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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Presentazione dell’Istituto 

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, 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.  

 
Popolazione Scolastica 

La popolazione scolastica, in diminuzione negli ultimi anni, anche a causa del 

calo delle nascite, è eterogenea. La presenza di alunni in situazioni di disabilità 
certificata consente di mantenere un rapporto numero alunni/docenti adeguato 

a garantire il successo scolastico. Il monte ore settimanali negli Istituti Tecnici e 
nel Professionale è di 32/33 ore, nel Liceo Artistico è di 34/36 distribuito su 5 

giorni la settimana; l'organizzazione del curricolo consente di curare lo sviluppo 
delle competenze civiche. Nell’Istituto si attivano corsi finalizzati alla 

certificazione linguistica ed informatica. L'Istituto partecipa ad iniziative e 
progetti a carattere locale e nazionale e internazionale, quali FSE, PON, POR, 

ERASMUS KA1 e KA2, condividendo proficuamente esperienze didattiche 
sperimentate nel corso delle attività curricolari.  
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I plessi scolastici sorgono in contesti differenti fra loro, ma non molto distanti: 

• La sede storica di via dei Lauri, ex convento Benedettino, ospita: l’Indirizzo 

Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione 
Sistemi Informativi Aziendali; l’Indirizzo Professionale Settore Servizi 

Commerciali con opzione Comunicazione Visiva e Pubblicitaria; l’Indirizzo del 
Tecnico Tecnologico CAT (ex Geometri). La sede è situata nel centro storico di 

Velletri, a pochi passi dal Comune; 
• L’antica sede del Liceo Artistico, a via Novelli, ora polo museale; 

• La sede più recente di via Parri che ospita gli Indirizzi del Tecnico Agrario, 
Agroalimentare e Agroindustria, nonché il Liceo Artistico, con le articolazioni: 

Design dei metalli e del gioiello, Architettura e Ambiente; Arti figurative 
Plastico/Pittoriche Figurative. La sede è situata non lontano dalla Stazione 

ferroviaria, in un contesto rurale ed ha annessa l’Azienda agraria con 3 ettari di 
terreno coltivato a vigneto, oliveto ed orto. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è vario, costituito da 
famiglie di professionisti, piccoli imprenditori, impiegati, lavoratori precari. 

Nonostante un livello ECS medio si riscontra un atteggiamento non sempre 

costruttivo nei confronti della Scuola e, non tutte le famiglie sono disponibili al 
dialogo educativo. In modo particolare si registrano difficoltà con i genitori di 

alunni che richiedono particolari attenzioni sia dal punto di vista didattico che 
comportamentale. 

 
Territorio e capitale sociale 

La ricchezza del territorio, la sua peculiarità, l’esistenza di un patrimonio storico, 
culturale, folkloristico, consente alla Scuola di attivare percorsi specifici per la 

conoscenza e la valorizzazione dell'esistente. I rapporti con il Comune, la 
collaborazione con Enti e Associazioni operanti sul territorio consentono di 

arricchire l’offerta formativa dell’Istituto che è riconosciuto come punto di 
coesione sociale. E’ presente un elevato pendolarismo da e per centri e comuni 

limitrofi. 
Il territorio di riferimento della Scuola ha, negli anni, fatto registrare un 

incremento demografico notevole al quale non è seguito lo sviluppo di 

infrastrutture urbane e culturali. La piazza resta il punto di incontro principale 
delle persone reali, dove da sempre si realizza l’intersezione di storie, culture, 

tradizioni popolari e consuetudini comportamentali. Il rischio concreto è che si 
sviluppino forme nuove di solitudine e di alienazione nei ragazzi che finiscono 

per fare un uso massiccio di strumenti tecnologici con cui soddisfano il bisogno 
di socialità, sostituendo le relazioni virtuali a quelle reali. L'aggregazione è 

ostacolata dal processo di insediamento delle famiglie nelle campagne limitrofe.  
E’ presente una, seppur minima, percentuale di alunni che abbandonano 

l'Istituto nel corso degli studi. Il variare del numero di studenti nelle classi e 
l'eterogeneità del fabbisogno educativo comporta la parcellizzazione del 

personale docente in gruppi di lavoro dedicati. 
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Risorse economiche e materiali 

La presenza di un plesso scolastico di recente costruzione, di spazi attrezzati, di 

laboratori e di attrezzature informatiche, fa dell'Istituto un luogo fruibile dagli 
allievi e dal personale. 

La sede di via Parri, ospitante gli uffici di segreteria, possiede ampi parcheggi ed 
è facilmente raggiungibile dall'utenza. Tutti i plessi sono situati a breve distanza 

e ben collegati con il centro storico e la città capoluogo di provincia. 
La dotazione di ambienti e laboratori innovativi, di attrezzature e strumentazioni 

tecnologiche, consente di attivare una progettazione didattica ricca e 
diversificata, rispondente ai bisogni formativi dell'utenza tutta. Presente 

nell'Istituto anche una buona dotazione a supporto degli alunni con disabilità e 
in condizioni di svantaggio, che consente alla scuola di essere punto di 

riferimento nel territorio per la disabilità e l'handicap. 
La scuola ha sviluppato negli anni una forte capacità progettuale e partecipa a 

bandi nazionali ed europei ottenendo finanziamenti per l'ampliamento 
dell'offerta formativa. L'esiguità dei fondi per la gestione quotidiana limita la 

realizzazione di progetti di ampliamento. Non sono presenti sul territorio soggetti 

economici privati forti, che possono affiancarsi allo Stato nel sostenere le attività 
scolastiche. Non sono richiesti contributi alle famiglie. Alcuni edifici scolastici 

utilizzati per le attività nascono come costruzioni ecclesiastiche e non sono, 
pertanto, del tutto conformi alle esigenze didattiche. Alcune strutture sono 

dotate di parziale adeguamento in relazione alla sicurezza e al superamento delle 
barriere architettoniche. Non tutti i plessi sono dotati di laboratori e la carenza 

di risorse umane dedicate non consente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strumentazioni presenti nella Scuola. 

 
 

  PROFILO FORMATIVO 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;  
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- 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.  
 L’Indirizzo Architettura e Ambiente mette lo studente in grado di:  

- conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 

funzionali,  

- estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;  

- acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare e un’appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 

di rappresentazione;  

- conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 

all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse;  

- acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 

contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale 

si colloca;  

- acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica 

e tridimensionale degli elementi dell’architettura e saper usare le tecnologie 

informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico 

tridimensionale del progetto;  

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma architettonica.  
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FINALITÀ D’INDIRIZZO e PIANI ORARIO 

 
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.  

 

PIANO ORARIO 

 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   

S= scritto O= Orale P= Pratico G= Grafico 

TOTALE 34 ORE SETTIMANALI 

 
S= Scritto O = Orale P = Pratico G = Grafico 
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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 

 
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   

Filosofia 2 2 2 x x   

Lingua inglese 3 3 3 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   

Progettazione Architettura e 
Ambiente 

6 6 6   x x 

Laboratorio Architettura e 
Ambiente 

6 6 8   x x 

Scienze motorie e sportive 2 2 2   x  

Religione Cattolica/attività 

alternative 
1 1 1  x   

TOTALE 35 ORE SETTIMANALI 

 

S= Scritto O = Orale P = Pratico G = Grafico 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 

Luisa Barresi LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Elena Di Lorenzo  STORIA e FILOSOFIA  

Luca Bruffa  LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Nicola Caruso  MATEMATICA, FISICA  

Antonella Arcuri  STORIA DELL’ARTE  

Marco Galderisi  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Brunella Libutti RELIGIONE  

Sandro Colizzi  PROGETTAZIONE ARCHITETTURA ED AMBIENTE  

Simona Migliorelli LABORATORIO DI ARCHITETTURA  

Andrea Tudini LABORATORIO DI ARCHITETTURA  

Serena Raimondi SOSTEGNO  

  
 

 

COORDINATORE Prof. Sandro Colizzi  

SEGRETARIO Prof.ssa Luisa Barresi  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO  
Prof. Eugenio Dibennardo  
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   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    

 
La classe risulta composta da 11 alunni (6 femmine e 5 maschi), 

provenienti dalla IV B dello scorso anno.  
La classe si presenta sufficientemente affiatata, con un miglioramento dei 

rapporti interpersonali durante quest’ultimo anno. 
All’interno della classe è presente un alunno che ha seguito una 

programmazione differenziata e individualizzata con obiettivi didattici minimi, 
fortemente semplificati con relativo PEI e per la quale si allega in modalità 

riservata la relazione ed un alunno dotato di PDP.  
Per quanto riguarda le relazioni con i docenti il dialogo è sempre stato 

positivo, improntato alla disponibilità ed all’ascolto con una adeguata 
partecipazione di tutti gli alunni. L’impegno e lo studio individuale è stato in 

alcuni casi discontinuo e a volte non sufficiente. Molti di loro sono pendolari e ciò 
ha influito sia sulla puntualità nell’ingresso alla prima ora sia sulla possibilità di 

organizzare nel corso del triennio attività pomeridiane quali recuperi ed 

approfondimenti per le varie discipline.  
Alcuni studenti inoltre hanno avuto una frequenza discontinua o molto 

discontinua, e ciò anche per motivi di salute o comunque di forte disagio 
personale. In generale c’è stata una buona continuità didattica.  

I risultati di profitto registrati sono significativamente molto eterogenei: 
un gruppo esiguo, che si è impegnato con continuità nello studio di tutte le 

discipline e che ha partecipato con interesse a tutte le attività della scuola, è 
venuto maturando buone conoscenze, competenze e abilità; altri il cui studio 

individuale, interesse e impegno non sempre è stato assiduo e continuativo, 
hanno conseguito risultati soltanto sufficienti. Per questi ragazzi infatti le 

strategie adottate per il recupero, con pause didattiche in itinere da parte dei 
docenti, non sempre hanno avuto un riscontro positivo.  

Inoltre si riscontrano per alcuni fragilità in diverse discipline. 
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   TABELLA ALUNNI    

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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   TABELLA CREDITI   

 

       

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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   OBIETTIVI GENERALI A LIVELLO DI ISTITUTO E 

 OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Dal P.T.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.  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• 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 e grafica.  

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 per la terza prova degli esami 

di stato (per matematica e fisica)  

Capacità • Capacità di analisi, sintesi e logico-interpretative.  

• Capacità di rielaborazione critica personale dei concetti 
acquisiti.  

 

EDUCAZIONE FISICA:  

Conoscenze • Conoscenza delle modalità di comunicazione del linguaggio 

corporeo, della regolamentazione e dell’allenamento.  

Competenze • 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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MEDIAZIONE DIDATTICA  

Il Consiglio di Classe riconosce e condivide i metodi commisurati alle esigenze 

e alle possibilità degli alunni, agli obiettivi e ai contenuti proposti. Rispettando 

questi criteri si ricorrerà ad interventi graduali, calibrati sui ritmi 

d’apprendimento degli alunni e sulla sequenzialità degli obiettivi.  

 

 Metodi e mezzi utilizzati dal Consiglio di Classe: 

METODI MEZZI 

● esplicitazione alla classe di obiettivi, metodi 

e contenuti del percorso formativo  

● lezione frontale e dialogata con appunti 

strategici  

● “didattica breve” 

● coinvolgimento degli allievi attraverso:  

- formulazione di ipotesi, 
- individuazione dei collegamenti, 

esplicitazione delle difficoltà nella 
comprensione 

● verifica immediata di quanto esaminato  

● Appunti strategici 

● lavoro a coppie  

● lavoro in piccolo gruppo  

● brain storming  

● problem solving  

● riferimenti a situazioni concrete  

● discussione guidata  

● attività laboratoriali  

● ricerche  

● procedure di schematizzazione  

● verifica immediata di quanto esaminato  

  ● procedure di schematizzazione  

● sostegno dei mezzi utili alla visualizzazione 

dei concetti che ne facilitano 

comprensione e apprendimento  

● laboratori e operatività  

● recupero e potenziamento  

● Uso del libro di testo  

● Testi di approfondimento, riviste, 

giornali, enciclopedie  

● Schede predisposte 

dall’insegnante  

● Computer e Internet  

 ● Uscite sul territorio, ove 

possibile 

● Sussidi audiovisivi  

● LIM,  

LAVAGNA 

TOUCH, aula 

informatica 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI  
 
   

Italia

no 

 

Ingle

se 

 

 

Stori

a 

 

Filoso

f. 

 

 

Mate

m. 

 

Fisica 

 

 

Stori

a 

dell’A

rte 

 

 

Prog

. 

Arc

h 

 

Lab. 

Arc

h 

 

Scien

zemot

orie 

 

Relig

. 

Prove  

tradiziona

li in classe  

X X X X X X X X X   

Prove  

strutturat

e  

 X X X X X X     

Risoluzion

e di 

problemi  

    X X  X X   

Esercizi di 

I  

prova  

X           

Esercizi di 

II prova  
       X X   

Simulazio

ni  
           

Interroga

zioni  
X X X X X X X     

Interroga

zioni brevi 

o  

interventi 

dal posto  

X X X X X X X X X   

Compiti a  

casa  
X X X X X X X X    

 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

● Profitto  

● Livello di partenza  

 

- 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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● 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 deve garantire all’alunno di comprendere quali siano i suoi punti 

forti e quali i punti deboli, permettendogli anche di stimare quale strategia di 

recupero possa mettere in atto per conseguire dei miglioramenti. In tal senso 

verrà curato anche l’aspetto dell’autovalutazione. 

 
 

La valutazione intermedia ha valutato l’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   
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Criteri di valutazione adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE  

Dal P.T.O.F.: 

 

Prova nulla 

 

1~

2 

Totale mancanza di elementi significativi per 

valutazione 

Molto negativo 3 Conoscenze e competenze estremamente limitate. 

Gravemente 

insufficiente 
4 

Apprendimento frazionato, conoscenze 

frammentarie superficiali, difficoltà di 

organizzazione dei dati, non conoscenza dei 

linguaggi specifici. 

Insufficiente 5 

Conoscenza imprecisa, necessità di sollecitazioni 

ed indicazioni, incapacità di ricostruire l'intero 

percorso seguito, limitata puntualità e poca 

proprietà lessicale. 

Sufficiente 6 

Conoscenze e competenze indispensabili, capacità 

muoversi solo in contesti noti o riproducendo 

situazioni note, necessità di indicazioni per 

affrontare situazioni parzialmente variate, 

esposizione semplice, linguaggio corretto e 

comprensibile. 

Discreto 7 

Conoscenze e competenze adeguate, capacità di 

muoversi in contesti di apprendimento simili tra 

loro o solo parzialmente variati, uso di un 

linguaggio specifico corretto, sufficiente 

autonomia nell'organizzazione dello studio. 

Buono/ottimo 
8~

9 

Valide conoscenze e competenze, uso di un 

linguaggio specifico e appropriato, capacità di 

muoversi in modo autonomo in nuove situazioni 

formative e/o nuovi contesti. 

Eccellente 10 

Conosce le competenze acquisite ed interiorizzate, 

capacità di spiegare il procedimento e la scelta di 

un determinato percorso, capacità di verificare e 

valutare il proprio operato, proprietà 

terminologica, capacità approfondimento e 

rielaborazione critica per raggiungere nuove mete 

formative 
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STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 INIZIO 

DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

MOMENTI 

SPECIFICI 

 

PARTE FINALE 

DELL'ANNO 

SCOLASTICO 

LEZIONI FRONTALI  X X  X 

LAVORI DI GRUPPO   X   

ATTIVITÀ DI LABORATORIO   X X  

DISCUSSIONI   X  X 

RECUPERO    X  

APPROFONDIMENTO   X X 

RICERCHE   X  

INTEGRAZIONE    X  

 
  

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Sono state effettuate prove di Simulazione dell’esame di Stato nelle discipline di 
Italiano e di Progettazione Architettura e Ambiente nei giorni: 

 

- Prova di Italiano in data 13/04/2023 
 

- Prova di Progettazione: 1^ simulazione in data 01,02,03/03/2023 
       2^ simulazione in date ancora da definire 

(presumibilmente alla fine di maggio) 
Per lo svolgimento delle simulazioni d’esame di Progettazione si è proceduto in 

modo analogo ai temi assegnati durante il triennio, lasciando libertà agli studenti 
di redigere a propria scelta i progetti sia utilizzando sistemi tradizionali di 

redazione (uso delle matite e colori, righe e squadre, compassi, ecc.) sia 
attraverso sistemi di computer-grafica (AutoCAD) e Word. La valutazione è stata 

effettuata in base alla griglia di valutazione presente nell’allegato B. 
 

  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO 

Visite guidate  1-Mostra  su Vincent Van Gogh, 

Capolavori dal Kröller-Müller 

Museum di Otterlo  

2-Visita ai Musei di Villa Torlonia: 

Casino nobile e Casina delle 

Civette, (31/03/2023) 

3-Ghetto ebraico 

4-Cimitero e sacrario americano  

5-Visita Museo MAXXI di Roma 

1-Roma 

2-Roma 

3-Roma 

4-Nettuno 

(Roma) 

5-Roma 

1-07/11/2022 

2-31/03/2023 

3-21/04/2023 

4-05/05/2023 

5-10/03/2023 



Progetti e  

manifestazioni  
culturali  

Guida didattica sul territorio 

(valido anche come PCTO) 

 Ottobre 2022, 

Aprile 2023 

Incontri con 
esperti 

   

Orientamento l’Accademia di Belle Arti- 

N.A.B.A. di Roma 

Liceo 

Artistico - 
Sede di Via 

Parri 

07/02/2023 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.  

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

 

*cfr ai percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

 

da Ottobre a  

Maggio 

 

   

  

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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 del percorso Discipline coinvolte 
Storia-Arte-Memoria (attività in classe e a casa, uscite 

didattiche sul territorio) 

Uomo e Ambiente 

 
 

Storia-Filosofia  
Storia dell’arte-Italiano-

Progettazione 

architettonica-Laboratorio 
d’architettura-Inglese-

Scienze motorie-Diritto e 
Costituzione…. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Tutor: Sandro Colizzi 

 
Si fa presente che la classe nel triennio ha avuto per ogni anno un Tutor di classe 

diverso e che il sottoscritto è subentrato in questo anno scolastico nel secondo 
quadrimestre con diversi progetti già definiti, svolti od in fase di svolgimento e 

solo  in  parte  organizzati  con  la  partecipazione   diretta  del  sottoscritto,   è 
opportune segnalare che nel primo anno e nel secondo anno progetti progetti 

previsti non sono stati poi effettuati per situazioni legate anche al problema 

pandemico. Pertanto nel conteggio totale delle ore di PCTO del triennio, circa 
metà degli alunni non ha potuto raggiungere il 75% delle ore.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

Gli elementi che vengono considerati positivi ai fini dell’attribuzione 
del credito scolastico: 1. il voto eccellente di comportamento (9-10);   

2. la partecipazione al dialogo educativo, ovvero l’interesse, la puntualità e la 
disponibilità a partecipare attivamente alle ordinarie attività didattiche, in 

particolare a quelle della didattica a distanza, nonché la partecipazione 
positiva al percorso di religione cattolica o eventuali attività alternative e 

di cittadinanza e costituzione;  

3. la partecipazione positiva (ovvero il superamento della prova finale di 
profitto) a progetti di ampliamento dell’offerta formativa per un numero di 

ore stabilito dal medesimo progetto (di norma il 75% delle ore);  
4. eventuali competenze acquisite all’interno e all’esterno della scuola 

riconosciute congruenti con il PECUP dal Consiglio di classe.  
5. La partecipazione positiva ai PCTO (a giudizio del consiglio di classe)  

se la media dei voti è inferiore alla media di fascia, per assegnare il credito 
massimo della fascia occorrono 3 elementi positivi su 5;  

se la media dei voti è maggiore o uguale alla media di fascia, è sufficiente 
un elemento su 5 

 
Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione del credito 

scolastico da attribuire ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.L. 62/2017 (Tabella 

A allegata) 
 

Media 
III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

M < 6 6 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 13-14 

9 < M = 

10 
11-12 12-13 14-15 

 

In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in 

presenza della media con primo numero decimale uguale o superiore a 5, 

dell'indicatore A e di almeno uno dei tre indicatori B, C, D. 
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAI DOCENTI 

(entro il 15/05/22) 

  

MATERIA ORE 

EFFETTUATE 

al 15 maggio 

ORE 

PREVISTE 

% DI ORE 

EFFETTUATE 

RISPETTO A 

QUELLE 

PREVISTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 89 132  67% 

STORIA  36  66  54% 

LINGUA STRANIERA INGLESE 48  99  48%  

FILOSOFIA  43  66  65% 

MATEMATICA  40  66  62% 

FISICA  46  66  69% 

STORIA DELL’ARTE 86  99  85% 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 44 48  92% 

PROGETTAZIONE ARCHITETT. ED 

AMB 

131 198  66% 

LABORATORIO ARCHITETT. ED AMB.  70  198  35% 

LABORATORIO ARCHITETT. ED AMB  14  66  21% 

RELIGIONE 20 33  61% 
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INVALSI 

  

Le prove INVALSI sono state somministrate dal 20 al 23 marzo 2023 in modalità 

CBT (computer based) secondo la turnazione: 

  

la prova di ITALIANO il giorno 20 marzo dalle 12.20 alle 14.20; 

la prova di MATEMATICA il giorno 21 marzo dalle 8,00 alle 10,00; 

la prova di INGLESE il giorno 22 marzo dalle 10,30 alle 13,30. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
1. Fascicoli personali degli alunni  

2. Verbali consigli di classe e scrutini  
3. La documentazione inerente gli alunni H, D.S.A 

4. Relazione finale Tutor PCTO  
5. Materiali utili  

 
 

Allegati:  
A. Contenuti disciplinari singole materie; 

B. Griglia di valutazione delle varie prove; 
C. Proposta Griglia di attribuzione punteggio integrativo; 

 
La Relazione del docente di sostegno sarà allegata separatamente. 

 

  
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 
pubblicato sul sito dell’I.I.S.S “Cesare Battisti”.  
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ALLEGATO A - CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

 

  

RELAZIONE FINALE 

 Materia: Italiano  Classe V sez. B   Liceo Artistico                  

 Anno scolastico: 2022/2023 

 Libro di Testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Liberi di interpretare, 

vol. 3 A e 3 B, Palumbo editore 

 Ore previste: 132   Ore effettivamente svolte al 15 maggio: 89 

 1.      SITUAZIONE GENERALE A CONSUNTIVO (a integrazione del profilo 

generale della classe): 

Va sottolineata un’estrema eterogeneità degli studenti per carattere, 

attitudini, impegno e profitto. Si tratta di alunni attenti e nel complesso 
partecipativi, pertanto il dialogo educativo è stato costante, ma non sempre 

attivo visto che permangono alunni più introversi o meno interessati. Le 

scadenze fissate sono state rispettate e gli impegni assunti portati a termine 
con puntualità. Il programma è stato perciò completato, con qualche taglio a 

causa del ridotto numero di ore, a causa del protrarsi dell’orario provvisorio 
e ridotto fino a novembre, delle ore ridotte a 50 minuti e di una serie di attività 

scolastiche che si sono sovrapposte (PCTO, uscite didattiche, giornate dello 
studente).  Sul piano del profitto si distinguono alcuni elementi capaci e 

diligenti, che hanno raggiunto, grazie all’ impegno e allo studio assiduo, un 
grado di conoscenze e competenze buone o discrete; la maggior parte si 

attesta su un livello di piena sufficienza; solo qualcuno invece, per difficoltà 
e/ o lacune pregresse ha avuto un percorso più discontinuo e ottenuto risultati 

appena sufficienti. 

 2.   OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE IN TERMINI DI 

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 

               

Educazione letteraria: 



-          Conoscere gli argomenti proposti 

-          Conoscere la terminologia specifica della disciplina 

                                              

COMPETENZE: 

Educazione linguistica:                                      

- Produrre un testo argomentativo il più possibile corretto e coerente 

 Educazione letteraria: 

- Comprendere gli argomenti trattati 

  

- Saper utilizzare metodi e strumenti idonei per la lettura, l’analisi dei testi e la 

loro contestualizzazione 

-          Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

-          Operare collegamenti e confronti fra opere e autori 

  

CAPACITA':         

Educazione linguistica: 

-   Possedere capacità analitiche in relazione a testi poetici e in prosa 

  

Educazione letteraria: 

-   Possedere capacità critiche in relazione alle opere lette 

-   Saper porre i testi in rapporto con esperienze e sensibilità personali 

-  Saper contestualizzar tematiche, autori e opere conosciuti e operare 

confronti con le discipline affini 

  

  



3.   CONTENUTI DISCIPLINARI: 

  

  CONTENUTI DISCIPLINARI: 

L'età del Realismo: caratteri generali, fra Romanticismo e istanze realistiche, 
la situazione italiana, il Positivismo, Comte, Darwin, Spencer, il Naturalismo 

francese 

La scapigliatura (cenni) 

Il Verismo italiano 

Gustave Flaubert: Madame Bovary (caratteri generali dell’opera) 

Emile Zola                                                   L’Ammazzatoio cap. I 

Guy de Maupassant                               I due amici 

                                                                                 

Giovanni Verga: la vita, lo svolgimento della narrativa verghiana, verso una 

poetica verista, una nuova teoria dell'arte, un verismo problematico, la conquista 

dello stile 

Opere:                                                   

  

 Eva                                                              (la prefazione) 

Nedda                                                            passo antologizzato 

 Vita dei campi                                               Rosso Malpelo (incipit*) 

                                                                          La lupa 

                                                                       

                                                                              

                                                                          

Fantasticheria 

I Malavoglia                                 L’incipit* 

                                                        L’addio di ‘Ntoni  

Novelle Rusticane                          La roba  



                                    

Mastro-don Gesualdo                     La giornata di Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo 

                                                                                                        

Tra Ottocento e Novecento: il contesto storico 

Il Novecento: il contesto storico 

Decadentismo e Simbolismo: la crisi del Positivismo, letteratura della crisi, 

letteratura "decadente", il Simbolismo 

Charles Baudelaire 

Opere: Poesie e prose                     Perdita d’aureola 

I fiori del male                                  Corrispondenze  

                                                           A una passante * 

                                                                                                                                             

                                               

La narrativa decadente: la figura dell'esteta in Huysmans e in Wilde 

  

Giovanni Pascoli: la vita, le concezioni, la poetica 

Opere: Il fanciullino                                   passo antologizzato 

          Myricae                                        Lavandare * 

                                                                  Novembre  

                                                                  Il Temporale 

                                                               X agosto*    

                                                               L'assiuolo  

                                                                                      

Canti di Castelvecchio                               Il gelsomino notturno  

   

Primi poemetti                                          Italy (passo antologizzato) 

La grande proletaria si è mossa 



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

I romanzi 

Opere: Il piacere                                       Andrea Sperelli (cap. II) 

                                                                    Conclusione 

Alcyone                                                    La sera fiesolana 

                                                                    La pioggia nel pineto* 

                                                                 Qui giacciono i miei cani 

  

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 

La narrativa in Francia: la rivoluzione della "memoria involontaria" di Proust 

La narrativa in lingua inglese: cenni al romanzo del "flusso di coscienza", la 

rottura di Joyce e Virginia Woolf, la narrativa tedesca: Mann, Musil e Kafka 

James Joyce                                   Il monologo della signora Bloom 

Virginia Woolf                               Il calzerotto marrone 

  

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

Opere: Una vita (caratteri generali) 

         Senilità (caratteri generali) 

La coscienza di Zeno          lettura integrale consigliata    La prefazione* 

                                                                                              L’ultima 

sigaretta 

                                                                                               Lo schiaffo 

del padre 



                                                                                               La vita è 

una malattia 

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; il relativismo filosofico e la poetica 

dell'umorismo; i "personaggi" e le "maschere nude", la "forma" e la "vita"; i 

romanzi, le novelle e le opere teatrali 

Opere: L'umorismo                         La “forma” e la “vita” 

                                                         La vecchia imbellettata 

          Il fu Mattia Pascal             lettura integrale consigliata 

Uno nessuno e centomila                lettura integrale consigliata 

                                                         Approfondimento: Adriano Meis si 

aggira per Milano  

         Quaderni di Serafino Gubbio operatore Quaderno I capp. I e II 

         Uno, nessuno e centomila   La conclusione 

          Novelle per un anno                 

                                                         Il treno ha fischiato * 

                                                         Tu ridi 

                                                         Ciaula scopre la luna 

         Sei personaggi in cerca d’autore L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

         Enrico IV                                La conclusione 

  

                                

La poesia del Novecento: movimenti, poetiche, tendenze  

I Crepuscolari: caratteri generali 

  

Il Futurismo: caratteri generali 

Filippo Tommaso Marinetti 

Opere:                                              Il primo manifesto del Futurismo 

                                                         Manifesto letterario del Futurismo  



  

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica 

Opere: L’allegria                               San Martino del Carso 

                                                            Mattina 

                                                            Soldati 

                                                         Natale*                      

  

                                                         In memoria* 

                                                         I fiumi* 

                                                            Veglia 

    Letteratura e memoria (UDA di Educazione civica svolta tra primo e 

secondo quadrimestre) lettura a scelta di una tra le seguenti opere: 

Primo Levi                                      Se questo è un uomo Per tutti passi 

antologizzati 

Beppe Fenoglio                              Una questione privata 

Italo Calvino                                  Il sentiero dei nidi di ragno 

Cesare Pavese                                La casa in collina 

Beppe Fenoglio 

Il partigiano Johnny                       L’ultima battaglia di Johnny (per tutti) 

                                                         

 Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Eugenio Montale: centralità di Montale nella poesia del Novecento; la vita, le 

opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica 

Opere: Ossi di seppia                         Meriggiare pallido e assorto 

                                                         Non chiederci la parola 

                                                            Spesso il male di vivere ho incontrato* 

                                                          

Occasioni                                           La casa dei doganieri* 



                                                        Nuove Stanze  

                                                          

Xenia                                               Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale 

                                                         

N. B.: con l’asterisco * sono contrassegnati i brani con analisi semplificata e ridotta per il conseguimento degli 
obiettivi minimi 

 

4.   METODOLOGIE: 

Si è fatto ricorso a lezioni partecipate utilizzando prevalentemente il metodo 

deduttivo (dalle nozioni generali di poetica alla loro verifica tramite l'analisi di 

alcune opere), ma in alcuni casi si è operato secondo il metodo induttivo 
(ricavare dall'analisi dell'opera i principi di poetica). Alla letteratura italiana si è 

sempre accostato il confronto con i principali autori e opere europei. Si è cercato 
il confronto sincronico e diacronico con le discipline affini quali la Storia, la Storia 

dell’Arte e la Filosofia. 

Le lezioni sono state integrate grazie alla classe virtuale sul sito della casa 

editrice Palumbo con video lezioni su autori e testi, interviste ad autori del 

Novecento e a critici letterari, testi interattivi e mappe concettuali). 

Nonostante l’impegno profuso, alcuni ragazzi vanno tuttavia guidati nell’operare 
confronti e recuperare concetti anche noti appresi in ambiti diversi. Stessa 

difficoltà si riscontra nell’analisi di un testo anche se conosciuto. Gli studenti sono 
stati inoltre sollecitati alla lettura domestica di alcuni romanzi scelti tra quelli 

degli autori in programma e tra i più rappresentativi della letteratura del secondo 

Novecento. 

            

5.   MATERIALI DIDATTICI: 

  Si è lavorato essenzialmente sul testo in adozione: Luperini, Cataldi, 

Marchiani, Marchese, Manuale di letteratura, Palumbo e sulle risorse online, sia 
per gli approfondimenti sia per le sintesi e i materiali semplificati per il 

raggiungimento degli obiettivi minimi; l’insegnante ha tuttavia incoraggiato gli 
allievi a confrontare altri manuali fra quelli maggiormente in uso nelle scuole e 

a svolgere ricerche autonome, soprattutto online. 

   



6.   TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE: 

  Durante l’anno scolastico sono state svolte prove scritte seguendo le 

diverse tipologie dell’esame e, in alcuni casi, si sono assegnate le tracce proposte 
negli scorsi anni all'esame di Stato. Si è svolta inoltre una simulazione a metà 

aprile. Le griglie di correzione utilizzate sono allegate al presente documento. 

Per le verifiche orali si è ricorso a questionari semi strutturati e colloqui. 

I criteri di valutazione seguiti sono quelli stabiliti dal PTOF. Tutte le verifiche 

scritte sono depositate in segreteria. 

  

7.   ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTE E LORO ESITO 

         Durante l’intero anno si è provveduto a brevi momenti di ripasso. 

  

8.   ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

La classe ha partecipato al Cineforum di Istituto e alla visione dello spettacolo 

teatrale sul disastro ambientale del Vajont (tema afferente a Educazione Civica) 

  

Velletri, 15 maggio 2023                                                    Luisa F. 

Barresi 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
CESARE BATTISTI 

Liceo Artistico – Via Parri 14 , Velletri 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: STORIA DELL’ARTE 
Docente: Arcuri Antonella 

CLASSE QUINTA B, sezione Architettura e Ambiente – A.S.2022/2023 
Ore totali previste: 99 -Ore totali effettuate: 86 al 15/05/2023 (Storia dell’arte 

e Educazione Civica) 
Testi e Materiali: Libro di testo (Giorgio Cricco-Francesco Paolo Di Teodoro, 

Itinerario nell’arte, ultima parte del vol. 4 e volume 5, versione arancione; 
Zanichelli) 

Lezioni preparate dalla docente; materiale pubblicato su internet; documenti 
tratti da altri testi di storia dell’arte 

Metodologia Didattica: Lezione frontale; lezione interattiva (dialogica) in 
classe e durante le uscite didattiche; ripasso collettivo; interventi dal posto, 

riflessioni; lezioni multimediali attraverso videoproiezioni di immagini, slides e 
filmati audiovisivi. Le lezioni sono state svolte con uso di lavagna interattiva per 

la visualizzazione grafica delle lezioni preparate dalla docente, di video, di 

immagini e di contenuti tematici. Utilizzo di aula virtuale -storia dell’arte - 
classroom per messaggi, pubblicazioni di files lezione e video, indicazioni, 

compiti da svolgere. 
Tipologie di Verifiche: Perlopiù costituite da colloqui orali. Le prove scritte di verifica 
sono consistite in prove semistrutturate composte da: analisi delle caratteristiche generali di 
una corrente artistica; confronti tra opere; analisi di determinate opere. Il colloquio orale 
(interrogazioni brevi e lunghe) ha riguardato la discussione di una o più tendenze artistiche 
con i principali esponenti, confronti tra tendenze e ove possibile la citazione di collegamenti 
con altre discipline. I criteri e la valutazione finale si è basata sull’impegno, sulla 
partecipazione attiva alle attività, sulla comprensione e sulla conoscenza specifica dei 
contenuti, sul metodo di studio, sulla capacità di cogliere gli elementi identificativi di un’opera 
e dei vari periodi esaminati, sulla proprietà del linguaggio disciplinare e le capacità di 
esposizione, sulla pertinenza alle tracce, sulla capacità di collegamento tra movimenti 
artistici e tra questi e altri ambiti culturali, sulla rielaborazione e gli apporti personali. 

 
 

 
Conoscenze, competenze, capacità; Obiettivi minimi; Obiettivi raggiunti 

Finalità generali : Consapevolezza del valore del patrimonio artistico finalizzato 
alla corretta fruizione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali. Consapevolezza dell’identità culturale del territorio di appartenenza 

Competenze 
1. Saper comprendere gli aspetti fondamentali di un periodo storico-artistico ed 
i legami con le epoche precedenti 
2. Saper contestualizzare, collocando un manufatto, un artista, un movimento 
artistico nell’epoca storica di appartenenza 
3. saper distinguere nell'opera d'arte le specificità dovute all'individualità 
dell'artista, gli elementi stilistici tipici dell'epoca e/o dell’area geografica in cui è 
stata prodotta 
4. Saper riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, 
procedimenti, tecniche di esecuzione) di un’opera, individuandone i significati. 
5. Saper utilizzare la terminologia corretta e specifica per il periodo studiato 



6. Saper individuare, in linea generale, analogie e differenze fra opere di culture 
artistiche diverse 
7. Saper attuare, in linea generale, dei collegamenti interdisciplinari in una 
visione globale del sapere in vista dell'Esame di Stato 
 
Obiettivi minimi STORIA DELL'ARTE - Conoscere le civiltà o i periodi 
artistici trattati e riportarne i principali dati informativi e distintivi; -Conoscere 
le opere più significative di un periodo o di un artista e descriverle nei loro 
aspetti tecnici e tematici principali 
Obiettivi raggiunti: E’ stata rilevata serietà e partecipazione sia durante lo 

svolgimento delle lezioni di storia dell’arte, sia per l’attività di educazione civica-
storia dell’arte (studio, analisi e uscite didattiche). Dal punto di vista del profitto 

la classe risulta eterogenea, differenziata per le diverse capacità espositive, 
attitudinali e per la situazione di partenza di ognuno. Un gruppo di alunni ha 

partecipato attivamente alle attività, dimostrando un’acquisizione dei contenuti 
disciplinari di livello buono/distinto e in alcuni casi ottimo; un piccolo gruppo di 

studenti ha messo in luce un impegno, un interesse e una partecipazione 
generalmente costante, ma presenta delle fragilità e ha raggiunto un livello di 

preparazione complessivamente discreto e talvolta adeguato. In alcuni periodi 
dell’anno è stato necessario rallentare l’attività didattica, talvolta riprendendo e 

rinforzando alcuni concetti già svolti. 
Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) sono state 

attuate le misure compensative e dispensative scritte nei singoli P.D.P. e P.E.I., 

inoltre si è tenuto conto delle specificità individuali, in relazione alle capacità e 
alle modalità di apprendimento. 

Argomenti svolti 

Il Realismo Gustave Courbet: opere Gli spaccapietre e Un funerale ad Ornans . 

Honoré Daumier: opera Il vagone di terza classe. Il fenomeno dei “Macchiaioli”. 

Giovanni Fattori, opera: Campo italiano alla battaglia di Magenta. Telemaco 
Signorini, opera Sulle colline a Settignano 

Architettura del ferro del XX secolo: opere La torre Eiffel; il Palazzo di 
Cristallo.  Storicismo ed Eclettismo in architettura: concetti generali 

L’Impressionismo Le caratteristiche dell’Impressionismo. Cenni sul contesto 
storico e sociale, le tematiche e la tecnica; il "caffè Guerbois"; il colore locale; la 

luce; le nuove frontiere; le stampe giapponesi; la prima mostra: 15 aprile 1874. 

Il rapporto tra arte e fotografia. Édouard Manet: opere Colazione sull’erba, 
Olympia. Claude Monet: opere Impressione sole nascente, Lo stagno delle 

ninfee, La cattedrale di Rouen. Pierre-Auguste Renoir: opera Colazione dei 
canottieri. Edgar Degas: opera La lezione di danza, L'Assenzio, Danzatrice 

Le tendenze postimpressioniste Il Puntinismo. Seurat: opera Una domenica 
pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte. Paul Cézanne: opere I giocatori di carte, 

La montagna di Saint Victoire. Vincent Van Gogh: opere I mangiatori di patate, 
Autoritratto del 1888, Veduta di Arles con iris, Notte stellata. Paul Gauguin: 

opere L’onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Arte e architettura Nouveau I presupposti dell’arte Nouveau: la “Arts and 

Crafts Exhibition Society” di William Morris. Le arti applicate. Art Nouveau a 
Vienna, a Parigi e a Barcellona. Gustave Klimt: opere Ritratto di Adele Bloch-

Bauer, Il bacio. L'architettura Art Nouveau. Antoni Gaudì: opere Casa Milà, 



Sagrada Familia, Parco Guell. Joseph Maria Olbrich: opera il Palazzo della 
Secessione a Vienna. Adolf Loos: opera Casa Scheu 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

La stagione dell’Espressionismo. E. Munch, precursore dell'Espressionismo 
con l’opera Il Grido o L’urlo 

L' Espressionismo francese: I Fauves. Henri Matisse: opere Donna con cappello 
e La Danza 

L' Espressionismo tedesco: Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludving Kirchner: opera 
Due donne per strada 

Architettura: La torre Einstein di Erich Mendelsohn a Postdam (Germania). 
Il Cubismo. Il Cubismo analitico e il Cubismo sintetico. Papiers collés e collages. 

Pablo Picasso: opere Les demoiselles d'Avignon, Sedia impagliata, Guernica 
Il Futurismo. Umberto Boccioni: opere La città che sale, Stati d’Animo 1911 

seconda versione: gli addii, Forme uniche della continuità nello spazio. Antonio 
Sant'Elia e le architetture impossibili: la città nuova (cenni) 

Il Dadaismo. Marcel Duchamp: una provocazione continua; il "ready-made" 
nelle opere: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.Q. Raoul Hausmann: opera Lo 

spirito della nostra epoca (Testa meccanica) 

Il Surrealismo e l’arte dell’inconscio. René Magritte: opere L’uso della parola I 
(Il tradimento delle immagini), L’Impero delle luci. Salvador Dalí: opera La 

persistenza della memoria. 
L’Astrattismo. Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). Vasilij Kandinskij: Il 

cavaliere azzurro, Senza titolo (primo acquerello astratto). Piet Mondrian e il 
tema dell’albero: opera l'albero rosso. Il Neoplasticismo-De Stijl. Gerrit Thomas 

Rietveld: opere Sedia rosso-blu e Casa Schröder 
La Metafisica di Giorgio De Chirico con le opere: Canto d'amore, L’enigma 

dell’ora, Piazze d’Italia 
L’ arte di regime e l’ Arte del dissenso: concetti generali. 
Dopo il 15 maggio  
Funzionalismo, Architettura Organica e Razionalismo in Europa e in Italia: 
concetti generali.  
L’esperienza del Bauhaus e l’industrial design (disegno industriale). Concetti 
generali: l'arte e l’architettura del secondo Novecento e l’arte della 
contemporaneità 
Attività e visite didattiche: 
Per il percorso trasversale inserito nella U.D.A di Educazione Civica da titolo 

Storia-Arte-Memoria e in collaborazione con la quinta C e la quinta A del 
medesimo Istituto si sono svolte sia azioni quali: attività di ricerca, condivisione 

e realizzazione di documenti multimediali; sia uscite didattiche sul territorio: 1-
Mostra a Roma su Vincent Van Gogh, Capolavori dal Kröller-Müller Museum di 

Otterlo (07/11/2022); 2- Passeggiata in via dei Fori Imperiali, Roma 
(07/11/2022); 3-Visita ai Musei di Villa Torlonia: Casino Nobile e Casina delle 

Civette, Roma (31/03/2023); 4-Ghetto Ebraico di Roma (21/04/2023); 
5-Cimitero-Sacrario Americano di Nettuno (05/05/2023). 

 
 

Velletri, 15 Maggio 2023           La docente di storia dell’arte: Antonella Arcuri 

 



LICEO ARTISTICO BATTISTI – VELLETRI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

CLASSE V SEZ B 

  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 dalle aule, 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. Gli alunni DSA hanno 

compiuto un percorso in sintonia con il lavoro della classe con qualche difficoltà, raggiungendo 

comunque soddisfacenti risultati. 

 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 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                               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 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 

  

  
 

LICEO ARTISTICO “BATTISTI” – VELLETRI 

Anno scolastico 2022/2023- Programma di Filosofia 

Classe V sez.B 

 
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. 

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  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              
  

  
  

  

  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  



LICEO ARTISTICO BATTISTI - VELLETRI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

CLASSE V SEZ B 
  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 dalle aule, 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. Gli alunni DSA hanno compiuto un percorso in 

sintonia con il lavoro della classe con qualche difficoltà, raggiungendo comunque soddisfacenti 

risultati. 

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 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           

  

  

 
 

  

LICEO ARTISTICO “C. BATTISTI” – VELLETRI 

Anno scolastico 2022/2023- Programma di Storia 

Classe V sez. B 

  
-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 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 

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                    

  

  



Anno scolastico 2022 – 2023 

 Relazione finale e programmazione svolta 

Classe  5 sez. B  liceo Artistico Architetture e Ambiente 

 Materia di insegnamento: Scienze Motorie         Docente  :  Marco 

Galderisi 

La classe 5 B  composta da 11 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 con 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  44 (91% di 48 previste) 
  

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. 

 

Anno scolastico 2022 – 2023 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

Classe  5 sez. B  Liceo Architettura e Ambiente 

  

Materia di insegnamento: Scienze Motorie         Docente  :  Marco 

Galderisi 

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  15/05/2023               

L’insegnante 

                 Prof. Marco Galderisi 

 



         

I.I.S. CESARE BATTISTI 
A.S. 2022/2023  

CLASSE 5° SEZIONE B 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
PROF. LUCA BRUFFA 

 
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. 

 
 

  
I.I.S. CESARE BATTISTI 

A.S. 2022/2023 
CLASSE 5° SEZIONE B 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

PROF. LUCA BRUFFA 
 

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 5B 

  

  

MATERIA: RELIGIONE 

  

ore totali previste:    33      ore totali effettuate:     20 

     

 DOCENTE: Libutti Brunella          

  

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’ 

  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. 

  



   Istituto d’istruzione superiore “C. Battisti”            Anno scolastico  2022-2023 

Programma di Matematica svolto nella classe V B 

 

1. Esponenziali e logaritmi   

 

-          definizione di potenza reale di un numero reale 

-          funzione esponenziale elementare e grafico relativo 

-          grafici che si deducono dal modello base 

-          definizione di logaritmo 

-          funzione logaritmica e grafico relativo    

-          equazioni esponenziali elementari 

-          equazioni esponenziali riconducibili a quelle elementari 

-          equazioni logaritmiche 

2. Le funzioni e le loro proprietà 
-          Le funzioni reali di variabile reale 

-          Le proprietà delle funzioni 

-          Funzione iniettiva,suriettiva,biunivoca 

-          Funzione pari e dispari 

-          Funzioni monotone 

-          Funzioni periodiche 

-          La classificazione delle funzioni: domini 

3. I Limiti 
-          Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

-          Primi teoremi sui limiti 

-          Forme di indecisione 

-          Gli asintoti e loro ricerca 

  

4. La derivata 
-          La derivata di una funzione 

-          Le derivate fondamentali 

-          Significato geometrico di derivata 

-          Le definizioni di massimo,di minimo 

-          La ricerca dei punti estremanti con lo studio del segno della derivata prima 

-          La ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda 

-          Classificazione dei punti di non derivabilità 

-          Problemi di ottimizzazione 

  

5. Lo studio delle funzioni 
-          Lo studio di funzioni polinomiali intere e fratte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’istruzione superiore “C. Battisti”           Anno scolastico  2022-2023 

  

Programma di Fisica svolto nella classe V B 
  

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 
-          Fenomeni di elettrizzazione 

-          Conduttori ed isolanti 

-          La legge di Coulomb 

-          La forza di Coulomb nella materia 

-          La polarizzazione  

 

2. Il Campo elettrico 
-          campo elettrico 

-          vettore campo elettrico e linee di campo 

-          campo elettrico di particolari distribuzioni di cariche 

-          energia potenziale elettrica 

-          potenziale elettrico, teorema di Coulomb 

-          capacità di un conduttore 

-          condensatori e loro collegamenti 

3. Circuiti elettrici in corrente continua 
-          intensità di corrente 

-          resistenza e leggi di Ohm 

-          collegamenti di resistori 

-          Effetto Joule 

4. Fenomeni magnetici fondamentali 
-          magneti ed interazioni fra magneti 

-          il campo magnetico 

-          campo magnetico generato dalle correnti 

-          interazione corrente-magnete e vettore B 

-          interazione corrente-corrente 

-          definizione di Ampère 

-     approfondimento: Enrico Fermi “L’atomo e la bomba atomica” 

-  approfondimento: Albert Einstein “Relativamente a spazio e  tempo” 

  

 

RELAZIONELa classe, educata ed accogliente, ha mostrato per tutto l’anno interesse e attenta 

partecipazione alle lezioni. La maggior parte degli alunni si è resa disponibile a seguire i consigli e 

le indicazioni dell’insegnante. 

Nel corso dell’anno scolastico una buona parte degli studenti ha confermato le capacità emerse in 

partenza acquisendo maggiore consapevolezza nelle proprie capacità e migliorando il proprio 

rendimento scolastico 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti si evidenzia un gruppetto di studenti con un buon profitto; la 

maggior parte della classe con risultati sufficienti ed infine un ristretto numero di studenti con 

risultati appena sufficienti dovuti soprattutto a difficoltà nell’esposizione orale.  

  
Velletri 15/05/2023                                                       Il Docente 

                                                                                   Nicola Caruso  
  

  

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2022/2023 
 

Docente COLIZZI SANDRO 

Materia: Progettazione architettura e ambiente 

Classe: 5^B 

 

Criteri didattici e metodologie seguite 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il metodo adottato è stato quello delle lezioni frontali, per quanto riguarda gli argomenti specifici relativi alle problematiche proprie 

della disciplina ed alle indicazioni progettuali teorico-pratiche, in relazione alle esercitazioni grafico-progettuali assegnate all’inizio 

e durante le fasi della progettazione stessa. 

MEZZI E STRUMENTI 

Gli argomenti trattati sono stati supportati mediante appunti e fotocopie dall’insegnante nonché contatti attraverso piattaforme on-

line ed e-mail a supporto dell’attività didattica in presenza. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche attraverso esercitazioni grafiche svolte a casa ed in classe e attraverso la valutazione espressa 

periodicamente sui lavori progettuali assegnati durante l’anno scolastico nelle varie specifiche fasi. 

Quanto sopra ha concorso alla determinazione della valutazione sia periodica che complessiva degli alunni. 

Interventi di recupero analoghi sono stati svolti per colmare lacune didattiche. 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione restano validi quelli stabiliti dal POF, naturalmente ricondotti alle conoscenze, 

competenze e capacità propri della disciplina, ed hanno tenuto conto delle verifiche svolte e fondate sull’aspetto esecutivo e sulle 

capacità di comprensione e soluzione personale degli elaborati grafici ed in particolar modo secondo i seguenti criteri: 

Acquisizione dei contenuti di base della disciplina; 

Capacità di espressione e applicazione delle idee progettuali e dei contenuti tecnici nelle rappresentazioni grafiche; 

Abilità grafica nelle applicazioni pratiche; 

Capacità di impostare e sviluppare in maniera autonoma le conoscenze acquisite nella redazione degli elaborati; 

Possesso del lessico tecnico e capacità di argomentazione e di sintesi nell’esposizione scritta; 

Capacità di collegare figurazioni spaziali di oggetti e/o edifici con la loro rappresentazione bidimensionale e viceversa; 

Partecipazione, impegno, assiduità nella frequenza. 

INIZIATIVE DI RECUPERO, POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO ADOTTATE 

Lezioni di recupero, dove necessarie, sono state effettuate durante il normale svolgimento delle lezioni in classe, mentre all’inizio 

del secondo quadrimestre sono state effettuate lezioni di recupero specifiche che in generale sono state indirizzate come “ripasso” 

per l’intera classe, come recupero vero e proprio per quegli alunni per i quali a fine primo trimestre è stata assegnata una 

insufficienza. 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

Gli obiettivi riguardano la conoscenza del linguaggio e delle tecniche specifiche della disciplina. Agli alunni si richiede di 

conoscere e saper utilizzare correttamente gli elementi fondamentali del disegno geometrico e del disegno tecnico nonché la 

conoscenza degli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e delle logiche costruttive 

fondamentali, degli elementi edilizi; la conoscenza delle linee generali della storia dell’architettura, con particolare riferimento 

all’architettura moderna e contemporanea ed alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione, dei 

principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica, conoscere ed utilizzare correttamente la 

terminologia propria del linguaggio progettuale applicata alle diverse fasi della progettazione (dalle ipotesi iniziali al disegno 

esecutivo), possedere gli strumenti metodologici propri della disciplina, saper strutturare un processo progettuale, rappresentare un 

progetto di massima (e/o esecutivo) utilizzando in modo appropriato le tecniche di rappresentazione specifiche, competenza 

nell’applicare correttamente gli elementi tecnologici fondamentali all’interno del progetto architettonico, saper riconoscere le 

tecniche costruttive usate nella realizzazione degli edifici nel corso della storia, saper utilizzare correttamente le tecniche specifiche 

nel rilievo architettonico e di oggetti decorativi o di arredo. 

Saperi minimi (conoscenze, competenze, capacità minime necessarie) 

In particolare, sono stati conseguite: 

CONOSCENZE: 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte buone del linguaggio e delle tecniche specifiche della disciplina e dei 

principali supporti e strumenti utilizzati per disegnare. 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte buone delle principali norme e convenzioni grafiche. 

- mediamente quasi sufficienti o appena sufficienti con poche punte discrete dei principali elementi edilizi della simbologia e delle 

convenzioni relative. 

COMPETENZE: 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte ottime nel saper applicare e utilizzare i termini fondamentali del linguaggio 

tecnico proprio della disciplina. 



- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte ottime nell’applicare e utilizzare i metodi propri del disegno tecnico. 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte ottime nel saper riconoscere e applicare le principali norme e convenzioni 

grafiche nelle rappresentazioni geometriche. 

CAPACITA’: 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte ottime di lettura spaziale e formale in generale, e di rappresentazione 

grafica degli oggetti edilizi o di design. 

- mediamente sufficienti o più che sufficienti con punte ottime nell’uso dei metodi e degli strumenti propri del  disegno e dei  

supporti multimediali  ancorché  applicati  ad  un livello minimo. 

Nell’insieme si può affermare che la classe ha raggiunto un livello, in generale, mediamente quasi sufficiente o appena sufficiente di 

conoscenze, capacità tecniche, consapevolezza ed autonomia nelle applicazioni, ed è stato necessario un continuo stimolo e guida 

per la conclusione dei percorsi didattici affrontati. 

Socializzazione e comportamento degli alunni 

L’impegno, la partecipazione la collaborazione tra alunni e tra alunni e docente è stata molto positiva 

Giudizio sulle attività messe in atto 

Nell’insieme positivo anche se non tutta la classe ha recuperato parte delle carenze del biennio precedente. 

 

 

Tempi di svolgimento 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2023: 

 - nel primo quadrimestre     :   h   72 

 - nel secondo quadrimestre :   h   59 

 - nell’intero anno scolastico :   h  131 

 

Ore di lezione presunte fino al termine delle lezioni 

 - nel secondo quadrimestre :   h    18 

 - nell’intero anno scolastico : h  149 

 

 

Velletri, 15/05/2023 
L’Insegnante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2022/2023 

 

 

Argomenti e attività svolte 

 1° QUADRIMESTRE  

1  Assegnazione tema progettuale: 

Progettazione di una Scuola Materna - Ex Tempore, Definitivo, Relazione Tecnica. 

Indicazioni progettuali e verifiche in “corso d’opera” 
2  Assegnazione tema progettuale: 

Progettazione di una Biblioteca di Quartiere - Ex Tempore, Definitivo, Relazione 

Tecnica.  Indicazioni progettuali e verifiche in “corso d’opera”. 
6  

 

Assegnazione di una ricerca su due architetti, uno appartenente al Movimento 

Moderno ed uno Contemporaneo 

 2° QUADRIMESTRE  

5  Assegnazione tema progettuale: 

Residenza per Anziani - Ex Tempore, Definitivo, Relazione Tecnica. 

Indicazioni progettuali e verifiche in “corso d’opera”. 
  Ripasso argomenti relativi ai cosiddetti “Nodi Fondamentali della Disciplina” : lo 

spazio, rapporto Pieno-Vuoto, rapporto Forma-Funzione, Simmetria e Asimmetria,  

   

  Nei giorni 01,02,030 marzo è stata effettuata una prima simulazione della seconda 

prova dell’Esame di Stato con a tema: Palestra polivalente - Ex Tempore, Definitivo, 

Relazione Tecnica, Particolare laboratoriale. 

  E prevista una seconda simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato le cui 

date sono ancora da definire. 

 EDUCAZIONE CIVICA  

  Il superamento delle Barriere Architettoniche: 

Progettare spazi accessibili. Il D.M.LLPP 236/89 

  Test di verifica relativo agli argomenti svolti sulla “Progettazione di spazi 

accessibili” 

  Accessibilità Urbana. Architettura inclusiva, accessibile e senza limiti. 

La sicurezza nei luoghi del vivere e dell’abitare e il superamento delle barriere 

architettoniche 

  Test di verifica relativo agli argomenti svolti su “Accessibilità Urbana” 

 

Velletri, 15/05/2023 

        L’INSEGNANTE 

    
 

 

 

 

 

 

DOCENTE COLIZZI SANDRO 

Materia PROGETTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Classe 5^ B 

Libro di testo B.GUARDAVILLA, Progettazione architettonica, Hoepli ed. 

 



IISS CESARE BATTISTI VELLETRI 
LICEO ARTISTICO STATALE - Via Parri, 14 - Velletri (RM) 

 

Architettura e Ambiente - Laboratorio di Architettura                      Classe: 5 B    A.S. 2022/2023 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Il quadro programmatico ha visto, anche in sinergia con Progettazione architettonica, l'attivazione di 
esperienze di complessità crescente tese a promuovere abilità di tipo TECNICO-PRATICO (il disegno e 
la rappresentazione; la realizzazione di modelli tridimensionali in scala, sia reali che virtuali), ed abilità di 
tipo TEORICO (l'organizzazione logica del lavoro, la capacità di analizzare, leggere e scomporre le forme 
proprie dell’architettura e dell’ambiente, la capacità di esprimere verbalmente quanto osservato e quanto 
prodotto). Dette esperienze sono state rivolte sia ad “oggetti” esistenti che ad “oggetti” concepiti nel corso 
delle lezioni di Progettazione. I nodi/obiettivo attraverso i quali si è sviluppata l’attività sono stati articolati 
come segue: ANALISI - RAPPRESENTAZIONE - COSTRUZIONE. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

ANALISI DI UN PROGETTO 
 

Analisi architettonica e tecnologica di un edificio contemporaneo di 
qualità. Stesura finale di una relazione  illustrativa in modalità no-
printing e per gruppi, con giudizio finale sul progetto assegnato ed 
avendo cura dell’impaginazione.  

COMPRENSIONE E 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI 

UN’ABITAZIONE PRIVATA  

Restituzione grafica in scala di un appartamento privato; studio 
dell’impaginazione della tavola con planimetria in scala, studio di 
particolari dell’arredo e rappresentazioni tridimensionali di un 
ambiente a scelta. 

L’AMBIENTE COSTRUITO 
tecnologia, materiali 

Ricerca su materiali e soluzioni per una progettazione ecosostenibile 
e di una linea stilistica precisa nella creazione armonica degli 
ambienti; individuazione di soluzioni d’arredo concepite con materiali 
di riciclo e/o arredi di design. 

REALIZZAZIONE DI PLASTICI 
ARCHITETTONICI 

Realizzazione di modelli plastici in scala dei progetti ideati durante le 
ore di progettazione architettonica. 

 

RELAZIONE FINALE 

Le attività sono state svolte prevalentemente nel laboratorio di architettura, durante le 8 ore settimanali, nel 
corso dell’anno scolastico. Per l'attuazione del programma i docenti hanno sempre assicurato agli allievi un 
supporto costante e fornito indicazioni, materiali cartacei e digitali, documentazione fotografica, il tutto allo 
scopo di rendere possibile l’individuazione di elementi e dati utili allo svolgimento dei compiti assegnati. Le 
esercitazioni consegnate hanno raggiunto, in generale, risultati più che soddisfacenti. La classe si è sempre 
mostrata unita, motivata e partecipe. Ha mostrato accortezza ed esperienza nell’utilizzo del laboratorio, 
degli strumenti e dei macchinari, insieme a buone capacità espressive e grafiche, ottenendo risultati sempre 
positivi. L’atteggiamento nei confronti dei docenti è stato rispettoso, sereno e collaborativo. I criteri di 
valutazione hanno tenuto conto della situazione di partenza; dell’interesse e impegno; del rendimento in 
termini di capacità, conoscenze e competenze acquisite; delle aspettative e aspirazioni dello studente. La 
tipologia delle esercitazioni è stata di tipo grafico, scritto, pratico. 

 
I Docenti di Laboratorio: Proff. Migliorelli Simona; Tudini Andrea 
Velletri, lì 15/05/2023                        

  

  

 

 



ALLEGATO B - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Griglie di valutazione della prima prova scritta 

 



 
 
 

 



 

 
 

 



Griglia di valutazione della seconda prova 

 



 



Griglia di valutazione della prova orale 

 



ALLEGATO C – GRIGLI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

Luisa Barresi Luisa Barresi 

Elena Di Lorenzo  Elena Di Lorenzo 

Luca Bruffa  Luca Bruffa 

Nicola Caruso  Nicole Caruso 

Antonella Arcuri  Antonella Arcuri 

Marco Galderisi  Marco Galderisi 

Brunella Libutti Brunella Libutti 

Sandro Colizzi  Sandro Colizzi 

Simona Migliorelli Simona Migliorelli 

Andrea Tudini Andrea Tudini 

Serena Raimondi Serena Raimondi 

  
 

 
Velletri, 15 maggio 2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Eugenio Dibennardo) 

 

 


