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Presentazione dell'istituto

La sede di Via Parri

La sede di Via dei Lauri

L’IISS “Cesare Battisti “è situato a Velletri, il più esteso e popoloso comune dei Castelli
Romani. Il territorio, con i suoi 113 km² è molto ampio e si estende su due zone ben
distinte che hanno caratteristiche diverse: a nord il paesaggio è quello tipico dei Colli
Albani di origine vulcanica, mentre a sud è pianeggiante trovandosi ai confini dell’Agro
Pontino. La sua particolare posizione la pone alla confluenza della parte sud della
provincia di Roma, della parte nord della provincia di Latina e delle estreme propaggini
della provincia di Frosinone. Grazie alla posizione geografica della città ed ai buoni
collegamenti, l’Istituto è raggiunto da studenti o della fascia costiera (Anzio, Aprilia,
Campoverde, Nettuno) o dei Castelli Romani (Albano, Ariccia, Frascati, Genzano,
Grottaferrata, Lanuvio, Marino) o dei comuni contigui della Provincia di Latina (Cisterna,
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Cori, Giulianello). Di conseguenza, il pendolarismo è uno dei fenomeni che più
caratterizza la popolazione scolastica: anche i residenti a Velletri, che abitano in
contrade periferiche, incontrano difficoltà nei collegamenti con il centro. Ciò limita in
parte la partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane extracurricolari, perché
devono superare i disagi legati alle distanze e agli orari dei mezzi di trasporto.

Anche il tasso di dispersione scolastica e di assenteismo dalle lezioni è elevato, in
particolar modo nei corsi ad indirizzo tecnico e professionale: frequenti sono infatti le
problematiche di difficoltà dell’ambiente di provenienza, carente di stimoli e motivazioni.
Il territorio locale è ora anche fortemente caratterizzato da un intenso flusso migratorio
da Paesi extra-comunitari. Si assiste così a frequenti ricongiungimenti familiari che
portano nella scuola superiore adolescenti che richiedono impegno della Scuola in
attività di inserimento ed accettazione. L’estensione territoriale di Velletri è molto vasta
ed eterogenea, è caratterizzata sia dalla concentrazione di popolazione di ceto medio -
borghese che da popolazione con caratteristiche economiche più modeste. Il
Background familiare mediano risulta più basso nell’indirizzo del Professionale,
medio-alto nel Tecnico e nelle classi del Liceo Il PTOF dell’Istituto “Cesare Battisti” si
propone di correlare l’O.F. allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio: è
aperto alla progettazione e ri-progettazione finalizzata ad incentivare un’intesa fra
Scuola, Mondo del Lavoro ed Enti locali e l’analisi del contesto socio-economico è
funzionale alla continua opera di rimodulazione dell’O.F. Il nostro Istituto ha in atto
numerosi progetti che prevedono: formazione più attenta e approfondita e l’inserimento
ed il re-inserimento dei nostri studenti; l’incontro tra il mondo dell’istruzione e quello del
Lavoro (attraverso stage presso aziende pubbliche, imprese e studi professionali dei
settori interessati); la partecipazione di gruppi di studenti ad iniziative culturali.
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Profilo generale del liceo artistico

Il liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e
la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e
capacità progettuale nell’ambito delle arti.

Il laboratorio artistico del biennio avrà funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal
terzo anno ed anche le tecniche audiovisive e multimediali, oltre a servire da supporto
alle specifiche didattiche, troveranno posto prevalentemente all'interno del laboratorio
artistico.

Al conseguimento del Diploma gli studenti sono in grado di:

- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali;

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; conoscere
e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;

- conoscere e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli
indirizzi prescelti;

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

- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio artistico e architettonico.

Il TITOLO DI STUDIO rilasciato è il Diploma che consente l’iscrizione a qualsiasi corso
di laurea presso le Università nonché all’Accademia di Belle Arti.

FINALITA' D'INDIRIZZO

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

A conclusione di questo particolare percorso di studi la Scuola offrirà allo studente la
possibilità di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

– utilizzare gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi
aspetti espressivi e comunicativi ed avere la consapevolezza dei relativi fondamenti
storici e concettuali;

– conoscere e applicare i principi della percezione visiva;
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– individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;

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

– conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione
artistica;

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

primo biennio

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole
articolazioni del sistema liceale.

Materia 1° anno 2° anno S O P G

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 x x

Storia e Geografia 3 3 x

Lingua Inglese 3 3 x x

Matematica (con Informatica) 3 3 x x

Scienze Naturali 2 2 x

Storia dell'Arte 3 3 x x

Discipline Grafiche e
Pittoriche

4 4 x x

Discipline Geometriche 3 3 x

Discipline Plastiche e
Scultoree

3 3 x

Laboratorio Artistico 3 3 x x

Scienze Motorie e Sportive 2 2 x x

Religione Cattolica/attività
alternative

1 1 x

TOTALE 34 ORE SETTIMANALI
S = Scritto O = Orale P = Pratico G = Grafico

Nel biennio, il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi
attivi dal terzo anno; l’orientamento viene realizzato tramite moduli trimestrali o
quadrimestrali da sviluppare nel corso dei due anni, con alternanza annuale e/o
biennale.
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Le tecniche audiovisive e multimediali trovano posto, come da piani di studio relativi ai
due indirizzi, prevalentemente all’interno del laboratorio artistico, ma diverse altre
discipline, come previsto nelle “Linee Guida per i Licei” utilizzano tali tecniche a
supporto delle specifiche didattiche.

secondo biennio e quinto anno

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le
singole articolazioni del sistema liceale; mentre, nel quinto anno si persegue la
piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente,
il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e il
consolidamento del percorso di orientamento agli studi successivi e
all’inserimento nel mondo del lavoro
Piano Orario - Indirizzo Arti Figurative

Materia 3° anno 4° anno 5° anno S O P G

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 x x

Storia 2 2 2 x x

Lingua Inglese 3 3 3 x x

Filosofia 2 2 2 x x

Matematica 2 2 2 x x

Fisica 2 2 2 x x

Chimica 2 2 - x x

Storia dell'Arte 3 3 3 x x

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 x

Religione Cattolica/attività
alternative

1 1 1 x

Laboratorio della Figurazione 6 6 8 x x

Discipline Pittoriche e 6 6 6
Discipline Plastiche e 6 6 6 x x
Scultoree

TOTALE 35 ORE SETTIMANALI

S = scritto O = Orale P = Pratico G = Grafico
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Presentazione della classe

Nella classe, composta da diciotto allievi, un'alunna ha cambiato sezione nel marzo
2023. Sono presenti due alunni B.E.S., i quali beneficiano delle misure previste dal PEI
predisposto dal Consiglio di Classe al fine del raggiungimento del successo formativo.
L’O.M. 257/2017 disciplina gli esami di Stato degli allievi con disabilità all'articolo 22,
che richiama il DPR n. 323/1998 (articoli 6 e 13). Uno dei suddetti studenti ha seguito
una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi conforme ai programmi
Ministeriali, mentre l’altro una programmazione differenziata.
Per tutti e due gli allievi si richiede la presenza, in sede di esame, del docente di
sostegno.
Ad eccezione dell'allievo con il programma differenziato il quale è subentrato nel gruppo
classe quest’anno ed di una allieva che si è inserita al quarto anno, tutti gli alunni
provengono dalla IV A dello scorso anno scolastico e dalla III A di due anni fa.
La continuità didattica nel corso del triennio è stata buona: quasi tutti gli insegnanti
attuali hanno avuto la classe dal terzo anno.
Va precisato che per l’allieva con Pei con obiettivi minimi non c’è stata continuità
dell'insegnante di sostegno nel corso del triennio, inoltre l’attuale insegnante di Scienze
motorie si è inserito nel gruppo docenti di questa classe dal quarto anno e che una delle
due insegnanti di discipline Pittoriche da quest’anno svolge due ore settimanali di
laboratorio della figurazione con la classe. Infine che la docente di Storia e Filosofia
presente dal terzo anno con la sola disciplina di Filosofia dal quarto anno insegna
entrambe le materie.
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni rispettano le regole della scuola e del
convivere civile, in generale corretti con gli insegnanti e tra di loro.
Per quanto riguarda il profitto , la classe si presenta variegata e composita; il
rendimento può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare
un profilo unico poiché, tra gli studenti, si evidenziano marcate differenze in termini di
attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica.
Infatti, accanto a studenti che nel corsodel triennio anni si sono sempre dimostrati
attenti al dialogo didattico-educativo e hanno lavorato con impegno costante
acquisendo così una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, sono
presenti discenti che, ancora, mostrano difficoltà a organizzarsi sia per inclinazione che
per diffuse lacune, ma anche a causa della situazione pandemica, ancora nel terzo
anno c’è stato un alternarsi di didattica a distanza e in presenza, con rallentamenti
nelle materie sia teoriche che laboratoriali.
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Competenze e obiettivi comuni e trasversali

obiettivi generali a livello di istituto dal p.o.f.:

Le competenze ultime che il Liceo Artistico intende promuovere nei suoi studenti sono
una lettura differenziata della realtà, inserita in un quadro d’insieme e supportata da una
valutazione critica motivata e dall’adesione ai valori della solidarietà. Nel dettaglio:

competenze comuni e trasversali

1. Acquisire un comportamento autonomo e responsabile.

Educazione alla legalità, intesa come rispetto autentico delle regole, crescita della
coscienza civica e promozione della tutela del patrimonio collettivo;

consolidamento delle capacità di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte alle
diverse proposte di modelli e valori.

2. Collaborare e partecipare

Gestione delle relazioni interpersonali connotata dal rispetto di sé e degli altri, dalla
collaborazione con gli operatori con cui la classe si confronta nell’ambito delle attività
didattiche anche extracurricolari;

partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di confronto, dialogo,
discussione;

comprensione, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali.

3. Acquisire e interpretare l’informazione

acquisizione critica e ragionata dei contenuti

autonomia nella capacità di decodificare un testo desumendo conclusioni implicite e
significati profondi e sottesi;

contestualizzazione di un’opera o testo in coordinate storico-culturali di più ampio
respiro.

4. Individuare collegamenti e relazioni

affinamento delle capacità logiche di analisi, sintesi, astrazione, argomentazione e
strutturazione organica;

capacità di utilizzare anche in ambiti disciplinari diversi le conoscenze e/o le
metodologie acquisite;

rafforzamento della capacità di armonizzare in un’ottica interdisciplinare i contenuti
appresi in ambiti specifici;

5. Comunicare

Affinamento della competenza linguistica nelle sue più ampie sfaccettature e
arricchimento dei linguaggi specifici;
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autonoma capacità di esporre organicamente i contenuti nella produzione scritta e/o
orale.

6. Risolvere problemi

Acquisizione della capacità di generalizzazione di formule e leggi e di applicazione in
contesti affini.

7. Progettare

Potenziamento della capacità di lavorare anche in gruppi o di pianificare un’attività
rispettando le consegne ricevute.

8. Imparare ad imparare

Potenziamento della capacità di autonomia di studio;

assunzione di un atteggiamento problematizzante e aperto al confronto costruttivo;

potenziamento della capacità di connessione interdisciplinare, di contestualizzazione e
di attualizzazione;

utilizzo dei contenuti appresi anche in contesti diversi, ma in qualche modo confrontabili

Le competenze ultime che il Liceo Artistico intende promuovere nei suoi studenti sono
una lettura differenziata della realtà, inserita in un quadro d’insieme e supportata da una
valutazione critica motivata e dall’adesione ai valori della solidarietà.
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Obiettivi del consiglio di classe

formativi:

Sapere critico

Intelligenza duttile

Autonomia nelle decisioni

Capacità di organizzare un proprio orizzonte di senso Coscienza dei propri diritti e dei
propri doveri

Sapersi confrontare con le idee degli altri senza pregiudizi Contribuire costruttivamente
ad una discussione collegiale Consapevolezza del percorso formativo

trasversali:

● attitudine e gusto per la ricerca;

● attitudine al confronto dialettico;

● attenzione ai problemi del proprio tempo nella loro complessità.

Area linguistica, letteraria, artistica, storico-filosofica:

Conoscenze Conoscenza di autori, fatti, tematiche, teorie, movimenti caratterizzanti
per lo più i sec. XIX e XX.
Conoscenza della terminologia specifica delle singole discipline.

Competenze Comprensione dei temi affrontati e presentazione degli stessi attraverso
l'esposizione e la discussione orale e la produzione scritta,
grafica,pittorica e plastica.

Capacità Rapportare teorie e movimenti studiati al contesto storico-culturale.
Valutare l’attualità di movimenti e/o teorie studiati.
Valutare la coerenza interna delle singole teorie studiate.
Valutare vari punti di vista critici sugli stessi fatti, teorie…

Area scientifica:

Conoscenze Conoscenza dei contenuti fondamentali e della terminologia specifica di
ogni disciplina.

Competenze Descrizione e rappresentazione dei fenomeni in forma scritta e grafica.
Uso appropriato della terminologia scientifica.
Risoluzione di problemi e quesiti

Capacità Capacità di analisi, sintesi e logico-interpretative.
Capacità di rielaborazione critica personale dei concetti acquisiti.
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Scienze motorie e sportive:

Conoscenze Conoscenza delle modalità di comunicazione del linguaggio corporeo,
Competenze della regolamentazione e dell’allenamento.

Saper eseguire e ideare combinazioni semplici e complesse.

Capacità Saper utilizzare il linguaggio corporeo in forma personale ed espressiva
ed essere in grado di operare l’autocorrezione del gesto.
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Storia della classe

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici

III anno

Numero
studenti
promossi
con media
M <7

Numero
studenti
promossi
con media
con 7≤M<8

Numero
studenti
promossi
con media
con 8≤M<9

Numero
studenti
promossi
con media
con M≥9

Numero
studenti
con giudizio
sospeso

Numero
studenti
non
promossi

0 6 7 0 3 9

Giudizio sospeso

Materia N° Alunni

Filosofia 3

Inglese 1

Matematica 1

Chimica 1

Lingua e Letteratura Italiana 1

IV anno

Numero
studenti
promossi
con media
M <7

Numero
studenti
promossi
con media
con 7≤M<8

Numero
studenti
promossi
con media
con 8≤M<9

Numero
studenti
promossi
con media
con M≥9

Numero
studenti
con giudizio
sospeso

Numero
studenti
non
promossi

2 9 6 0 4 0

Giudizio sospeso

Materia N° Alunni

Filosofia 1

Storia 1

Storia dell’arte 3

Chimica 2
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Criteri di valutazione1

CRITERI DI VALUTAZIONE

Profitto
Livello di partenza
Processo di crescita complessivo
Metodo di lavoro
Impegno
Partecipazione
Capacità di ascolto
Capacità di attenzione
Risultati conseguiti nell’attività di recupero e negli interventi educativi in
attività curricolari ed extracurricolari
Utilizzo e organizzazione del materiale personale e consegnato
Puntualità e assiduità nell’impegno e nell’esecuzione del lavoro domestico
Manifestazione di particolari attitudini
Tempistica

La valutazione intermedia ha tenuto conto dell’organizzazione del lavoro del
singolo alunno o, laddove richiesto, del gruppo, in termini di consapevolezza
dell’utilizzo dei mezzi espressivi e dell’elaborazione personale ed originale degli
spunti di riflessione offerti dall’insegnante.
La valutazione finale ha tenuto conto della pertinenza delle informazioni in
possesso dell’alunno rispetto all’obiettivo indicato dall’insegnante e alla chiarezza
dell’esposizione, in base ai seguenti criteri:

Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline
Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare
Frequenza e assiduità nel dialogo disciplinare in classe e impegno nello
studio a casa Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato
Recupero e progressi significativi

voto CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE DISCIPLINARI

1-3 L’alunno non manifesta impegno ed interesse per l’attività scolastica e
rifiuta di partecipare al dialogo educativo

4 L’alunno possiede una preparazione frammentaria con gravi e diffuse
lacune. Non raggiunge gli obiettivi minimi.

5 L’alunno possiede una preparazione superficiale con lacune.

6 L’alunno ha le basi essenziali e le competenze sufficienti. Sa dare
accettabile ordine logico alle idee. Raggiunge gli obiettivi minimi o
comunque evidenzia progressi rispetto al livello di partenza.

7 L’alunno ha una discreta preparazione. Possiede un adeguato metodo di
studio. Si esprime in modo chiaro e corretto.

1 Per i criteri di valutazione e per le griglie di valutazione (scritte, orale e di laboratorio) delle singole discipline si fa
riferimento alla programmazione del singolo docente.
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8 L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità logiche. Sa
discernere le cose essenziali da quelle secondarie. E’ in grado di fare
valutazioni autonome. Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee.

9 L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia ed il possesso di
evidenti abilità rielaborative. Dimostra capacità di analisi, di logica e di
sintesi unite ad un’apprezzabile creatività.

10 L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e possesso di
evidenti abilità rielaborative. Dimostra capacità di analisi, di logica e di
sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività. Denota, inoltre, autonomia e
senso critico. Possiede una chiara capacità espositiva. Partecipa in
modo attivo e propositivo alla vita della scuola.

Criteri di attribuzione del credito

Il Credito Scolastico attribuito sulla base dei Voti conseguiti nelle discipline: È costituito
da un punteggio che si ottiene durante il Secondo Biennio e Ultimo Anno di Corso
(Classi Terze, Quarte e Quinte) della Scuola Secondaria di II grado: concorre a
determinare il voto finale dell’Esame di Stato del Secondo Ciclo di Istruzione.
Nell’attribuzione del Credito si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli Studenti
regolarmente frequentanti il 3°, 4° e 5° anno. Si fa presente che le Ordinanze
Ministeriali, che disciplinano lo svolgimento degli Esami di Stato del Secondo Ciclo di
Istruzione, contengono le Tabelle di attribuzione dei Crediti in sede di Ammissione
all’Esame di Stato.
Tale Credito si articola per fasce, così come illustrato dalla Tabella sotto riportata,
contenuta nell’Allegato A del DLgs. 62/17, che definisce la corrispondenza tra la media
dei voti conseguiti negli Scrutini Finali per ciascun Anno di Corso e la Fascia di
Attribuzione del Credito Scolastico:

Media dei voti Fasce di Credito III
anno

Fasce di Credito
IV anno

Fasce di Credito V
anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 12-13

9<M≤10 11-12 13-14 14-15
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L’attribuzione del punteggio minimo o massimo di ciascuna fascia spetta al Consiglio di
Classe, che tiene conto di due parametri ovvero della media dei voti integrata dai criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti relativamente alle attività complementari, svolte dagli
studenti, sia all’interno dell’Istituto che presso enti esterni.
Il punteggio massimo raggiungibile, in base alla Tabella sopra riportata, contenuta
nell’Allegato A del DLgs. 62/17 è pari a 40 (quaranta).

CRITERI di ATTRIBUZIONE del CREDITO in SEDE di SCRUTINIO
al termine delle Lezioni - Giugno

I criteri di attribuzione del Credito in sede di Scrutinio Finale sono i seguenti:
- se lo Studente riporta una media dei voti con il decimale superiore a 0,50 viene

attribuito il massimo di fascia di credito;

- se lo Studente riporta una media dei voti con decimale da 0,01 a 0,50 può
accedere al massimo della fascia solo in presenza di almeno 1 attività
complementare svolta presso l’Istituto stesso o presso strutture esterne.

Criteri di attribuzione del Credito scolastico in sede di Scrutinio Differito – Esami di
Recupero, di Idoneità e Integrativi (Agosto e Settembre) I criteri di attribuzione del
Credito in sede di Scrutinio Differito sono i seguenti:

- allo Studente che consegue una valutazione in tutte le prove di Recupero pari o
superiore a 7/10, il Consiglio di Classe assegnerà il Credito corrispondente a
quello attribuito, per la fascia di riferimento, agli Studenti in sede di Scrutinio
Finale;

- allo Studente che consegue anche solo una valutazione delle prove di recupero
inferiore a 7/10; se la media complessiva dei voti ha il decimale inferiore a 0,50
viene attribuita la fascia minima di credito se la media complessiva dei voti ha il
decimale superiore a 0,50 viene attribuita la fascia massima solo in presenza di
crediti maturati attraverso lo svolgimento di almeno 1 attività complementare
indicata ai punti 1a e 1b.

Attività complementari che possono dare titolo al Credito Scolastico:
- Attività Svolte Presso l’Istituto Certificazioni AICA/EIPASS/COMAU conseguite

nel periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2023;
- Partecipazione a Concorsi /Manifestazioni/Attività Integrative (Attività Teatrali,

Vincitori di istituto gare disciplinari), promosse dall’Istituto e certificate dal
Docente Referente, svolte nel periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2023;

- Certificazioni linguistiche, conseguite nel periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2023;
Livello B1 o Superiore di Lingua Inglese o seconda Lingua straniera per gli
Studenti delle Classi Terze; Livello B2 o Superiore di Lingua Inglese o seconda
Lingua straniera per gli Studenti delle Classi Quarte e Quinte;

- Raggiungimento del Primo Posto in Gare Sportive di Istituto debitamente
certificate dal Docente Referente, svolte nel periodo dal 16/05/2022 al
15/05/2023;

- Raggiungimento del Primo, Secondo o Terzo Posto in Gare Sportive Provinciali
debitamente certificate dal Docente Referente, svolte nel periodo dal 16/05/2022
al 15/05/2023;

- Svolgimento di attività di volontariato, svolte in modo continuativo, certificate dal
Docente Referente, per un monte ore non inferiore a 20, svolte nel periodo dal
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16/05/2022 al 15/05/2023 e attivate compatibilmente con le misure vigenti di
prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Attività Svolte Presso Strutture Esterne

- Certificazioni AICA/EIPASS conseguite, presso TEST CENTER accreditati, nel
periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2023;

- Attività Sportive Agonistiche a livello Regionale/Nazionale/Internazionale,
certificate dalla società sportiva/Federazione di appartenenza per un periodo non
inferiore a 90 ore, nel periodo dal 16/05/2022 al 15/05/2023;

- Certificazioni linguistiche, conseguite nel periodo dal 16/05/2021 al 15/05/2022,
presso centri accreditati; Livello B1 o Superiore di Lingua Inglese/seconda
Lingua straniera per gli Studenti delle Classi Terze; Livello B2 o Superiore di
Lingua Inglese/seconda Lingua straniera per gli Studenti delle Classi Quarte e
Quinte;Livello B1 o Superiore delle altre Lingue Estere per gli Studenti delle
Classi Terze, Quarte e Quinte;

- Percorsi di approfondimento musicale/strumentale di livello pre-accademico,
svolti presso Istituti Musicali Accreditati,

- Attività di Volontariato, svolte nel periodo dal 16/05/2021 al 15/05/2022 in modo
continuativo, certificate da Associazioni di Volontariato, iscritte nel Registro
Nazionale del Volontariato, per un monte ore non inferiore a 40.

Modalità di Comunicazione delle Attività Complementari

Gli Studenti che abbiano svolto attività complementari presso l’Istituto o presso strutture
esterne.
Nell’attestato deve essere descritta sinteticamente l’esperienza ed essere riportata la
durata e la frequenza. I file da allegare devono essere in formato pdf e devono essere
denominati nel modo seguente:

Attestato di svolgimento di Attività valutabili al fine della composizione del
Credito Formativo

Cognome Classe Indirizzo Studi Attività svolta Titolo

Es. ROSSI es 3°B Lingua inglese C1

Es. ROSSI es 3°B Tecnico
economico

Sport Atletica 1°Torneo
Provinciale
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Prove invalsi

Le prove Invalsi sono state svolte i giorni 21, 22 e 23 marzo del 2023 con una prova
suppletiva il 29 marzo 2023 per l’allieva assente per motivi di salute.

Attivita' di educazione civica

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente
tabella.

Titolo percorso Periodo Discipline coinvolte

“Memoria e testimonianza” Tutto l’anno Storia, Filosofia, St. dell’arte,
Italiano

Le relazioni sociali della persona e
dell’appartenenza al gruppo classe

Tutto l’anno Discipline pittoriche

Futuro e rispetto dell’ambiente Tutto l’anno Discipline pittoriche, inglese

Il ploging, sostenibilità ambientale Tutto l’anno Scienze motorie

Obiettivi agenda 2030 Tutto l’anno Inglese

Violenza di genere II quadrimestre Italiano

Le attività di Educazione Civica svolte da ciascun insegnante sono indicate nei rispettivi
programmi e relazioni.

Progetti, attività integrative o esperienze culturali

- Progetto Cinema
27/10/2022
film “Dante” di Pupi Avati, presso il cinema Augustus di Velletri;

- Mostra Van Gogh
07/11/2022

- Progetto Cinema
21/12/2022
film “Il Principe di Roma”;

- Progetto Cinema
27/01/2023
“Anna Frank e il diario segreto” del regista Ari Folman;

- 31/03/2023
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Musei di Villa Torlonia;

- 21/04/2023
Ghetto ebraico di Roma;

- 05/05/2023
Cimitero e sacrario americano di Nettuno;

- Partecipazione alla IV Biennale dei Licei Artistici.
-
- “Arte singolare femminile” alla casa delle culture e della musica di Velletri

Percorsi Pcto

- Regione Lazio ,Progetto “O.K.: Orientamento Konsapevole;
- Young International Forum;
- La mia città;
- Progettazione realizzazione Murale Via dei Lauri;
- Progettazione etichetta birra Battisti;
- Progettazione e realizzazione etichette vino per azienda Colle di Maggio;
- Progettazione e realizzazione Icona San Clemente;
- Mostra “Sensi Unici” , Mostra di libri e opere tattili; e laboratorio
- Open Day. Allestimento e accoglienza;

Simulazione I Prova

Il 04 aprile del 2023 si è svolta la simulazione della prima prova scritta.

Simulazione II Prova

Il 17-18-19 aprile 2023 si è svolta la simulazione della seconda prova scritta, svoltasi nell’aula

speciale delle Discipline Grafiche e Pittoriche, posta al primo piano della palazzina “B” nella

sede di via “F. Parri”.

La traccia somministrata è una prodotta ma non estratta per l’esame di Stato del 2022 Arti

Figurative del grafico-pittorico , con il seguente tema: “Il volo”.

Si allega copia della traccia.
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Relazioni e Programmi svolti delle singole discipline 2

2 Gli obiettivi minimi sono indicati nelle programmazioni disciplinari di inizio anno
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Lingua e civilta’ inglese

attivita’ svolte

1. Jane Austen: “Pride and prejudice”;
2. “The Victorian age;
3. Robert Louis Stevenson: “The strange case of dr Jekyll and mr Hyde”;
4. Charles Darwin: “On the origin of species”;
5. Charlotte Bronte: “Jane Eyre”;
6. Colonial and post colonial li terature;
7. Adichie Chimamanda Ngozi: “The danger of a single story”;
8. La letteratura politica e distopica;
9. G. Orwell: “Animal farm”, “Nineteen eightyfour”;
10.Aldous Huxley: “Brave new world”, “Brave new world revisited”
11. James Joyce: the stream of Consciousness.

RELAZIONE FINALE

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte che hanno riguardato
soprattutto la storia e la letteratura del XIX e del XX secolo.

Il metodo usato è stato quello della classe capovolta nella quale gli studenti raccolgono
del materiale secondo i loro interessi e le loro possibilità per poi esporlo al resto della
classe.

Per quanto riguarda la valutazione, si è scelto di prediligere la forma orale, alternando
domande dal posto con interrogazioni più formali.

PROF. LUCA BRUFFA
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Relazione finale di filosofia

Va sottolineato immediatamente che le lezioni sono iniziate con regolarità solo a fine
Novembre 2022 a causa dell’orario provvisorio prolungato fino ad allora e
successivamente sono state svolte non con continuità a causa delle molteplici attività in
cui i ragazzi sono stati coinvolti, che li hanno portati fuori dall’ aula, oltre che per un
secondo quadrimestre denso di sospensioni della didattica per PCTO, orientamenti,
viaggi, uscite e simulazioni di prove d’esame, e previste e pianificate vacanze pasquali,
giornate dello studente, assemblee d’istituto, elezioni comunali.
Gli alunni di conseguenza hanno svolto un lavoro che può ritenersi responsabile solo
per alcuni più capaci che hanno dimostrato costanza dello studio, considerata la
mancanza di consapevolezza degli altri circa l’impegno da tenere in quinto liceo, e
tenuto conto del fatto che già nella situazione di partenza diversi risultavano non in
possesso dei prerequisiti per affrontare lo studio della Filosofia del quinto anno, quali la
capacità critica e il metodo di studio, pertanto, per diversi tale disorientamento iniziale
quanto a consapevolezza dell’impegno, durante il corso dell’anno non è mutato in presa
di coscienza. Globalmente i ragazzi hanno dimostrato interesse alle questioni
filosofiche e hanno partecipato al dialogo educativo ma dal punto di vista dell’impegno,
la tendenza è stata a rimandare e ciò ha ritardato di non poco il lavoro programmato. Si
è affrontato quindi lo studio in maniera critica, anche per percorsi interni alla disciplina
costruiti attorno a tematiche centrali, e attraverso la sollecitazione proveniente dalle
questioni che la disciplina presenta e la discussione a partire dai problemi inerenti ai
contenuti filosofici, conseguendo pertanto risultati ottimi qualche alunno, ma anche
discreti o sufficienti gli altri. Permangono per alcuni debolezza quanto a rigore
nell’acquisizione, nell’esposizione e nel lessico specifico.
Le lezioni sono sempre state dialogate, e infatti, anche se non tutti, i ragazzi si sono

fatti promotori della discussione aprendo dibattiti che hanno permesso l’acquisizione
critica dei contenuti nonché dei nessi e collegamenti con i temi di filosofia
contemporanea o interdisciplinari, come con la Storia o le Scienze o la Religione, e
sono emerse riflessioni anche sugli aspetti culturali e sociali del mondo contemporaneo
a partire dal pensiero di alcuni filosofi. I ragazzi perlopiù hanno dimostrato quindi
disponibilità al dialogo formativo, anche se non hanno poi tutti conseguentemente
curato con impegno la loro preparazione attraverso un adeguato lavoro di
rielaborazione personale che consentisse buoni risultati. Dal punto di vista disciplinare
non si sono evidenziati comportamenti scorretti, solo insistenti assenze da parte di
diversi soprattutto in occasione delle verifiche.

Per quanto attiene al programma, pur rispettandone la scansione cronologica, sono
state messe in rilievo le tematiche fondamentali del pensiero filosofico dall’Ottocento al
Novecento trasversalmente alla trattazione dei filosofi. Infatti abbiamo seguito percorsi
trasversali intorno a un tema centrale. A partire dalla filosofia del Criticismo kantiano si
è considerato il passaggio all’affermazione della razionalità forte hegeliana per
proseguire con la contestazione dell’hegelismo fino al Nichilismo nietzschiano, a
seguire il quale si è sviluppata la filosofia del Novecento attraverso la crisi della Ragione
e delle scienze. Si è sviluppata anche la riflessione sull’agire politico e sull’etica. Le
letture dai testi dei filosofi con la interpretazione del testo hanno permesso il confronto e
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la maturazione della capacità critica che ha consentito anche ai ragazzi di costruire
percorsi trasversalmente alle tematiche trattate dai filosofi nonché interdisciplinari. E’
stata affrontata la lettura in versione integrale dell’opera kantiana “Per la pace perpetua”
che ha consentito agli alunni di considerare i temi della guerra e della pace,
l’importanza di organismi sovranazionali che si adoperino per la pace e il valore
dell’etica applicata al diritto nella politica, permettendo cosi’ di svolgere anche
approfondimenti in tema di diritti e memoria circa l’educazione civica. E la lettura
dell’opera di H.Arendt “La banalità del male”.

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE,
COMPETENZE, CAPACITA’, TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:
CONOSCENZE: globalmente discreta la preparazione intorno a campi d’interesse e
linee di sviluppo del pensiero filosofico, discreta conoscenza del lessico specifico;
COMPETENZE: gli alunni perlopiù sanno organizzare ed elaborare criticamente i
materiali di studio; colgono le connessioni tra gli ambiti ontologico, gnoseologico,
etico-politico.
CAPACITA’: gli alunni perlopiù sanno esporre i tratti essenziali dei concetti
fondamentali; sanno distinguere tra opinioni soggettive e dati di fatto; dimostrano
attitudine all’analisi critica.

SCELTE METODOLOGICHE E MEZZI UTILIZZATI
METODI: lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate.
MEZZI: manuale in adozione: Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia vol 3.
Lettura e analisi di alcuni testi presenti sul manuale; approfondimenti sul volume di
Massaro La comunicazione filosofica vol 3 Paravia. Il corso di lezioni ha preso in esame
la storia delle idee filosofiche non solo secondo la successione cronologica ma anche
seguendo ipotesi di lavoro articolate su problemi logico-gnoseologici.

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE:
Il processo di apprendimento, sia individuale che del gruppo-classe, è stato saggiato
durante lo svolgimento delle lezioni tramite interrogazioni, verifiche di comprensione
terminologica e in base al coinvolgimento attivo nella discussione in classe. La
disciplina infatti, prevede prove orali. Tuttavia, alcune esercitazioni scritte come quesiti
a risposta aperta hanno fornito elementi utili per valutare la capacità di sintesi degli
alunni.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E VERIFICHE

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO
QUADRIMESTRE

COMPITI SCRITTI Uno Uno

VERIFICHE ORALI

(num. Medio per alunno) Uno Uno
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
criteri di valutazione dell’apprendimento:
-possesso di conoscenze generali che consentano ad ogni alunno di orientarsi nei
diversi contenuti disciplinari;
-competenza di rielaborare in modo critico i nodi concettuali delle questioni filosofiche;
-capacità di formulare in modo autonomo giudizi pertinenti sulle problematiche
filosofiche affrontate;
Per i descrittori della valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione
approvata in sede di dipartimento.

L’insegnante Elena Di Lorenzo

Programma di Filosofia
IL CRITICISMO KANTIANO

Critica della Ragion Pura: fondazione del sapere e giudizi sintetici a priori, rivoluzione
copernicana e criticismo, estetica trascendentale, analitica trascendentale e io penso
legislatore, dialettica trascendentale e distinzione fra fenomeno e noumeno, paralogismi
della ragione, antinomie dell’universo, prove dell’esistenza di Dio, uso regolativo delle
idee della ragione; Critica della Ragion pratica: massime e imperativi: l’imperativo
ipotetico e categorico, caratteri della legge morale, libertà come fondamento dell’azione
morale, morale formale e dell’intenzione, autonomia ed eteronomia della legge,
differenza fra moralità e legalità, le formule dell’imperativo categorico e il criterio
dell’universalizzazione.

MOVIMENTO ROMANTICO E FORMAZIONE DELL’IDEALISMO

HEGEL: capisaldi del sistema: rapporto infinito/finito, ragione/realtà, funzione della
filosofia, “giustificazionismo”, struttura dialettica della realtà, Idea Natura Spirito. La
filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo (diritto moralità eticità Stato), la filosofia della
storia;

LE FILOSOFIE ANTIHEGELIANE

SCHOPENHAUER: “Il mondo come volontà e rappresentazione”, “velo di maya” e
scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazioni della “volontà di
vivere”, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore. FEUERBACH: rovesciamento dei
rapporti di predicazione, critica alla religione. L’”Essenza del Cristianesimo”, umanismo
e filantropismo. MARX: contro Hegel per una filosofia della prassi e ribaltamento dei
rapporti di predicazione della realtà, critica dell’economia borghese e problematica
dell’alienazione, distacco da Feuerbach e interpretazione della religione in chiave
sociale, concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, dialettica della
storia, l’analisi dell’economia del “Capitale”. La rivoluzione e la dittatura del proletariato,
fasi della futura società comunista.

IL POSITIVISMO

COMTE: la legge dei tre stadi, la Sociologia.
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DARWIN: gli studi di Lamarck e le critiche al fissismo, l’influenza di Lyell, il meccanismo
della selezione naturale e l’ ”Origine delle specie”.

LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO: IL NICHILISMO

NIETZSCHE: filosofia e malattia, caratteristiche del pensiero e della scrittura di
Nietzsche, “La nascita della tragedia”, la “filosofia del mattino”, la “morte di Dio” e il 125
della “Gaia scienza”, la filosofia del meriggio in “così parlò Zarathustra”: “delle tre
metamorfosi”, l’ubermensch, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori, “Genealogia
della morale”, la Volontà di potenza.

LO SPIRITUALISMO

BERGSON: contrapposizione tra metafisica e scienza, intuizione ed arte, tempo,
durata, libertà, slancio vitale ed evoluzione creatrice.

LE SCIENZE UMANE

FREUD: dagli studi sull’isteria alla Psicoanalisi, la realtà dell’inconscio, la
scomposizione psicoanalitica della personalità: prima e seconda topica, la teoria della
sessualità e il complesso di Edipo, “Psicopatologia della vita quotidiana”: sogni, atti
mancati, sintomi nevrotici, Il “Disagio della civiltà”.

DOPO IL 15 MAGGIO:

LA FONDAZIONE DELLE SCIENZE DELLO SPIRITO

DILTHEY: la distinzione fra scienze dello spirito e scienze della natura. Comprensione,
Erlebnis e storicismo.

LA FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

WITTGENSTEIN: “Il tractatus logico-philosophicus” e la differenza fra linguaggio
scientifico e linguaggio filosofico, il nuovo ruolo della filosofia e il tramonto della filosofia,
il Mistico.

LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO

POPPER: “La società aperta e i suoi nemici”: il totalitarismo e la società chiusa,
caratteri della società aperta, dal procedimento della scienza della falsificabilità alla
democrazia come procedura.

HANNAH ARENDT: “le origini del totalitarismo”, “la banalità del male”.

UN’ETICA PER LA CIVILTA’ TECNOLOGICA

JONAS: “Principio responsabilità” e il nuovo imperativo categorico, la responsabilità
verso le generazioni future.

Percorsi trasversali:

-Il rapporto fra Ragione e Metafisica: dalle conclusioni della dialettica trascendentale
nella CRPura di Kant ai nuovi approcci della filosofia del Novecento, dall’intuizione di
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Bergson al Mistico di Wittgenstein attraverso la fondazione delle scienze dello spirito di
Dilthey. -Morale e politica nella riflessione dei filosofi: dalla CRPratica di Kant al nuovo
imperativo categorico di Jonas , quale società e quale Stato secondo Kant, Arendt e
Popper. -Dall’assolutizzazione della ragione dopo Kant con l’idealismo hegeliano al
tramonto della ragione col nichilismo nietzschiano. Lettura dell’opera di Kant “Per la
pace perpetua” e dell’opera di H. Arendt “La banalita’ del male”.

L’insegnante Elena Di Lorenzo
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Relazione finale di storia

Va sottolineato immediatamente che le lezioni sono iniziate con regolarità solo a fine
Novembre 2022 a causa dell’orario provvisorio prolungato fino ad allora e successivamente
sono state svolte non con continuità a causa delle molteplici attività in cui i ragazzi sono stati
coinvolti, che li hanno portati fuori dall’ aula, oltre che per un secondo quadrimestre denso di
sospensioni della didattica per PCTO, orientamenti, viaggi, uscite e simulazioni di prove
d’esame, e previste e pianificate vacanze pasquali, giornate dello studente, assemblee
d’istituto, elezioni comunali.
Gli alunni di conseguenza hanno svolto un lavoro che può ritenersi responsabile solo per alcuni
più capaci e che hanno dimostrato costanza dello studio, considerata la mancanza di
consapevolezza degli altri circa l’impegno da tenere in quinto liceo, e tenuto conto del fatto che
che già nella situazione di partenza diversi risultavano non in possesso dei prerequisiti per
affrontare lo studio della Storia del quinto anno, quali la capacità critica e il metodo di studio,
pertanto, per diversi tale disorientamento iniziale quanto a consapevolezza dell’impegno,
durante il corso dell’anno non è mutato in presa di coscienza. Globalmente i ragazzi hanno
dimostrato interesse alle questioni storiche e hanno partecipato al dialogo educativo ma dal
punto di vista dell’impegno, la tendenza è stata a rimandare e ciò ha ritardato di non poco il
lavoro programmato.
L’attualizzazione è stata costante e lo svolgimento del programma ha potuto seguire una

scansione cronologica da un lato ma anche trasversale attraverso le tematiche via via trattate e
si è dato rilievo alla storia per questioni e percorsi, che ha visto i ragazzi comunque attenti e
coinvolti, alcuni anche attraverso interventi che hanno sollecitato la partecipazione degli altri.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti secondo diversi livelli, considerato che qualche alunno
ha conseguito anche ottimi risultati, alcuni hanno conseguito una buona preparazione mentre
altri si attestano su un profitto piu’ che sufficiente. Permane qualche situazione di difficoltà
quanto a rigore nella rielaborazione e nell’ esposizione critica.
Le tematiche storiche sono state affrontate in classe in lezioni dialogate che permettessero
l’acquisizione critica e là dove possibile, l’attualizzazione. I ragazzi impegnati infatti hanno
costantemente allargato l’orizzonte di riflessione sui fatti fino all’oggi, toccando i temi
dell’intercultura e della globalizzazione più strettamente connessi alla storia contemporanea.
Il programma è stato svolto riprendendo inizialmente argomenti dell’anno precedente come
consolidamento di conoscenze e prerequisito, quindi dalla nascita dello Stato liberale nel 1861
con l’unità d’Italia fino agli sviluppi del Novecento, alla nascita della Repubblica italiana, ci si è
soffermati sulla categoria di totalitarismo degli anni trenta, fascista sovietico nazista con un
lavoro interdisciplinare con la filosofia e cittadinanza e costtuzione sul tema dei diritti umani. Le
letture storiografiche e i documenti hanno sempre accompagnato la trattazione, costituendo
importante supporto che il manuale in adozione, Gentile Ronga Rossi Millennium La Scuola vol.
III offre, per lo sviluppo della capacità di critica storica e per l’attualizzazione.
Circa il percorso di Cittadinanza e Costituzione, i ragazzi già lo scorso anno scolastico hanno
affrontato la lettura del libro di Deaglio “La banalità del Bene” sulla storia di Giorgio Perlasca,
“giusto delle nazioni”, e la sua lotta per la difesa dei diritti umani violati nel periodo
dell’occupazione nazista dell’Ungheria. Quest’anno hanno affrontato la lettura di “la banalità
del male” di Hannah Arendt, confrontando le analisi della Arendt circa Eichmann con l’opera di
salvezza degli ebrei di Perlasca. I ragazzi hanno potuto quindi comprendere e considerare le
letture affrontate anche dal punto di vista del rapporto moralità e legalità, intorno alla cui
tematica abbiamo costruito un percorso trasversale ai filosofi e quindi interdisciplinare.
Riguardo la Cittadinanza e Costituzione, ci è stato di aiuto anche il percorso storico della

nascita della Costituzione italiana dal Referendum del 2 Giugno 1946 all’Assemblea costituente
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fino all’entrata in vigore il 1 Gennaio 1948 e i differenti caratteri quindi con lo Statuto albertino
del 1848, importanti per definire il passaggio alla democrazia e alla sovranità del popolo.
Dal punto di vista disciplinare non si sono evidenziati comportamenti scorretti, solo insistenti
assenze da parte di qualcuno e in occasione delle verifiche.

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE,
CAPACITA’, TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA:
CONOSCENZE: nel complesso discreta preparazione intorno a campi d’interesse e linee di
sviluppo del processo storico, discreta conoscenza del lessico specifico;
COMPETENZE: gli alunni sanno discretamente organizzare ed elaborare i materiali di studio;
colgono le connessioni tra contesto storico e pensiero filosofico e scientifico.
CAPACITA’: gli alunni sanno discretamente esporre i tratti essenziali dei concetti fondamentali;
sanno distinguere tra opinioni e dati di fatto; dimostrano discreta attitudine all’analisi critica.

. SCELTE METODOLOGICHE E MEZZI UTILIZZATI
METODI: lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate.
MEZZI: manuale in adozione: Gentile Ronga Rossi Millennium La Scuola vol 3;

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE:
Il processo di apprendimento, sia individuale che del gruppo-classe, è stato saggiato durante lo
svolgimento delle lezioni tramite interrogazioni, verifiche di comprensione terminologica e in
base al coinvolgimento attivo nella discussione in classe. La disciplina infatti, prevede prove
orali. Tuttavia, alcune esercitazioni scritte come quesiti a risposta aperta, hanno fornito elementi
utili per valutare la capacità di sintesi degli alunni.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E VERIFICHE
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

COMPITI SCRITTI Uno Due
VERIFICHE ORALI
(num. Medio per alunno) Uno
CRITERI DI VALUTAZIONE:
criteri di valutazione dell’apprendimento:
-possesso di conoscenze generali che consentano ad ogni alunno di orientarsi nei diversi
periodi storici e fra gli avvenimenti storici e di cogliere i nessi di continuità;
-competenza di rielaborare in modo critico i nodi concettuali e produrre quadri riassuntivi del
processo storico;
-capacità di comprendere l’importanza del passato dell’umanità da cui ereditiamo valori sociali e
civili contenuti nelle forme culturali della società contemporanea;
Per i descrittori della valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata in
sede di dipartimento.

L’insegnante Elena Di Lorenzo
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Programma di Storia

-Il processo risorgimentale fino all’unità d’Italia del 17 Marzo 1861. L’Italia della destra
storica dal 1861 e i problemi del nuovo regno, l’Italia della sinistra storica dal 1876 e la
politica estera: il colonialismo, la crisi di fine secolo e l’atteggiamento reazionario del
governo e del re, i fatti di Milano del 1898 e l’assassinio di Umberto I, la successione al
trono di Vittorio Emanuele III;

-l’Imperialismo e la conferenza di Berlino del 1884, la spartizione dell’Africa. La
superiorità dell’uomo bianco e “il fardello dell’uomo bianco” di Kipling. “Le radici
economiche dell’Imperialismo” di Hobson.

-La Belle epoque: il fiducioso ottimismo e le inquietudini, xenofobia e antisemitismo,
sionismo e mito della razza ariana, il pangermanesimo.

-L’età giolittiana: caratteri generali e riforme, il “nuovo corso” della politica interna e
l’avvicinamento alle masse contro l’ atteggiamento reazionario di fine secolo, i tentativi
di alleanza col partito socialista e la spaccatura fra massimalisti e minimalisti, lo
sciopero del 1904 come risposta a Giolitti e le elezioni. Il doppio volto di Giolitti: politico
democratico e spregiudicato, la conquista della Libia e “o scatolone di sabbia”, Giolitti e
i cattolici, l’attenuazione del non expedit e il patto Gentiloni, la riforma elettorale del
1912 e il suffragio universale maschile, le elezioni del 1913 e la vittoria dei liberali.

-La Prima guerra mondiale: ragioni del conflitto e polveriera balcanica, ultimatum e
operazioni militari fino al 1916, la guerra di trincea, fronte occidentale e orientale;
l’iniziale neutralità italiana e il dibattito fra interventisti e neutralisti, il patto di Londra del
1915 e l’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa. La svolta del 1917: dalla guerra
europea alla guerra mondiale, l’entrata in guerra degli Stati Uniti, Il ritiro della Russia, la
disfatta di Caporetto. Il 1918: la controffensiva dell’Intesa e il crollo degli Imperi centrali,
la conferenza di Versailles nel 1919 e i trattati di pace, il trattato di Versailles e la linea
Clemanceau, l’umiliazione della Germania. I 14 punti di Wilson e la Società delle
nazioni.

-La Rivoluzione russa: dalla Russia zarista alla rivoluzione: caduta degli zar e
rivoluzione di febbraio, dualismo di potere, Lenin e le Tesi d’Aprile, la rivoluzione
d’ottobre, l’uscita dalla guerra e la pace di Brest-Litovsk; lo scoppio della guerra civile e
la vittoria bolscevica, la nascita del Komintern, il “comunismo di guerra” e la nascita
dell’URSS, la Nep e i contrasti fra Trotzsckij e Stalin; la morte di Lenin e il testamento di
Lenin, l’ascesa di Stalin e la dittatura: dekulakizzazione e pianificazione economica, lo
staKanovismo, regime autoritario, culto della personalità, Gulag e dissenso: l’articolo 58
e Aleksandr Solzenycin: “Arcipelago Gulag”. La morte di Stalin e la destalinizzazione di
Krusciov, la denuncia al XX congresso del Pcus dei crimini di Stalin.

-Dallo Stato liberale al Fascismo: difficoltà economiche nel primo dopoguerra in Italia, Il
Comintern del 1919 e le direttive dei 21 punti: il biennio rosso, l’intervento di Giolitti, la
nascita del Movimento dei Fasci e delle corporazioni, il mito della vittoria mutilata e la
“questione di Fiume”, il Partito popolare e il cattolicesimo democratico di don Luigi
Sturzo, la crisi del compromesso giolittiano 1921 coi blocchi nazionali. L’avvento del
Fascismo, la debolezza dei governi liberali e la marcia su Roma, la costruzione del
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regime, il delitto Matteotti, il 1925 anno della svolta, dalla fase liberista alla svolta
protezionista in politica economica e la rivalutazione della lira, il dirigismo economico:
dallo Stato regolatore allo Stato imprenditore, la scelta autarchica, Imperialismo e
rilancio dell’economia nazionale nella guerra d’Etiopia, la politica estera del Fascismo
Asse Roma-Berlino 1936, la fascistizzazione della società e l’organizzazione del
consenso, l’appoggio della Chiesa e i Patti lateranensi del 1929.

-La Germania di Weimar: la Costituzione della Repubblica e l’articolo 48, la repressione
del moto spartachista, la spirale inflazionistica e l’occupazione della Rurh, la Destra
eversiva contro la Repubblica di Weimar; crisi economica tedesca e disgregazione della
Repubblica di Weimar, l’ascesa al potere del partito nazista, la base sociale del
nazismo, dottrina del nazismo e

consolidamento dello stato totalitario, persecuzione antiebraica, campi di
concentramento e Shoah, dirigismo economico.

-La crisi del ’29: gli anni ruggenti e le cause e diffusione dagli Stati Uniti all’Europa, il
New Deal Rooseveltiano nel confronto con l’individualismo di Hoover, l’incontro di
liberalismo e democrazia: la “terza via”.

-La seconda guerra mondiale. Cause della guerra, dalla Conferenza di Monaco del
1938 all’invasione della Polonia, il patto Molotov-Ribbentrop, strategia della
guerra-lampo e occupazione della Francia, il collaborazionismo, l’Italia dalla non
belligeranza all’intervento, la battaglia d’Inghilterra, il patto tripartito e l’intervento del
Giappone, la guerra nei Balcani e in Africa, la mondializzazione del conflitto, l’attacco
all’URSS, l’intervento americano, la svolta militare del 1942-43 e lo sbarco in Sicilia, la
caduta del Fascismo e il governo Badoglio, la Repubblica di Salò e la Resistenza al
nazifascismo in Europa, il nazionalcomunismo di Tito e le foibe giuliane, i Comitati di
liberazione nazionale e i nuovi partiti in Italia, la conferenza di Teheran del 1943 e lo
sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, gli accordi di Jalta del 1945, la fine della guerra
e il disastro atomico; il processo di Norimberga.

DOPO IL 15 MAGGIO

-Il nuovo ordine: scenari economici dopo la guerra, egemonia economica degli Stati
Uniti, costruzione di un nuovo ordine mondiale fondato sul bipolarismo USA-URSS,
Nascita dell’ONU, conferenza di Parigi e trattati di pace, conferenza di Yalta e Potsdam:
spartizione della Germania, inizio della guerra fredda, anticomunismo e ricostruzione: il
piano Marshall, blocco orientale e patto di Varsavia 1955 il Cominform, crisi di Berlino e
nascita della Nato 1949. Costruzione 1961 e caduta del muro di Berlino 1989, il
discorso di JFKennedy a Berlino Ovest del Giugno 1963.

-La lotta dei neri in America: il 1956 e il boicottaggio dei mezzi pubblici a Montgomery
Alabama, Rosa Parks, la guida del movimento dei neri: il pastore battista Martin Luther
King, la violenza contro i neri del 1963 e la proposta di legge di JFKennedy al
Congresso di abolizione totale della separazione dei neri, la marcia su Washington
dell’Agosto 1963 e il discorso di M.L.King, l’assassinio di M.L.king nel 1968.

-Il processo di decolonizzazione in India: Gandhi e l’ ahimsa e Satyagraha, la resistenza
civile e la

31



Documento del 15 Maggio – V A – a.s. 2022-23

disobbedienza di massa, la lunga lotta per l’indipendenza e la prima campagna di non
collaborazione del 1920 il boicottaggio contro i prodotti di importazione dall’Inghilterra,
la seconda campagna di disobbedienza civile di massa contro l’imposta sul sale del
1930 la marcia di Gandhi fino al mare; il riconoscimento dell’indipendenza dell’India nel
1947 e la nascita dell’Unione indiana, la lotta fra indù e musulmani e la separazione del
Pakistan, l’assassinio di Gandhi del

1948.

-L’Italia repubblicana: il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946, il voto alle donne,
l’Assemblea

Costituente e LA COSTITUZIONE ITALIANA

Lettura di “La banalità del bene” di Deaglio sulla storia di Giorgio Perlasca e “La banalità
del male” di Annah Arendt.

L’insegnante Elena Di Lorenzo
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DOCENTE: MARIA CRISTINA FERRI

DISCIPLINE PITTORICHE/LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
Premessa:

“Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando, sia
nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi,
comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca
pittorica”.

Situazione generale a consuntivo:

La classe, composta da 18 alunni, ha sempre mostrato interesse, facendo emergere
una particolare predisposizione per la disciplina, pertanto sono stati raggiunti tutti gli
obiettivi inizialmente prefissati. Alcuni elementi si distinguono per la dedizione e la
serietà e hanno affrontato le attività proposte con grande interesse. Solo un esiguo
gruppo, non sempre ha dimostrato costanza nel lavoro, rimanendo spesso
inadempiente nelle consegne dei lavori assegnati. L’alunna con PEI ha seguito una
programmazione differenziata con obiettivi minimi, raggiungendo appieno gli obiettivi
programmati.

Competenze acquisite dagli alunni:

1 - Gestione di problematiche riguardanti la risoluzione grafico-compositiva e
grafico-figurativa.

2 - Capacità espressiva e comunicativa attraverso l’uso delle tecniche grafico-pittoriche.

3 – Tecnica nell’operare.

4 – Capacità e gusto estetico.

5 – Osservazione ed interpretazione della realtà esterna e della traduzione di essa a
livello grafico e pittorico.

Capacità acquisite dagli alunni:

1 – Maturazione delle capacità percettivo-visive.

2 – Educazione della visione come: osservazione, comprensione, riflessione.

3 – Potenziamento delle capacità tecniche acquisite negli anni precedenti.

4 – potenziamento delle capacità creative con sperimentazione del valore e dell’uso del
segno, della forma e

del colore.

5 – Rimozione dell’abitudine al “guardare senza vedere”.

Obiettivi minimi:
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Acquisizione di un metodo di lavoro coerente con le unità didattiche proposte in merito
a:

a) Organizzazione del lavoro.

b) Corretto uso del materiale didattico.

c) Realizzazione di semplici elaborati grafico-pittorici.

Metodi:

1 – Applicazione delle tecniche grafiche, cromatiche e pittoriche.

2 – Prove pittoriche ed elaborati appropriati alla maturazione di ogni singolo alunno, con
contenuti specifici e/o liberi, di volta in volta chiariti atti ad analizzare e costruire la
forma.

3 – Ricerca di un modo personale di esprimersi in rapporto ai contenuti delle unità
didattiche, anche attraverso le fasi del metodo progettuale: schizzi preliminari, progetto,
esecuzione dell’elaborato(plastico-pittorico).

4 – Confronto, riflessione e stimolo tra la propria produzione e quella dei compagni di
corso.

Materiali specifici e supporti didattici:

- fogli lisci e ruvidi, tele.

- Penna, pennarello, matite dure e morbide, grafite, carboncino, fusaggine, sanguigna,
matita e gesso bianco, matite colorate anche acquerellabili, gessetti, acquerelli, colori
ad olio, acrilici, utilizzo della tavola grafica.

Attrezzatura specifica:

- Gomma pane, temperino, gomma, sfumino, pennelli.

- Monografie e dispense di artisti del passato.

Verifica:

Alla base della verifica si è posta l’autocritica per acquisire una capacità di
autovalutazione da parte degli allievi. Il dialogo con il docente e la motivazione delle
critiche degli elaborati, sia positivi che negativi, ha permesso di comprendere le
difficoltà e le capacità dello studente, sia a livello creativo che grafico-costruttivo. Nelle
valutazioni il docente ha tenuto conto delle capacità personali, evitando confronti ed
indipendentemente dalla predisposizione più o meno evidente, in modo che ognuno
prendesse coscienza delle proprie possibilità sentendo il bisogno di migliorarsi.

Si è considerato inoltre:

- L’interesse dimostrato
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- La partecipazione attiva e costante alla didattica

- La creatività e la fantasia

- La corretta applicazione metodologica a livello sia grafico che pittorico.

Il 17-18-19 aprile 2023 si è svolta la simulazione dell’esame di Stato della seconda
prova scritta, svoltasi nell’aula speciale delle Discipline Grafiche e Pittoriche, posta al
primo piano della palazzina “B” nella sede di via “F. Parri”. La traccia che è stata
somministrata è stata tratta dall’esame di Stato del 2022 Arti Figurative del
grafico-pittorico con il seguente tema: “Il volo”.

Interventi didattici specifici:

- Approfondimenti mirati e personalizzati negli alunni con difficoltà pregresse.

- Pause didattiche per approfondire con tutta la classe particolari aspetti nell’ambito
della disciplina specifica, con particolare riferimento alle fasi progettuali per la
realizzazione di un elaborato pittorico.

Tematiche svolte.

-Studio approfondito della figura umana con analisi strutturale ed anatomica.

-Anatomia del corpo umano con studio del modello dal vero.

-Contestualizzazione della figura nello spazio.

-Elementi della natura.

-Progettazione di elaborati artistici ispirati al rapporto uomo natura.

-Metodo progettuale: strategie comunicative, analisi e sviluppo del disegno finalizzato
all’elaborazione progettuale a tema per la realizzazione di un’opera o di un manufatto
artistico.

-Analisi e gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia pittorica, del
colore, della luce.

-Analisi di opere pittoriche, con approfondimento sullo studio delle tecniche degli artisti
famosi del passato e contemporanei.

-Approfondimento delle procedure tecniche relative all’elaborazione della forma,
attraverso le tecniche grafiche e pittoriche: grafite, matite colorate, pastelli
acquarellabili, acquerelli, tempera, acrilici, olio, pittura murale.

-Elaborazioni grafico pittoriche e digitali di tipo narrativo, come il fumetto e l’illustrazione.

Educazione Civica: - tema delle relazioni sociali della persona e dell’appartenenza al
gruppo classe, realizzazione del murale nella sede di via dei Lauri “La creatività è
contagiosa”.

-tema del futuro e rispetto dell’ambiente.
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PCTO:

progettazione e realizzazione murale nella sede di via dei Lauri a Velletri,

progettazione etichetta birra Battisti, progettazione icona San Clemente - Velletri,
progettazione e realizzazione etichetta vini per azienda Colle di Maggio - Velletri,
partecipazione agli open day della nostra scuola, allestimento e sorveglianza mostra
espositiva festa dell’uva a Velletri i 9-10 -2021 .

Attività svolte: partecipazione alla IV Biennale dei Licei Artistici.

L’ insegnante

Maria Cristina Ferri
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
Discipline Plastiche e Scultoree / Laboratorio della Figurazione

scultorea
Prof.ssa Laila Panella

1) DESCRIZIONE CLASSE

La classe è composta da 18 alunni, è un gruppo classe eterogeneo e nel complesso educato,
in generale risulta partecipe alle attività didattiche proposte.
Infatti alcuni di loro dimostrano un’autonomia e una consapevolezza nella progettazione e
nell’esecuzione di un elaborato plastico-scultoreo, mentre un secondo gruppo ha raggiunto
una discreta capacità, infine pochi elementi, anche se sufficientemente autonomi, hanno
avuto bisogno ,nel corso dell’anno, di essere sollecitati di più nelle consegne.
La valutazione della classe si può definire globalmente buona e soddisfacente.

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Periodo Ore

TEMA N.1- Progetto di un’opera scultorea, interpretando in maniera
personale ed originale il tema richiesto tramite la traccia: Il corpo.
Progettazione grafica: idee e bozzetti iniziali, studio esecutivo e
rappresentazione del definitivo, scelta di un particolare significativo,
ambientazione.
Approfondimento del concetto di tuttotondo, materiali e tecniche:
tradizionali o moderne e contemporanee , attraverso delle tavole di studio
grafico su artisti contemporanei ( Giacometti, Metardo Rosso, Brancusi,
Martini) esercitazione svolta durante il primo e il secondo quadrimestre.
Rapporto tra forma – volume – spazio, attraverso lo studio di artisti che
interpretano lo spazio ( visione dei documentari su Maria Lai e Frank
Ghery)

Primo
quadrime
stre

Approfondimento del concetto di tuttotondo, materiali e tecniche:
tradizionali o moderne e contemporanee (attraverso delle tavole di studio
grafico su artisti contemporanei, esercitazione svolta durante il primo e il
secondo quadrimestre).
Realizzazione del manufatto artistico
Varie esperienze di scultura con relativo studio della tecnica esecutiva -
Materiali e tecniche: tradizionali o moderne e contemporanee
Relazioni tra materiali e forme.
Dal Marzo 2022, per 2 ore a settimana, sono state svolte le lezioni con il
modello vivente, con copia dal vero a tuttotondo per la riproduzione in
argilla della figura maschile in varie pose.

Per educazione civica si è svolto un’unità didattica sul tema “Memoria e
testimonianza”, sviluppando degli elaborati plastici in carta e cartone e
materiali di riciclo prendendo spunto dalle “sculture portatili da viaggio” di
Bruno Munari, partendo dallo studio grafico delle opere di Munari e
sviluppando un elaborato sulla tematica data.

Approfondimenti delle tecniche e dei materiali:
Cottura al primo fuoco, esperienze di elaborati con appropriata patinatura,

Secondo
quadrime
stre
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ceratura e lucidatura, restauro degli elaborati in terracotta, armatura per la
lavorazione del gesso, smaltatura ceramica ad immersione.

4) STRUMENTI UTILIZZATI

x Libri d’arte, cataloghi e fotocopie x Audiovisivi

Biblioteca x Appunti

x Supporti informatici

5) SPAZI UTILIZZATI

x Aule normali Laboratorio di informatica

Aule speciali x Laboratori di Sezione

Palestra

6) STRUMENTI DI VERIFICA

Prova scritta Prova scritto-grafica

x Prova grafica x Relazioni, Ricerche

x Prova pratica x Prova pratico-grafica

Interrogazione orale

7) CRITERI DI VALUTAZIONE

DESCRIZIONE DEI LIVELLI VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

FASCE

Ampio ed approfondito raggiungimento
degli obiettivi

9/10 ottimo approfondimento

Completo raggiungimento degli obiettivi 8 buono

Adeguato raggiungimento degli obiettivi 7 discreto consolidamento

Essenziale raggiungimento degli
obiettivi

6 Sufficiente

Parziale raggiungimento degli obiettivi 5 mediocre recupero
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Frammentario raggiungimento degli
obiettivi

4 scarso

Mancato raggiungimento degli obiettivi 1/2/3 Molto scarso

8) RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

In relazione al Piano di lavoro sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

Conoscenze:

Saper gestire il lavoro in maniera autonoma e organizzata.
Saper organizzare i contenuti fondamentali della disciplina.
Saper fare ricerca. Saper comunicare in modo responsabile, autonomo ed efficace in
relazione al contesto di riferimento.
Saper unire l’idea di progetto alla modellazione manuale e allo studio di materiali e alla
ricerca di metodi innovativi che permetteranno all'allievo di emergere con le proprie idee e la
propria arte in mondi nettamente distanti da quello scolastico come il mondo lavorativo o
quello universitario.
Saper trasformare in maniera autonoma l’idea iniziale in un oggetto a più dimensioni.
Comprendere la complessità del fenomeno artistico come riflesso di fenomeni di carattere
sociale, economico, culturale, tecnico-scientifico, filosofico.
Saper autovalutarsi.

Abilità:

Saper realizzare una forma plastica sia dal punto di vista mimetico che costruttivo a partire
dai suoi elementi costitutivi.
Saper comporre una o più forme tridimensionali
Realizzazione di un’opera plastica attraverso la corretta metodologia propria del materiale
d’uso
Realizzazione di manufatti tridimensionali che interagiscono con il dato cromatico e la luce
Realizzazione di manufatti plastici che interagiscono e si ambientano nello spazio
Uso di tecniche che riconducano alla contemporaneità ed alla contaminazione di pratiche
artistiche

Competenze:

Autonomia nel comporre ed elaborare
Utilizzo dei codici estetici dei linguaggi plastici
Saper applicare i principi della percezione visiva
Saper condurre un processo progettuale dall’ideazione alle varie fasi di sviluppo sino alla
ipotesi finale tramite elaborati plastici
Saper comunicare in modo efficace una tematica proposta
Individuare, approfondire ed elaborare un processo creativo che ha come esito un’opera
tridimensionale
Ambientare e contestualizzare autonomamente l’opera plastica
Saper condurre a termine un progetto personale motivato
Sviluppo di una ricerca artistica individuale o di gruppo proposta in modo corretto e
consapevole
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9) PERCORSO SCOLASTICO E CONCLUSIONI

Il livello raggiunto può considerarsi buono.
Quanto acquisito consente ad un certo numero di alunni di conseguire ottimi percorsi
autonomi e creativi, mentre in altre risultano buone capacità manuali e comunicative in un
piccolo gruppo sufficiente.
Infine va specificato che le ore svolte da inizio anno fino a Novembre sono state ridotte
rispetto alle 6 ore assegnate alle due materie, procurando un notevole ritardo.

L’ insegnante

Laila Panella
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE
Docente: Frattaroli Roberta

Relazione finale

La classe ha raggiunto complessivamente un buon livello di preparazione nelle attività
proposte sul piano del lavoro annuale, dimostrando in generale una motivazione
soddisfacente durante i processi di apprendimento. L’attività didattica artistica e
laboratoriale si è svolta in un clima di serenità anche se diversi alunni non hanno
sempre dimostrato una partecipazione attiva. Il numero di assenze e le poche ore
programmate quest’anno per l’attività hanno influenzato negativamente in parte il
rendimento scolastico. La maggior parte degli alunni ha comunque svolto con impegno
gran parte delle attività programmate nella materia di indirizzo, esprimendo curiosità
intellettuale, motivazione e crescita delle capacità creative. Abbastanza favorevoli sono
stati gli scambi didattici, fondamentali nel lavoro individuale e di gruppo. Diversi alunni,
in particolare, si sono distinti per una spiccata predisposizione nella materia artistica,
soprattutto in occasione di progetti specifici riguardanti le attività di alternanza scuola
lavoro (PCTO), come la realizzazione del murales nella sede scolastica di via dei Lauri.
Per le attività proposte si è cercato di approfondire l’acquisizione delle capacità
progettuali e creative, nonché la cura nella presentazione degli elaborati per favorire lo
sviluppo delle competenze richieste. I tempi esecutivi della classe, durante l’attività
laboratoriale, si sono rivelati in parte lenti soprattutto per alcuni alunni.

Obiettivi e competenze raggiunte:
- gestire in maniera autonoma i processi progettuali e operativi inerenti alla

ricerca grafica e pittorica nei percorsi creativi di figurazione;
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli

strumenti e i materiali più diffusi;
- comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le

teorie essenziali della percezione visiva;
- potenziare le facoltà di osservazione, studio e di sintesi e quelle di

rielaborazione personale dei dati acquisiti;
- sviluppare le capacità creative di potenziamento della personalità e della

fiducia nelle attitudini soggettive;
- accrescere le capacità di partecipazione in relazione ad un contesto di

gruppo (saper operare con gli altri e saper gestire le proprie risorse);
- saper realizzare un elaborato artistico con applicazioni progettuali nei vari

settori legati ad un contesto sociale di riferimento (illustrazione , graphic
design, decorazioni ambientali ecc.), della committenza e del pubblico;

- individuazione degli elementi espressivi e comunicativi nello studio
dell’immagine;

- essere consapevoli dei fondamenti culturali, teorici e storici-stilistici che
interagiscono con il proprio processo creativo.

Capacità:
- acquisire metodologie progettuali e strategie comunicative: analisi e

sviluppo del disegno finalizzato all’elaborazione progettuale a tema, per
la realizzazione di un’opera o di un manufatto artistico;

- saper effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per una
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composizione tematica nella fase esecutiva progettuale ed elaborare
schemi operativi per esplicitarli in modo chiaro, anche con relazioni
scritte;

- saper individuare gli elementi espressivi e comunicativi nello studio
dell’immagine;

- saper trovare delle soluzioni formali attraverso l’uso dei mezzi
multimediali per l’elaborazione delle immagini e l’archiviazione degli
elaborati.

Obiettivi minimi
- approfondimento delle procedure relative all’elaborazione della forma

grafica e pittorica;
- analisi e gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della materia

pittorica del colore e della luce;
- individuazione degli elementi espressivi e comunicativi nello studio

dell’immagine;
- conoscenza delle principali fasi operative.

Metologie
- lezioni frontali interattive e multimediali (proiezioni in aula LIM) sui vari

argomenti affrontati, seguiti da dimostrazioni pratiche laboratoriali e da
esercitazioni grafico-pittoriche individuali;

- interventi specifici didattici nei percorsi individuali, soprattutto mirati alla
ricerca di uno stile personalizzato;

- rafforzamento delle capacità di autonomia nelle fasi esecutive;
- attività progettuali e laboratoriali di gruppo.

Materiali specifici e supporti didattici
- documentazione e reperimento del materiale iconografico per le ricerche

tematiche;
- uso della Lim e delle tecnologie informatiche, uso di immagini, testi e

cataloghi d’arte antica, moderna e contemporanea, riviste artistiche; uso
proiettore, lavagna luminosa, cavalletti e strumenti di laboratorio (tav.
luminoso, fotocopiatrice);

- Uso della piattaforma google classroom;
- Uso dei materiali artistici per le tecniche grafiche e pittoriche (olio,

acrilico, acquarello, tele e altri supporti, carte speciali, pastelli, carboncini,
grafite ecc.).

Verifiche e valutazione
Le verifiche periodiche si sono basate sulla presentazione degli elaborati richiesti e
hanno rappresentato un momento importante, sia per l’acquisizione dei contenuti
didattici e formativi, sia per lo sviluppo delle competenze artistiche. In modo particolare,
si è tenuto conto delle modalità di presentazione virtuale degli elaborati individuali in
vista degli esami di maturità. Le valutazioni, dopo il percorso formativo verificato
periodicamente, tengono conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della
partecipazione attiva e motivata degli alunni.

CONTENUTI
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- PROGETTAZIONE A TEMA DEDICATA AD UN’OPERA DI VAN GOGH
Titolo del tema assegnato “ Ordine e caos”.
Presentazione delle opere di Van Gogh in aula Lim con visione del video di Vittorio

Sgarbi dedicato all’artista e analisi delle opere attraverso la conoscenza degli aspetti
stilistico-formali, della relazione con il contesto storico-culturale, delle tematiche
scelte dall’artista, delle diverse metodologie operative nei linguaggi artistici; - visita
alla mostra su Van Gogh a Roma con scelta personale dell’opera per lo studio
progettuale; - descrizione dell’opera analizzata secondo gli elementi teorici affrontati
- identificazione del linguaggio chiave, riconoscimento delle strutture  fondanti,
espressione del significato dell’opera; - realizzazione di un elaborato personale che
preveda un iter di studio progettuale e interpretativo dello stile artistico di Van Gogh
e della tematica assegnata;

- ATTIVITA’ PCTO: REALIZZAZIONE DEL MURALES PER LA PARETE ESTERNA
DELLA SEDE DELL’ISS C.BATTISTI DI VIA DEI LAURI
Titolo del tema “La creatività è contagiosa”.
L’attività ha avuto inizio lo scorso A.S. per quanto riguarda la fase di progettazione e
ideazione artistica , mentre quest’anno la classe sta lavorando alla fase di
realizzazione dell’ opera.

- REALIZZAZIONE DI UN PORTFOLIO PERSONALE
Presentazione in aula Lim di esempi di portfolio realizzati da ex alunni; - 

selezione del materiale per la realizzazione del portfolio (prevede la raccolta del
materiale fotografico dei lavori artistici pittorici e scultorei più significativi del
 percorso scolastico dell’alunno); - uso della tecnica fotografica e utilizzo di
photoshop o altri programmi per l’elaborazione e l’impaginazione grafica
(powerpoint ecc.); - impaginazione dei lavori digitale e/o manuale ed
elaborazione definitiva della copertina per la presentazione del portfolio d’esame.

IL DOCENTE
Frattaroli Roberta
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Storia dell’arte

Prof.ssa Odile Ariane de Hartingh

Situazione generale a consuntivo.

Gli allievi hanno dimostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento positivo e
una partecipazione generalmente attiva.

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato un atteggiamento rispettoso, sia
nei confronti del docente che in linea con le aspettative dello studio richiesto a casa.

La preparazione è globalmente eterogenea.

Alcuni allievi hanno delle difficoltà nell’esposizione, dovute o a una grande
timidezza o ad una preparazione superficiale degli argomenti.

Rispetto alla situazione di partenza del triennio, la classe complessivamente è
migliorata.

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, le competenze sono
state raggiunte in modo avanzato per un gruppo esiguo, intermedio per la maggior
parte della classe, essenziale per alcuni.

Tuttavia la classe ha dimostrato una grande sensibilità nell’affrontare
tematiche specifiche.

Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di:

Conoscenze

-Movimenti, opere e autori più significativi del periodo studiato;

-Acquisizione della terminologia specifica della disciplina.

Competenze

-Competenze nella lettura e interpretazione delle immagini proposte anche
attraverso la correlazione delle opere e degli artisti;

-Saper inserire l’opera nel suo contesto.

Capacità

-Approccio critico e autonomo nei confronti della materia;

-Saper utilizzare i dati acquisiti per una rielaborazione personale.

METODOLOGIA

Lo studio di un autore o di un movimento artistico è stato effettuato partendo
dall’osservazione dei manufatti artistici più significativi, inseriti nel periodo storico, o nel
pensiero dell’autore, mirando a sviluppare una maggiore autonomia di giudizio critico,
capacità di analisi e sintesi. Si è offerto una visione panoramica dei movimenti artistici,
esaminati in progressione temporale, soprattutto per quanto riguardo l’arte moderna, sia
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per la sua complessità, sia per la scansione temporale degli ultimi mesi di vita
scolastica (interrotti da varie pause come scioperi, uscite ecc.).

Tipologia delle prove di verifica utilizzate:

• colloqui individuali o di gruppo;
• prove scritte come temi, terze prove, analisi di opere.

Criteri di valutazione
• per i criteri, ci si è attenuti a quelli inseriti nel P.T.O.F. d’Istituto.

Prova nulla 1-
2

Totale mancanza di elementi significativi per
la valutazione.

Molto negativo 3 Totale mancanza di elementi significativi per
la valutazione.

Gravemente
insufficiente

4 L'allievo svolge le attività di apprendimento in
maniera
frazionata, mostrando di possedere
conoscenze frammentarie e superficiali e di
saper fare in modo impreciso
e approssimato. Ha una forte difficoltà di
organizzazione dei
dati e non usa i linguaggi specifici.

Insufficiente 5 L'allievo svolge le attività di apprendimento in
maniera
frazionata, mostrando di possedere
conoscenze rammentarie e superficiali e di
saper fare in modo impreciso
e approssimato. Ha una forte difficoltà di
organizzazione dei
dati e non usa i linguaggi specifici.

Sufficiente 6 L'allievo possiede conoscenze e competenze
indispensabili a
raggiungere l'obiettivo. Si muove solo in
contesti noti, ovvero
riproduce situazioni che già conosce,
necessita di indicazioni per affrontare
situazioni parzialmente variate. Comunica i
risultati dell'apprendimento in modo semplice,
con un linguaggio corretto e comprensibile.
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Discreto 7 L'allievo si mostra competente e sa utilizzare
le proprie conoscenze in modo adeguato
allorché affronta situazioni d'apprendimento
simili tra loro o solo parzialmente variate; è
capace di spiegare e rivedere il proprio
percorso d'apprendimento, comunicandone i
risultati con un linguaggio specifico e corretto.
Procede con sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio.

Buono/ottimo 8~
9

L'allievo dimostra conoscenze, competenze e
capacità grazie alle quali affronta variamente
situazioni nuove, procede con autonomia; è
capace di spiegare con un linguaggio
specifico e appropriato processo e prodotto
dell'apprendimento e di prefigurarne
l'utilizzazione in altre situazioni formative.

Eccellente 10 L'allievo conosce e sa fare, è in grado di
spiegare il procedimento e la scelta di un
determinato percorso, perciò verifica e valuta
anche il proprio operato. Comunica con
proprietà terminologica e sviluppa quanto ha
appreso con ulteriori approfondimenti,
rielaborandolo criticamente per raggiungere
nuove mete formative

Materiali didattici
• libro di testo “Itinerario nell’arte” di Cricco/Di Teodoro editore
Zanichelli, versione maior/arancione, terza edizione, LM libro
misto, volume 4 in parte e volume 5.
• aula lim: confronto fra opere non presenti nel manuale in uso;
visione di filmati o documentari.

Attività di recupero svolte e loro esito
In itinere, a volte proficue, a volte meno.

Attività integrative
• Visita alla mostra di Vincent van Gogh presso Palazzo
Bonaparte a Roma. • Visita della sezione Ottocento e
Novecento alla Galleria nazionale d’arte moderna a Roma
prevista per la fine di maggio.

Contenuti disciplinari
• Neoclassicismo

• Romanticismo
• Realismo
• Impressionismo
• Post- impressionismo
• Art Nouveau et Belle époque
• Espressionismo
• Arte moderna
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• Avanguardie
• Cubismo, Futurismo, Astrattismo
• Dada, Metafisica
• Surrealismo
• F.L.Wright e l’architettura organica -Gropius e la Bauhaus -Le
Corbusier e il Modulor.

Educazione civica:

Gli argomenti sviluppati sono stati inseriti nel programma di
Storia dell'arte. Velletri, li 15 maggio 2023

Firma del Docente
Odile Ariane de HARTINGH

Programma STORIA DELLE ARTI VISIVE A.S. 2022-2023

Classe VA– ARTI FIGURATIVE

“TRA SETTECENTO E GLI ANNI OTTANTA DEL XIX SECOLO”

NEOCLASSICISMO
Introduzione.
Esposizione su artisti a scelta e opere simbolo: Antonio Canova, Jacques-Louis
David, Francisco Goya, Robert Adam (architettura), Giuseppe Piermarini
(architettura).

ROMANTICISMO
Introduzione.
Il Romanticismo: difficoltà e definizione.
Linea e colore in pittura: due opposte tendenze. Romanticismo e
individualità. Ideali romantici e istanze nazionali.
Il pittoresco e il sublime; “irregolare” contro “finito”. Nuovi
criteri estetici. Il sublime: la “risonanza di un animo grande”.
Neoclassicismo e Romanticismo – Artisti per esposizione.

- Caspar David Friedrich: “Viandante sul mare di nebbia”, “Le falesie
di gesso di Rügen” - John Constable: “La cattedrale di Salisbury”
- William Turner: “Regolo”, “Ombre e tenebre. La sera del Diluvio”
- Théodore Géricault: “La zattera della Medusa”
- Eugène Delacroix: “La libertà che guida il popolo”
- Francesco Hayez: “Il bacio”
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REALISMO E IMPRESSIONISMO

Introduzione:
Accademie e secessioni.
I realisti a Parigi.

-Gustave Courbet : « Gli spaccapietre »
-Honore’ Daumier : « Il vagone di terza classe »
La pittura en plein air. Ecole di Barbizon.

L’ARCHITETTURA di FERRO
-Joseph Paxton: “Crystal Palace”
-Gustave Eiffel: “ Tour Eiffel”
IMPRESSIONISMO

Introduzione.
La Ville lumière.
I “caffè artistici”.
Il colore locale. Le
nuove frontiere. La
prima mostra.

- Édouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergère” -
Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “La Cattedrale di Rouen, il portale e la
torre di San Romano” (“Serie”), “Lo stagno delle ninfee”- Edgar Degas: “La lezione di
danza”, “L’assenzio” - Pierre-Auguste Renoir: “Le Moulin de la Galette”
- Auguste Rodin: “ Il bacio”, “Il pensatore”, La porta dell’ inferno”

“DAGLI ANNI OTTANTA DEL XIX SECOLO AGLI ANNI QUARANTA DEL ‘900”

POSTIMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE STORICHE Introduzione.
Tendenze postimpressioniste.
La formazione privata degli artisti.
Esposizione su Van Gogh (opere a scelta).
Il Novecento delle Avanguardie.
Art Nouveau, Jugendstil, Liberty. I caratteri stilistici. La diffusione geografica. La
funzione di snodo dell’Art nouveau. Dall’architettura alle arti applicate.
Il Novecento delle Avanguardie. L’Espressionismo e la nascita
dell’Avanguardia. I fauves. Il gruppo
Die Brücke. Il Cubismo: una nuova concezione dello spazio figurativo. Le fasi del
Cubismo. Il Cubismo analitico e sintetico. L’Avanguardia futurista. La diffusione
del Futurismo. Esposizione Arte di Regime in: Germania, Italia (contrapposizione
Arte di Regime con Arte “Degenerata”).

ARCHITETTURA:

- Antoni Gaudì: “Casa Milà” a Barcellona, “Sagrada Familia”
- Hector Guimard: “La metropolitana di Parigi”
-Victor Horta : “La ringhiera dell’Hotel Solvay”
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PITTURA:
- Paul Cézanne: “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victorie vista
dei Lauves” - Paul Gauguin: “L’onda”, “Il Cristo giallo”, “Aha oe faii?”, “Due
Tahitiane” - Vincent van Gogh: (opere a scelta per
esposizione di gruppo) - Pellizza da Volpedo: “Il quarto stato”
- Gustave Klimt: “Giuditta I”, “Il bacio”, “Danae”, “La culla”
- Henri Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa”

L’ Espressionismo
- James Ensor: “L’entrata di Cristo a Bruxelles”
- Edvard Munch: “Sera nel corso Karl Johann”, “Il grido”

Gruppo Die Brücke
- Ernst Ludwig Kirchner: “Due donne per strada”
- Erich Heckel: “Giornata limpida”
- Emil Nolde: “Gli orafi”
- Oskar Kokoschka: “La sposa del vento”
- Egon Schiele: “Abbraccio

Il Novecento delle Avanguardie storiche
- Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les
demoiselles d’Avignon”, “Il ritratto femminile”, “Natura morta con sedia
impagliata”, “I tre musici”, “Guernica” – Georges Braque: “Violino e brocca”,
“Natura morta con uva e clarinetto” - Robert Delaunay: “La Tour Eiffel”

Manifesti Novecento
- Filippo Tommaso Marinetti

Artisti Epoca Futurismo
- Filippo Tommaso Marinetti
- Giacomo Balla:”Il cane con il guinzaglio”
- Umberto Boccioni: “La città che sale”

Scultori Epoca Futurismo
- Umberto Boccioni: “Forme uniche della continuità nello spazio”

Dada
Introduzione
-Il ready-made : Marcel Duchamp

- “Fontana”
- “Il nudo che scende le scale”
- Man Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres”

Surrealismo
Introduzione, S.Freud, l’inconscio
Rene Magritte: “ L’impero delle luci”, “Ceci n’est pas une pipe”, La condizione
umana” Salvador Dalì: “Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana
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un attimo prima del risveglio”

Architettura moderna*
Fr.L.Wright: la casa sulla cascata
Le Corbusier: i 5 punti e l’architettura razionale

Pittura e avanguardie*
la Metafisica
l’Astrattismo la Pop Art

Nb.* Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 2023.

All’interno di Educazione Civica, abbiamo lavorato sull ’arte di regime
e l’arte degenerata, in Italia, in Germania e in Unione Sovietica.

Velletri, lì 15 maggio 2023

Firma Docente: Odile Ariane de HARTINGH
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

DOCENTE: SANTONI Felice

TESTI E MATERIALI LIBRO DI TESTO: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro con

Tutor, vol.5 – Seconda edizione – Zanichelli - ISBN 978-88-08-35227-9

E' stato utilizzato anche materiale prodotto dal docente o da lui selezionato e inviato agli
studenti utilizzando Classroom.

METODOLOGIA DIDATTICA:
La metodologia didattica è stata prevalentemente basata su lezioni interattive in cui si è cercato
sempre di far giungere alle conclusioni gli studenti prima che esse venissero esplicitate dal
docente sia quando è stata affrontata la teoria che nuove tipologie di esercizi. In classe è stato
fatto ampio uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), per fare lezione, per visualizzare
lezioni svolte da altri docenti e per evidenziare i punti importanti sia nel libro di testo che nei vari
materiali didattici.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Sia le verifiche orali che quelle scritte, svolte durante l’anno scolastico, sono state basate quasi
esclusivamente su esercizi di calcolo del campo di esistenza, calcolo delle intersezioni con gli
assi cartesiani, studio del segno, calcolo dei limiti e delle derivate, ricerca di massimi e minimi
relativi di funzioni algebriche razionali intere e fratte fino ad arrivare allo studio completo del loro
grafico (fatta eccezione per l’asintoto obliquo e i flessi che, per motivi di tempo non sono stati
trattati).

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Conoscenze:
Caratteristiche principali di una funzione, dominio e segno
Limiti di funzioni: concetto e significato grafico
Continuità e discontinuità delle funzioni
Derivata di una funzione e sua interpretazione grafica 
Grafico di una funzione

Capacità e competenze:
Saper individuare il campo di esistenza (dominio), il segno e le intersezioni con gli assi
Saper calcolare i limiti agli estremi del dominio e interpretarli graficamente
Saper calcolare la derivata di funzioni razionali intere e fratte 
Saper individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza e i massimi e i minimi di una
funzione (obiettivi minimi: solo intera)

Saper rappresentare il grafico delle funzioni razionali

Gli obiettivi minimi sono quelli sottolineati

E' stato raggiunto l'obiettivo di rendere pressoché tutti gli studenti in grado di svolgere
gli esercizi indicati nella tipologia di verifiche e di comprendere in modo almeno intuitivo
il significato dei concetti teorici trattati.
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ARGOMENTI SVOLTI:

MODULO N°0 “ATTIVITA’ DI RECUPERO”
UD I “EQUAZIONI”
Equazioni di primo e secondo grado, intere e fratte.

MODULO N°1 “DISEQUAZIONI”
Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte.

MODULO N°2 “FUNZIONI”
UD I “INTRODUZIONE, DEFINIZIONI, PROPRIETA'”
- Definizione di funzione.
- Dominio (o Campo di Esistenza) e codominio.
- Studio di funzioni algebriche, razionali intere e fratte:

- Campo di esistenza
- Punti di intersezione con gli assi cartesiani
 - Studio del segno

MODULO N°3 “LIMITI ”
UD I “APPROCCIO INTUITIVO E CALCOLO DEI LIMITI”
- Approccio intuitivo al concetto di limite
- Il limite finito o infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito
- Il limite per x che tende ad un valore finito da destra e da sinistra di una funzione
- Il limite finito o infinito di una funzione per x che tende a e a
- Asintoti verticali ed orizzontali.

− Forme indeterminate +∞ - ∞; ;

Argomenti previsti dopo il 2 Maggio:

MODULO N°4 “RAPPORTO INCREMENTALE E DERIVATE”
UD I “RAPPORTO INCREMENTALE E DERIVATA PRIMA”
 Rapporto incrementale. Definizione di derivata. Significato geometrico della derivata.
 Calcolo delle derivate
 Massimi e minimi relativi. Studio del grafico probabile di una funzione.Per quanto riguarda

finalità, obiettivi didattici generali, metodologie, strumenti, strategie di recupero, verifiche e
valutazione si fa riferimento nel dettaglio alla Programmazione Didattica annuale di
Dipartimento.

Velletri, 3 Maggio 2023
L'insegnante
Prof. Felice Santoni
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PROGRAMMA DI FISICA
DOCENTE: SANTONI Felice

TESTI E MATERIALI LIBRO DI TESTO:Ruffo Lanotte – Lezioni di fisica volume 2 –
EDIZIONE AZZURRA – Seconda edizione - ISBN 978-88-08-39251-0

E' stato utilizzato anche materiale prodotto dal docente o da lui selezionato e inviato agli
studenti utilizzando Classroom.

METODOLOGIA DIDATTICA:
La metodologia didattica è stata prevalentemente basata su lezioni interattive in cui si è
cercato sempre di far giungere alle conclusioni gli studenti prima che esse venissero
esplicitate dal docente sia quando è stata affrontata la teoria che nuove tipologie di
esercizi. In classe è stato fatto ampio uso della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), per
fare lezione, per visualizzare lezioni svolte da altri docenti e per evidenziare i punti
importanti sia nel libro di testo che nei vari materiali didattici.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Sia le verifiche orali che quelle scritte, svolte durante l’anno scolastico, sono state mirate a
valutare la conoscenza delle leggi fisiche studiate e la capacità di utilizzarle, insieme alla
capacità di trovare le loro formule inverse, per risolvere semplici problemi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
E' stato raggiunto l'obiettivo di rendere pressoché tutti gli studenti in grado di risolvere i
problemi indicati nella tipologia di verifiche e di comprendere in modo almeno intuitivo il
significato delle leggi fisiche trattate.

ARGOMENTI SVOLTI:

MODULO 1: Cariche e campi elettrici
Elettrizzazione per strofinio. L'ipotesi di Franklin. Conduttori e isolanti. La struttura elettrica
della materia. Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per induzione. Polarizzazione.
Legge di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il campo elettrico. Il
calcolo della forza. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.
Il principio di sovrapposizione per più campi. La differenza di potenziale elettrico. Unità di
misura. La relazione tra campo e differenza di potenziale. Il condensatore. Capacità di un
condensatore. Capacità di un condensatore piano.

MODULO 2: La corrente elettrica
Corrente elettrica nei solidi. Intensità di corrente. Verso della corrente. Il generatore di
forza elettromotrice. Resistenza di un conduttore e leggi di Ohm. Potenza elettrica ed
effetto Joule.

MODULO 3: Il campo magnetico
I magneti. Il vettore campo magnetico. Interazioni tra correnti e magneti. Le esperienze di
Oersted, di Faraday e di Ampère. La forza di Lorentz. Il campo magnetico generato da un
filo percorso da corrente. Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da
corrente.

Argomenti previsti dopo il 2 Maggio:

MODULO 3: Il campo magnetico
L'induzione elettromagnetica. Il flusso del vettore campo magnetico. La legge di Faraday –
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Neumann – Lenz. La corrente alternata

MODULO 4: Cenni sulla Teoria della Relatività Ristretta e Generale
Eventi simultanei. La simultaneità è relativa. La durata di un fenomeno dipende dal
sistema di riferimento. Dilatazione temporale. Forza di gravità come curvatura dello
spazio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda finalità, obiettivi didattici generali, metodologie, strumenti, strategie di
recupero, verifiche e valutazione si fa riferimento nel dettaglio alla Programmazione
Didattica annuale di Dipartimento.

Velletri, 3 Maggio 2023

L'insegnante

Felice Santoni
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Religione
DOCENTE Libutti Brunella

ore totali previste:  33 ore totali effettuate:     22
    

TESTI E MATERIALI:
Fotocopie e slice di Testi di diversi autori  

METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezione frontale con interazione, visione di piccoli video e interviste

TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Verifiche degli apprendimenti in itinere in base agli interventi

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO: 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, capacità)

CONOSCENZE
 In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: la
classe mediamente conosce:
• Responsabilità e coscienza nell’etica laica e cristiana
• La relazione interpersonale costitutiva dell’identità
• I principi dell’etica delle relazioni
• Il rapporto tra fede e ragione, fede e scienza
• La giustizia di Dio, modello della giustizia fra gli uomini
 
COMPETENZE
 La classe mediamente ha raggiunto le seguenti competenze:
• valutare il fine della ricerca del significato della vita con le capacità conseguenti alla
maturità
• riconoscere nel rapporto tra fede e ragione/scienza il contesto della domanda sul
valore esistenziale della fede cristiana;
• interpretare le caratteristiche della cultura nella società attuale, individuando
opportunità e rischi e considerando criticamente modelli e valori;
• riconoscere il contributo e l’eredità del cristianesimo nella cultura italiana ed europea;
• argomentare il contributo della riflessione cattolica nella ricerca di soluzioni ai problemi
attuali, radicate nei valori di dialogo, solidarietà, giustizia, rispetto e pace.
CAPACITA’
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  La classe mediamente ha sviluppato capacità logico-deduttive, di analisi e di sintesi.

ELENCO DEI CONTENUTI

CONTENUTI SVOLTI 

   Il problema di Dio;
 - la responsabilità etica dell’uomo nei confronti degli altri e del mondo;
 - la comunicazione e la relazione con se stessi e con gli altri;
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Scienze Motorie
Docente : Marco Galderisi

La classe 5 A composta da 18 allievi , è partita da una situazione di base discreta, in cui si

sono messe in evidenza le buone capacità motorie di base di quasi tutti gli alunni.

La classe, nella quasi totalità dei casi ha dimostrato un buon livello d’interesse evidenziando

buone, e in alcuni casi ottime, attitudini motorie che hanno permesso di partecipare a molteplici

situazioni motorie con buoni risultati.

Lo svolgimento del programma è stato attuato secondo il piano di lavoro previsto .

La componente della classe che ha frequentato con regolarità ha raggiunto integralmente gli

obiettivi precedentemente fissati, in particolar modo un deciso miglioramento delle qualità

psico-fisiche.

Come metodologia si è usata la pratica di sport di squadra che ha favorito la socializzazione e il

rispetto delle regole ed il rispetto di sé e degli altri, insieme all’effettuazione di test su capacità

atletiche specifiche che usati come verifiche periodiche hanno permesso di valutare il grado di

miglioramento rispetto ai livelli di partenza , incentivando la consapevolezza delle proprie

capacità.

Per quanto riguarda la parte teorica tutta la classe si è mostrata particolarmente attenta e

interessata agli argomenti trattati nel secondo quadrimestre ottenendo una buona preparazione

supportata da una adeguata terminologia tecnica.

Il comportamento è stato costantemente su un livello di buona correttezza sia nei rapporti tra

studenti che in quelli con l’insegnante; insufficiente il numero di incontri con le famiglie.

Non sono stati effettuati interventi didattici integrativi.

 Ore di lezione svolte 38

Tecniche d’intervento :
Lezione frontale , lavoro di gruppo, lavoro singolo.

Verifica delle modalità di valutazione:
Valutazione formativa: Prove pratiche di test atletici e giochi di squadra.
Valutazione sommativa : Colloquio e interrogazioni su argomenti teorici

Uso delle attrezzature e dei sussidi didattici:
Il lavoro si è svolto principalmente nell’ambiente della palestra utilizzando le attrezzature in essa
presenti. Gli argomenti teorici sono stati ampiamente approfonditi con l’utilizzazione di fotocopie
e supporti multimediali e spiegati durante la visione dei filmati inerenti gli argomenti

Livello globale raggiunto :
Contenuti : I contenuti principali sono stati acquisiti in modo apprezzabile
Competenze: Mediamente si sono acquisite buone abilità psico-motorie e in alcuni casi
ottime.
Capacità : Mediamente buone e in alcuni casi ottime.
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA

Pratica
● Miglioramento capacità cardio respiratoria con attività a regime aerobico ;

● Potenziamento muscolare generale eseguito attraverso esercizi a carico naturale ;

● Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa ;

● Incremento della mobilità articolare e della scioltezza muscolare ( esercizi attivi , passivi

, stretching ) ;

● Tecnica e pratica del calcio A 5

● Tecnica e pratica della pallavolo: Regole fondamentali del gioco e concetti illustrativi.

Esercizi per impostare e apprendere il palleggio e suoi difetti più frequenti;

La battuta: Dall’alto a Tennis, a bilanciere , dal basso all’italiana;

● Tecnica e pratica della Pallacanestro: Regolamento della pallacanestro - Tecniche di tiro

a canestro

● Effettuazione di test attitudinali standardizzati comprendenti:

Forza,Resistenza,Velocità,Mobilità articolare la.

Teoria
● Il doping con assunzione di steroidi anabolizzanti,con relativi effetti collaterali

su,fegato,apparato cardio circolatorio e sistema nervoso. Differenza di effetti collaterali

tra uomini e donne. Uso di Corticosteroidi

● Lezioni di teoria sulla riabilitazione cardio polmonare con relativa metodica

comportamentale. Manovra di Heimlich

● Lezioni di teoria su norme di pronto soccorso nei più comuni traumi sportivi :

Tecnica R.I.C.E – Contusione – Elongazione - Strappo - Crampo - Tendinite -

Distorsione – Lussazione - Frattura.

● Lezioni di teoria sull’alimentazione sportiva con riferimento:

Sostanze nutritive e apporto calorico – Digestione – Glicogeno – Consumo dei grassi

nell’esercizio fisico– Metabolismo Basale - I.M.C.- Formazione di Colesterolo HDL e LDL

- Shock termico - Pubblicità ingannevole

● Educazione Civica : “Il Plogging” :

Parte teorica; Cenni storici ; Vantaggi fisiologici ; Sensibilizzazione sociale;

Parte pratica: 5000 passi per effettuazione raccolta differenziata

● Sport ed inclusione

Velletri 08/05/2023

L’insegnante

Prof. Marco Galderisi
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Prof. Antonietta Di Carluccio
Disciplina lingua e lett. italiana

A) Svolgimento del programma

Il programma è stato svolto

completamente

X non completamente per: X Mancanza di tempo • Attività interdisciplinari
• Scelte culturali particolari •

Metodologia

x Lezione frontale • Lezione interattiva Lavori di gruppo

• Lezione con sussidi multimediali x Compiti a casa x Recupero in itinere

• Recupero pomeridiano per la classe • Recupero pomeridiano per gruppi

Problematiche emerse

L’ insegnamento è stato ostacolato dalla perdita di tante ore di lezione dovute ad un orario

provvisorio prolungato fino a novembre, attivita’ extracurricolari svolte in orario antimeridiano,

sospensioni dell’attività didattica per iniziative deliberate dal Collegio docenti , ponti, vacanze

pasquali , elezioni comunali.

B) Verifica e valutazione

Criteri: la raccolta sistematica dei dati ha considerato

x Il grado di conoscenza dei contenuti x La capacità d’analisi dei

contenuti

x La capacità di porre in relazione i concetti appresi X La capacità di sintesi

x La capacità di esporre le nozioni apprese X La capacità di rielaborazione

critica

Strumenti impiegati
x Interrogazioni orali • Interrogazioni scritte x Prove scritte individuali

• Prove scritte di gruppo X Questionari, test, prove strutturate

Grado di collaborazione e comportamento: la classe ha dimostrato
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• Interesse e profitto costanti • tutta x in parte

• Interesse discontinuo e profitto graduale • tutta x in parte

• Scarso interesse e risultati poco soddisfacenti • tutta • in parte

Relazione educativa

Alunni – alunni • buono x discreto • scarso

Alunni – insegnante • buono x discreto • scarso

Rapporti scuola – famiglia

• Collaborativi X Regolari Discontinui • Assenti

Difficoltà emerse nel percorso d’apprendimento

scarsa applicazione X limiti temporali per lo svolgimento dei programmi

• inadeguatezza del metodo di studio • mancanza di disciplina • carenza di interesse

Livello d’apprendimento conseguito dalla classe

• Buono % alunni 60

• Adeguato % alunni 40

• Scarso % alunni 0

Raggiungimento obiettivi programmati: Si • No x In parte

E stata fatta una simulazione della prima prova in data 04-04-2023

Velletri,08-05-2023 Il Docente

Antonietta Di Carluccio

lingua e letteratura italiana

Libro di Testo: LIBERI DI INTERPRETARE VOL. 3°, 3B ED. ROSSA / STORIA E TESTI DELLA
LETTERATURA ITALIANA NEL QUADRO DELLE CIVILTÀ EUROPEA LUPERINI ROMANO / CATALDI
PIETRO / MARCHIANI L MARCHESE F, editore Palumbo

1. Obiettivi disciplinari

CONOSCENZE:

Educazione linguistica:

conoscere le caratteristiche di un testo argomentativo con particolare attenzione alle nuove tipologie
proposte per la prova scritta dell’esame di Stato

60



Documento del 15 Maggio – V A – a.s. 2022-23

Educazione letteraria:

conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive

conoscere le opere attraverso la lettura diretta

conoscere la poetica e l’ideologia degli autori

conoscere il contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari.

ABILITA’

Acquisire capacità espressive complesse e personali

Formulare motivati giudizi critici

Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche

complesso .

COMPETENZE:

 Educazione letteraria:

 Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e
dell’ideologia degli autori

 Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto
storico-culturale italiano ed europeo

 Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme
artistiche

Educazione linguistica:
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi tematica e
stilistica
Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi letteraria e per
l’uso linguistico vivo
Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della situazione
comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa
 

OBIETTIVI MINIMI

 Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della
quinta classe

 Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere dei
principali autori studiati

 Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali

 Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi (temi
trattati,
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generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche)

 Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-culturale

 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma funzionale

 Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite

 

 3. CONTENUTI DISCIPLINARI:

il Positivismo. L'età del Realismo: caratteri generali, fra Romanticismo e istanze realistiche.

Il Verismo italiano

Giovanni Verga: la vita, lo svolgimento della narrativa verghiana, verso una poetica verista, una nuova
teoria dell'arte.

- Rosso Malpelo, La roba, Libertà, La morte di Gesualdo, La prefazione ai Malavoglia, La tempesta sui
tetti del paese [Cap. III], L'addio di 'Ntoni

Il Novecento: il contesto storico. Decadentismo e Simbolismo: la crisi del Positivismo, letteratura della
crisi, letteratura "decadente".

il Simbolismo 

Giovanni Pascoli

- Il fanciullino, Il gelsomino notturno, Novembre, Lavandare, X Agosto

Gabriele D'Annunzio: il poeta vate e il dandy, la vita, una poetica composita

- Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, Il verso è tutto, Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, La pioggia nel
pineto, I pastori.

La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra La psicoanalisi di Freud

Il "disagio della civiltà" e i temi dell'immaginario: il conflitto padre - figlio, la Grande Guerra, la burocrazia e
la figura dell'impiegato, l'inettitudine e l'angoscia

Il romanzo in Europa e in Italia: la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una nuova
struttura narrativa e l'elaborazione di nuovi temi

Italo Svevo: la vita e le opere; la cultura e la poetica

Opere:

- Inettitudine e "senilità", La Prefazione del dottor S., La proposta di matrimonio.

Luigi Pirandello: il posto di Pirandello nell'immaginario novecentesco e nella letteratura europea; la
formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le opere; le prime scelte di poetica; la poetica
dell'umorismo; i "personaggi" e le "maschere nude", la "forma" e la "vita";

Opere: - Il treno ha fischiato, La scena finale [sei personaggi in cerca d'autore], L'ultima pagina del
romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba

La poesia del Novecento: movimenti, poetiche.

Il Futurismo: caratteri generali 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Filippo Tommaso Marinetti

Opere: Il primo manifesto del Futurismo Manifesto letterario del Futurismo

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica

Opere: - San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi, Veglia, Sono una creatura, Fratelli

Umberto Saba: vita e opere

Analisi delle poesie: la capra, Trieste, mio padre è stato per me l’assassino.

Eugenio Montale: centralità di Montale nella poesia del Novecento; la vita, le opere, la cultura e le varie
fasi della produzione poetica

Opere: - Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.

Dopo il 15 maggio

ITALO CALVINO

Estratto dal romanzo “il sentiero dei nidi di ragno”

PRIMO LEVI

Poesia introduttiva di “se questo è un uomo”

Prof.ssa Antonietta Di Carluccio
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Griglia di valutazione tipologia A (analisi di un testo letterario italiano)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

efficaci e
puntuali

nel complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e

poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto confuse
ed impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate poco presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e

alcuni errori non
gravi);

complessivament
e presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi); parziale

scarsa (con
imprecisioni e
molti errori

gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

presenti e
corrette

nel complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti

e/o
parzialm

ente
corrette

scarse
e/o scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo – se
presenti – o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompl
eto

scarso assente

10 8 6 4 2
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2
Interpretazione corretta e
articolata del testo

presente nel complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo

efficaci e
puntuali

nel
complesso
efficaci e
puntuali

parzialmen
te efficaci
e poco
puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed
impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza lessicale presente e

completa
adeguate poco presente

e parziale
scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivam
ente

presente

parziale
(con

imprecisio
ni e alcuni

errori
gravi);
parziale

scarsa
(con

imprecisio
ni e molti
errori
gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialment
e presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel
complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

scarse
e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

presente nel
comple
sso
present
e

parzialm
ente
present
e

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando
connettivi
pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione

presenti nel
complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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Griglia di valutazione tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel
complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente
efficaci e

poco puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed
impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2
Ricchezza e padronanza lessicale presente e

completa
adeguate poco

present
e e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivam
ente

presente

parziale (con
imprecisioni

e alcuni
errori gravi);

parziale

scarsa (con
imprecisioni
e molti errori

gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel
complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti
e/o
parzialmen
te

corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

presente nel
compless
o presente

parzialm
ente
presen
te

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

presenti nel
complesso
presenti

parzialmente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali

nel
complesso
efficaci e
puntuali

parzialme
nte

efficaci e
poco

puntuali

confuse ed
impuntuali

del tutto
confuse

ed
impuntuali

10 8 6 4 2
Coesione e coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza lessicale presente
e
completa

adeguate poco
presente e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della
punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivam
ente presente

parziale (con
imprecisioni

e alcuni
errori gravi);

parziale

scarsa (con
imprecisioni
e molti errori

gravi);
scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali

presenti adeguate parzialmente
presenti

scarse assenti

10 8 6 4 2
Espressione di giudizi critici e valutazione
personale

presenti e
corrette

nel
complesso
presenti e
corrette

parzialmente
presenti e/o
parzialmente

corrette

scarse e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE

INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)

10 8 6 4 2
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del
titolo e dell’eventuale
suddivisione in paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

presente nel complesso
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

presenti nel
complesso
presenti

parzialm
ente
presenti

scarse assenti

PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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Tabella di conversione
punteggio/Voto

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0

Prof.ssa Antonietta Di Carluccio
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Elenco Allegati

1. Relazione PCTO;

2. Traccia simulazione II prova;

3. Proposte di griglie di valutazione;

4. Relazioni alunni con certificazione ai sensi della L.n.104/92;

5. La documentazione inerente gli alunni D.A. è depositata in segreteria.

Per ogni altra indicazione circa gli obiettivi, i mezzi, gli spazi etc. del percorso formativo, si rinvia
al P.T.O.F.
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Docente Materia Firma

De Hartingh Storia dell’arte

Di Carluccio Italiano

Di Lorenzo Storia e Filosofia

Ferri Discipline pittoriche

Frattaroli Discipline pittoriche

Libutti Religione

Panella Discipline Plastiche

Galderisi Scienze motorie

Santoni Matematica e fisica

Cugini Sostegno

Calogero Sostegno

La Coordinatrice di Classe Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Panella Laila Prof. Eugenio Dibennardo
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