,	

conoscenze	teorico-pratiche.	

Indicatori	numerici	per	la	parte	pratica:		

	

voto	3-4  

	

quando	l’alunno,	pur	avendo	abilità	sufficienti	o	più,	non	partecipa	attivamente	alle	lezioni		e	non	si			

impegna 

  
	

quando	l’alunno	rifiuta	l’attività	e	non	acquisisce	conoscenze	e	abilità	relative	alla	materia 

Voto	5  
	

quando	l’alunno,	pur	avendo	abilità	sufficienti,	dimostra	insufficiente	impegno 

  

	

quando	l’alunno	apprende	in	modo	frammentario	e	superficiale	a	causa	di	una	insufficiente	

partecipazione	attiva. 



 

 

  
	

quando	l'alunno	dimostra	di	non	aver	consolidato	i	prerequisiti	richiesti	in	ingresso	dalla	scuola	media 

Voto	6  
	

quando	abilità,	impegno	e	partecipazione	sono	sufficienti 

  
	

quando	l’alunno	dimostra	impegno	più	che	sufficiente	nonostante	alcune	difficoltà	motorie	pregresse 

  
	

quando	l’alunno,	pur	avendo	buone	abilità	motorie	manifesta	impegno	scarso	e/o		insufficiente 

Voto	7  
	

quando	l’alunno	ha	un	impegno	regolare	e	abilità	motorie	più	che	sufficienti 

  
	

quando	l’alunno	apprende	e	conosce		la	materia	in	modo	più	che	sufficiente 

Voto	8  

	

quando	l’alunno	ha	capacità	buone,	impegno	costante	e	partecipazione	attiva;	quando	apprende	e		

conosce	bene		TUTTE	le	attività	svolte 

Voto	9  

	

quando	l’alunno	ha	capacità	notevolmente	superiori	alla	media	,	dimostra	impegno	e			partecipazione	

costanti	e	ottiene	risultati	molto	buoni	in	tutte	le	discipline 

Voto	10  

	

quando	l’alunno	ha	capacità	notevolmente	superiori	alla	media,	dimostra	impegno	e		partecipazione	

costanti	e	ottiene	risultati	eccellenti		in	tutte	le	attività	sportive	proposte;	quando	l’alunno	è	in	grado	

di	interiorizzare	il	gesto	sportivo	al	punto	di	interpretare	il	movimento	in	modo	del	tutto	

personalizzato	o	quando	ha	partecipato	ai	Campionati		Sportivi	del	liceo	conseguendo	risultati	ottimi 

	

	

4.2	PROVE	ORALI:		interrogazioni	orali		rivolte	agli	studenti	esonerati	e	agli	studenti		che	ne	abbiano	

fatto	richiesta.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Griglia	di	valutazione	delle	prove	orali		

	

	

INDICATORI GRAVEMENTE	INSUFF. INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO 

conoscenza		

degli	argomenti 

conoscenze		nulle		

o	quasi		nulle 

conoscenze	

frammentarie			e		

con	gravi	errori 

conoscenza	degli	

aspetti	essenziali	della	

disciplina 

conoscenza		ampia		

	e	approfondita	

 

	

competenza	

linguistica		

e	comunicativa 

	

incapacità	di	formulare	

risposte.	

mancanza		assoluta		di		

linguaggio	specifico 

	

espressione	scorretta	

con	uso	inadeguato	dei	

linguaggi	specifici 

	

espressione	semplice	

ma		sostanzialmente	

corretta 

	

espressione	corretta		

e		precisa	con	buon	

uso	dei	linguaggi	

specifici 

subordinata	al	

programma	

svolto:	

competenza	

argomentativa			

e	collegamenti	

tra		discipline 

	

non	vengono	stabiliti	

nessi	argomentativi	di		

alcun	tipo 

	

argomentazione	confusa			

e		a	tratti		incoerente 

	

argomentazione	

lineare	anche	se	

semplice 

	

argomentazione	

coerente			e	

articolata		anche		

nei	collegamenti 

capacità	critica		

e	rielaborazione	

personale 

	

inesistente 

	

limitata 

	

osservazioni	semplici	

ma		pertinenti 

	

validi	apporti	

personali 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

5.	CONTENUTI	DISCIPLINARI	E	TEMPI	DI	REALIZZAZIONE	

Contenuti	delle	lezioni	svolte	durante	l’anno	scolastico	2019/20	o	delle	unità	didattiche	o	dei	

moduli	preparati	per	l’esame	o	dei	percorsi	formativi	e	di	eventuali	approfondimenti,	con	

l’indicazione	dei	tempi		

	

Descrizione	analitica	del	programma	

	

	

	

	

 

Periodo	di	

svolgimento	

(mese)	

	

	

	

	

	

 

N°	di	ore	

	

	

	

	

	

	

	

 

PARTE		PRATICA   

Attività	aerobica	:	corse	e	sue	variazioni SETT/MARZO 4 

Andature	atletiche	e	ritmico	coordinative SETT/MARZO 6 

Esercizi	di	mobilità	e	allungamento	muscolare.	Esercizi	di	

potenziamento	isotonici	e	isometrici.	Circuiti	e	percorsi.	 

OTT	NOV 4 

Frisbee DICEMBRE 4 

Basket:	fondamentali	e	partite GENNAIO 4 

Pallavolo	:	fondamentali	e	partite NOV	DIC	FEB	

MARZO 

10 

Picklaball	:	fondamentali	e	gioco MARZO 4 

Badminton	:	fondamentali	e	partite FEBBRAIO/MARZ

O 

4 

Cacio,	calcetto APRILE/MAGGIO 4 

Tchoukball:	fondamentali	e	gioco GENNAIO 4 

Parte	teorica:	conoscenze	storiche	degli	sport APRILE/MAGGIO 4 

	

	

	

	

Selvazzano	Dentro	lì,	15	maggio	2022																																										la	docente	prof.ssa																		



 

 

	

	 																																																																																																																							

																																																																																																																		

	

	

 



 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI» 
Scientifico Linguistico Scienze Applicate 

Via Ceresina 17  - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Tel. 049 8974487   Fax 049 8975750 

www.liceogalileogalilei.gov.it      

 pdps11000p@istruzione.it    pdps11000p@pec.istruzione.it 

C.F. 92160330285                         Cod. Ministeriale PDPS11000P 

 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 

 

ALLEGATO  A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE V F 

 

DOCENTE: PROF.    Barcariolo Paola    Materia: Religione 

 

Libro di testo in uso 
A. FAMA’; T. CERA, La strada con l’altro, V.U., Marietti scuola, 2017. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

Affrontare il rapporto tra verità religiosa, scientifica e filosofica per una migliore comprensione del 

sé e della vita. Contribuire a  cogliere la grandezza dell’uomo non tanto nell’avere, ma 
nell’accoglienza del diverso e in una consapevole risposta al perché della vita. Essere coerenti tra 
convinzioni personali e comportamenti di vita, motivati nel confronto con i valori del 

cristianesimo, quelli di altre religioni e sistemi di significato presenti nella società. 

Conoscenze 

Il bisogno religioso dell’uomo e  le dimensioni del fenomeno religioso nella storia. Il linguaggio 
specifico della disciplina. La persona umana fra le sfide del nostro tempo e le ricorrenti domande 

di senso. Il dialogo interreligioso. L’insegnamento della chiesa sulla vita, matrimonio e famiglia. 
Competenze/abilità 

Riflettere sugli impegni della chiesa per la pace, la giustizia, la solidarietà e l’ambiente. Analizzare i 

percorsi per l’ecumenismo e il dialogo tra le varie religioni. Individuare le scelte dei cristiani nelle 
relazioni affettive, nella famiglia e nella vita. 

Saper comunicare cogliendo i vantaggi dei nuovi mezzi di comunicazione nella vita del credente. 

Saper dialogare e accogliere quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle 

proprie.  

Gli alunni della classe non sono sempre  stati tutti interessati e partecipi alle lezioni.  Mentre un 

gruppetto era partecipe e collaborativo, alcuni alunni  hanno dimostrato discontinuità  e bisognava 

richiamarli  all’attenzione e stimolarli al dialogo.  
 

 

 



Metodologie adottate 

Si è fatto riferimento all’esperienza degli alunni e sono state fornite informazioni per permettere 
collegamenti e creare  reti di sapere. Oltre alla lezione frontale sono stati stimolati e sostenuti il 

dialogo, il reciproco ascolto, le discussioni, i confronti con esperienze personali e di gruppo. E’ 
stato importante alimentare una serena relazione con gli studenti, valorizzarli e sostenerli nella 

fiducia, nell’interesse e nella motivazione. 
 

Strumenti di Lavoro 

Oltre al testo in adozione sono stati utilizzati la Bibbia, documenti ecclesiastici,  libri, fotocopie, 

articoli di giornali o di riviste e strumenti audiovisivi. 

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Lo studente è stato valutato in base al grado di partecipazione, di interesse, di disponibilità al 

lavoro, alla capacità di ricercare la dimensione religiosa e di usare un linguaggio appropriato con 

riferimento alle lezioni svolte in classe. Sono stati considerati,  mediante quesiti posti dal 

docente, la capacità di dialogo, il coinvolgimento nelle attività proposte e svolte dall’insegnante, 
la rielaborazione dei contenuti, l’autonomia nella conversazione.  
 
PROVE SCRITTE: per la disciplina della religione sono state applicate solo prove orali. 
 

PROVE ORALI: tipologia e criteri di valutazione 

Ogni alunno è stato interpellato durante le varie lezioni, ad esprimersi  oralmente sulle 

tematiche svolte, con quesiti, esercizi e mappe dal libro, o attraverso stimoli al dialogo per 

eventuali approfondimenti personali e per sostenere il confronto con i compagni. 

I criteri di valutazione,  riferiti sopra, sono stati stabiliti in sede di Dipartimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

Descrizione analitica del programma Periodo di 

svolgimento 

(mese) 

N° di ore 

Unità didattiche - moduli - percorsi formativi   

Il ruolo della religione nel mondo contemporaneo. 

Fondamentalismi, laicismo 

Settembre-

ottobre 

2 

I cristiani e l’ambito politico ottobre 1 

Vizi e virtù del mondo contemporaneo ottobre 1 

Le aperture nella chiesa con papa Francesco. Il papato di 

Benedetto XVI 

novembre 3 

L’amore tra uomo e donna. Il matrimonio. La famiglia dicembre 3 

I personaggi del Presepe interpretati oggi dicembre 1 



Impegno per la pace. Il Magistero della chiesa. Dialogo tra le 

religioni 

gennaio 2 

Sfide della povertà. Un mondo sostenibile. Etica e solidarietà gennaio-febbraio 2 

Associazionismo e cristianesimo febbraio 1 

Il mondo del lavoro. La questione sociale febbraio-marzo 3 

La verità, il rispetto, l’accoglienza del diverso, alla base delle 
relazioni 

marzo 1 

Religione e totalitarismi marzo 1 

L’intelligenza artificiale. Problematiche etiche aprile 1 

Gli organismi geneticamente modificati aprile 1 

La risurrezione come evento di vita. Anima aprile 1 

La religione che parte dal cuore. Andare oltre le apparenze e i 

pregiudizi per realizzare se stessi  

aprile 3 

Etica del futuro. La responsabilità per chi verrà dopo di noi maggio 2 

Gli effetti benefici della gratitudine. Il “principio della speranza” maggio 1 

Prospettive future in base alle attitudini personali maggio 1 

 

 

Selvazzano Dentro 15 maggio 2022                                                                        Il Docente  

          Paola Barcariolo 
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