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Il Liceo classico europeo annesso al Convitto nazionale statale 
 

 
Intorno al 1200, secondo quanto affermato nella Chronaca 
di Assisi, fermatosi in città ad onorare S. Michele, costruì un ricovero di paglia che il Widding, 

storico del sec. XVII, nei suoi Annales chiamò 
tuguriolum. Col passare del tempo tale capanna divenne il 
complesso del convento francescano che, nel 1807, 
Giuseppe Bonaparte espropriò e che, il I ottobre 1808, il 
re di Napoli Gioacchino Murat destinò a Collegio di Terra 
di Lavoro. Il 18 marzo 1851 il Collegio di Maddaloni 

ginnasio fu diretto dai Padri delle Scuole Pie (ordine 
calasanziano degli Scolopi) con regio decreto del 30 
ottobre 1856. 

convitto che riprese tempo
Luigi Settembrini, che aveva studiato a Maddaloni, delegò, in qualità di ispettore degli studi nelle 
province meridionali, il 24 gennaio 1861, Nicola Rossi ad esaminare le condizioni e i bisogni della 
rinomata scuola maddalonese. Il 22 settembre 1861, il Settembrini giunse personalmente a 
Maddaloni e, assistito dal sindaco Gabriele Merrone, notificò al rettore del collegio, p. Nicola 
Vaccino, la copia del decreto 12 settembre 1861 con il quale si avocava al Governo, in nome del re, 

dri scolopi venivano licenziati ed 
indennizzati con 120 ducati per le spese di viaggio. Il primo preside - rettore fu Francesco Brizio. Il 
14 maggio 1865 il Liceo fu intitolato a Giordano Bruno, per lo spirito anticlericale o laicista che si 
andava diffondendo in tutto il regno. Ed era davvero sconcertante vedere intestato al filosofo 
nolano, reo di eresia e morto sul rogo, a Roma, in Campo dei Fiori, il 17 febbraio del 1600, una 
scuola che, fino a poco tempo prima, era stata detta, non senza confidente d

Luigi Rava, il collegio fu staccato dal Liceo ginnasio, conservando la denominazione di Convitto 
tuzioni ebbero vita autonoma e le figure giuridiche del 

preside e del rettore furono staccate. Il Liceo è stato di nuovo annesso, dopo 90 anni, al Convitto ed 

mento degli istituti. Tanti ed insigni furono i docenti che 
tennero nel corso degli anni la cattedra nel Liceo: da Francesco Fiorentino ad Aristide Sala; da 
Michelangelo Schipa a Massimo Bontempelli, ad Alberto Pirro, a Pietro Fedele a Francesco 

la lunghissi bre 1937 si protrasse fino al 1960. 

scolastico 1943- nco-marocchine e 
trasformato il convitto in un bivacco di nuovi vandali eccitati da furia sacrilega e iconoclasta; i padri 
carmelitani ospitarono alunni e professori nel loro convento in piazza Umberto e solo il I ottobre 
1947 la sede di via S. Francesco d
ha continuato a lavorare con perseveranza e serietà, confermando con le successive presidenze, in 
particolare, di Michelangelo Alifano e Franco Vittorio Gebbia il proprio prestigio educativo. 
 

liceo classico europeo della provincia di 

- -educative del trattato di Maastricht. Il 
liceo classico europeo favorisce nei giovani la formazione di una coscienza europea. Alla profondità 
delle discipline classiche si unisce, infatti, lo studio quinquennale di due lingue europee (inglese e 
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spagnolo), anche in compresenza di lettrici madrelingua, del diritto e dell'economia, dell'arte e delle 
scienze, della matematica e informatica per tutti e cinque gli anni, in linea con i sistemi scolastici 
dei paesi dell'Unione europea. Le due discipline per 

 in lingua straniera dalle lettrici madrelingua di inglese per storia e di spagnolo 
 

Elemento di originalità del progetto è costituito dal particolare processo di apprendimento e dalla 
conseguente impostazione del tempo-scuola, che prevede per tutte le discipline distintamente 
"lezioni frontali" ed "attività di laboratorio culturale" e attività di studio guidato con il personale 
educativo. 

 

       PECUP Liceo Classico- Risultati di apprendimento del Liceo classico  
 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

 5 comma 1).  
  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

ia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

pere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
 

Aree dei risultati di apprendimento desumibili dal PECUP 

I risultati di apprendimento si organizzano in cinque aree: 

1. metodologica; 2. logico-argomentativa; 3. linguistica e comunicativa; 4. storico-umanistica; 

5. scientifica, matematica e tecnologica 
 

AREA METODOLOGICA 
 
Categorie Obiettivi di apprendimento 
 

 

 

Ricercare, selezionare e utilizzare fonti bibliografiche e 
documentarie in relazione ad uno scopo preciso. 
Distinguere tra informazioni scientifiche e non 
scientifiche. Comprendere ed interpretare le informazioni 
scientifiche diffuse dai media. Condurre autonomamente 
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Saper individuare e utilizzare le fonti 

e consapevolmente la lettura di vari tipi di testo, 
utilizzando tecniche esplorative e di studio in rapporto 
agli scopi della lettura stessa. 

 
 
Rielaborare 

Rielaborare le informazioni in forma schematica 
Rielaborare le informazioni in forma scritta estesa. 
Analizzare e sintetizzare 

 
 
 
Fare sintesi fra i saperi 

Organizzare le conoscenze specifiche acquisite per 
costruire reti concettuali in ambito sincronico anche a 
livello interdisciplinare.Rielaborare in modo sequenziale 
e critico le conoscenze acquisite anche in ambito 
interdisciplinare. 

 

 

Lavorare con gli altri nel contesto scolastico 

 

Saper lavorare in équipe: ricercare il materiale, preparare 
una presentazione ed esporre il proprio lavoro, dibattere e 
sostenere il ruolo assegnato o la propria opinione.Saper 

i risultati. 

 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 
 
Categorie 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
 
 
 
Risolvere problemi 

Formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, 
leggere e interpretare le risposte. Costruire procedure 
risolutive di un problema. Saper sviluppare 
correttamente i meccanismi di analisi. Saper costruire 
concetti astratti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellizzazione 

Applicazione, elaborazione, confronto dei modelli 
matematici, evitando un apprendimento meccanico e 
ripetitivo. Affrontare situazioni problematiche di varia 
natura avvalendosi di modelli atti alla loro 
rappresentazione. Cogliere analogie e differenze 
strutturali tra argomenti diversi. 
validità delle leggi scientifiche e distinguere la realtà 
fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 
Riconoscere e istituire corretti nessi analogici o 
differenziali tra diversi fenomeni ed eventi storici. Saper 
utilizzare i modelli storiografici come strumenti per 
riconoscere e comparare le diverse realtà storiche. 

 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
Categorie Obiettivi di apprendimento 
 
 
 
Comunicare oralmente 
 
 
Comunicare oralmente 

Saper pianificare ed organizzare il proprio discorso, 
tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e delle 
diverse situazioni comunicative. Saper usare con 
consapevolezza il registro linguistico idoneo (uso 
formale e informale) e gli elementi che conferiscono 
efficacia al discorso. Esporre in modo chiaro, preciso e 
coerente. Nelle lingue straniere lo studente si esprime in 
modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo 
per cercare le parole. 

Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici 

 

Essere in grado di comprendere il linguaggio specifico e 
di utilizzarlo in modo pertinente ed efficace. Operare con 
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formule matematiche. Utilizzare un corretto simbolismo. 

 

Comunicare per iscritto 

 

Produrre testi scritti di vari tipi e per diverse funzioni, 
con padronanza degli elementi formali, di stile e registro, 
nonché di linguaggi specifici. Esporre in modo 
organizzato, chiaro e corretto, preciso ed essenziale. 

 
AREA STORICO-UMANISTICA 

 
Categorie Obiettivi di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestualizzare 
 
 
 
 
  
 
 
Contestualizzare 

situazione storica in cui sono state prodotte. Collocare il 
testo nel generale contesto storico e culturale, 
cogliendone la dialettica di reciproca influenza . Saper 
collegare i dati desunti da testi in lingua greca e latina a 
fatti e problemi e fenomeni culturali del mondo antico. 
Inquadrare opportunamente i testi letti in funzione della 
loro appartenenza ad un genere letterario o ad una 
tematica diacronica. Riconoscere, attraverso la lettura di 
testi significativi, l'evoluzione storica della civiltà 
letteraria. Riconoscere nella ricorrenza di nodi tematici e 
modalità espressive delle letterature moderne le 
testimonianze delle grandi civiltà classiche e 
l'universalità dei valori umani rappresentati. Utilizzare le 
fonti normative inquadrandole sotto il profilo normativo, 
sociale, storico. 

 
 
 
 
 
Interpretare 

Formulare un personale e motivato giudizio critico.  
Conoscere le principali teorie critiche per 'interpretazione 
delle opere d'arte. Conoscere le principali teorie critiche 
per l'interpretazione dei processi storici.Interpretare, 
analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi 
economici. 

 
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

 
Categorie Obiettivi di apprendimento 
 
 
 
Metodo scientifico e lettura oggettiva dei dati 
 

Utilizzo consapevole del metodo scientifico. Utilizzare in 

grandezza considerata. Saper elaborare i dati: selezionare 
e utilizzare tecniche per organizzare e presentare i dati. 
Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati. Utilizzare 
sistemi informatici per la rappresentazione e 

 

 
AREA SOCIO-AFFETTIVA 

 
Categorie Obiettivi di apprendimento 
 
 
Sviluppo di capacità relazionali 
 
 

Rapportarsi agli adulti con senso di responsabilità e 
spirito di collaborazione. Rapportarsi ai coetanei con 
senso di responsabilità e spirito di collaborazione.  
Imparare a gestire con maggiore lucidità i momenti di 
difficoltà, anche chiedendo la collaborazione degli adulti 

Sviluppo della razionalità 
 
 
Sviluppo della razionalità 
 

Attraverso il pensiero positivo, la pianificazione e 
l'applicazione fare piani realistici relativi ai compiti 
assegnati in modo affidabile nel rispetto dei tempi 
stabiliti. Utilizzare le emozioni come aiuto decisionale e 
non come condizionamento.  
Agire secondo un criterio adeguato ad ogni circostanza. 
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 Competenze chiave e obiettivi trasversali 

Competenze chiave europee 
permanente 

Obiettivi trasversali 

P
L

A
N

 

Promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave è uno degli 
obiettivi della prospettiva di uno 

potenzialità rappresentate da 
istruzione e culture quali forze 

giustizia sociale e la 
cittadinanza attiva e mezzi per 

(Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 22 
maggio 2018 relativa a 
competenze chiave per 

1. Competenza alfabetica
funzionale;

2. Competenza
multilinguistica;

3. Competenza
matematica e 
competenze in scienze,
tecnologie e 
ingegneria;

4. Competenza digitale
5. Competenza personale,

sociale e capacità di
imparare ad imparare;

6. Competenza in materia
di cittadinanza

7. Competenza
imprenditoriale

8. Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturali.

Le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, in cui: 
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre,
concetti, idee e teorie che sono già stabiliti  
e che  
forniscono le basi per comprendere un certo 
settore o argomento; 
b) per abilità si intende sapere ed essere
capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze  
esistenti al fine di ottenere risultati; 
c) gli atteggiamenti descrivono la
disposizione e la 
mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni. 

1.Competenza alfabetica funzionale
La competenza alfabetica funzionale indica 
la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 
sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori 
e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. Essa implica l'abilità di comunicare 
e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 
2.Competenza multilinguistica
Tale competenza definisce la capacità di 
utilizzare diverse lingue in modo appropriato 
ed efficace allo scopo di comunicare. In linea 
di massima essa condivide le abilità 
principali con la competenza alfabetica: si 
basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali a seconda dei desideri o 
delle esigenze individuali.  
3.Competenza matematica e competenza in
scienze, tecnologie e ingegneria 
A. La competenza matematica è la capacità 
di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane.  
B. La competenza in scienze si riferisce alla 
capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a 
farlo. Le competenze in tecnologie e 
ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta 

Compito della scuola è quello 
di formare il cittadino attivo e 
responsabile, in grado di 
pensare con la propria testa e 
di essere disponibile al 
confronto aperto con alterità 
e identità differenti come la 
dialettica democratica 
ritiene. Pertanto, la scuola, 
responsabile della 
costruzione del pensiero e dei 
suoi processi, deve educare a 
pensare la complessità 
perché solo così può educare 
alla democrazia. Deve 
promuovere: 

1. acquisizione di una
disposizione 
intellettuale e di un 
abito critico aperto al 
dialogo e al confronto 
con le diverse situazioni 
storico-culturali e 
socio-ambientali 

2. accettazione consapevole
delle regole della civile 
convivenza e del rispetto 
reciproco, che porta anche a 
vivere la scuola come 
occasione di crescita 
personale e di educazione alla 
responsabilità 
3. promozione della curiosità

e del gusto per la ricerca 
personale, come desiderio di 
interrogare e di interrogarsi  
4. costruzione della capacità
di sviluppare razionalmente e 
coerentemente il proprio 
punto di vista 
5. educazione al confronto

del proprio punto di vista con 
tesi diverse, alla 
comprensione ed alla 
discussione di una pluralità di 
prospettive  
6. costruzione di soggetti
responsabili, capaci di 
operare scelte motivate nel 
rispetto della pluralità di punti 
di vista altri.  
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ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. 
4.Competenza digitale 
La competenza digitale presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società.  
Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, 
la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso 
l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
5.Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
La competenza personale, sociale e la 
capacità di imparare a imparare consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. 
Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare 
a imparare, di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo. 
6.Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 
7.Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce 
alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di  
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 
8.Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
La competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali implica la 
comprensione e il  
rispetto di come le idee e i significati 
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vengono espressi creativamente e comunicati 
in diverse  
culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l'impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 
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Quadro delle discipline/ore 

 

settimanali con riferimento a ciascun anno del Liceo Classico Europeo. 
 
 

D I S C I P L I N E 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura classica  5 5 5 5 5 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 5 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Spagnolo) 4 4 4 4 4 

Storia  3 3 2 2 3 

Geografia 3 3 2 2 2 

Matematica 4 5 4 4 4 

Fisica 0 0 3 3 3 

Scienze 2 3 2 2 2 

Storia  2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali per anno di corso 38 39 40 40 42 
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LA CLASSE

 V A 

Cognome Nome
1 omissis omissis 

2 omissis omissis 

3 omissis omissis 

4 omissis omissis 

5 omissis omissis 

6 omissis omissis 

7 omissis omissis 

8 omissis omissis 

9 omissis omissis 

10 omissis omissis 

11 omissis omissis 

12 omissis omissis 

13 omissis omissis 

14 omissis omissis 

15 omissis omissis 

16 omissis omissis 

17 omissis omissis 

Profilo della classe 

La classe V sezione A Liceo Classico europeo è composta da 17 alunni, 12 studentesse  e 5 studenti. 
 presente uno studente DVA. Gli studenti e studentesse

anno di corso, risiedono principalmente a Maddaloni o nei comuni limitrofi e provengono da un 
ambiente socio-economico piuttosto omogeneo. 
La descrizione del loro percorso formativo nel triennio non 

dalle relative conseguenze in termini di disposizioni di DAD e/o di DDI che hanno segnato in 
specie il terzo e il quarto anno di corso. Tale contingenza, nonostante le misure messe in campo 

disorientamento che si è tradotto anche nel corrente ed ultimo anno scolastico in una difficoltà per 
alcuni a rispettare le scadenze nella consegna dei lavori scolastici, a frequentare in maniera assidua 
e puntuale

 si è continuato ad usufruire della DDI in quanto si sono registrate situazioni di 
positività al Covid 19 che hanno interessato singoli studenti e studentesse, ma anche docenti. Nel 
mese di gennaio 2022 la classe è stata in quarantena obbligatoria e ha usufruito della DDI. Sono 
emersi dunque, pur nel conseguimento degli obiettivi disciplinari da parte di tutti gli alunni, 
variegati livelli di competenze maturate. Taluni si sono distinti per aver mostrato buone competenze 
raggiunte e costante impegno nelle attività, la restante parte degli allievi ha mantenuto un profitto 
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nello studio e un impegno essenziali; qualcuno ha necessitato di maggiori sollecitazioni da parte dei 
docenti e ha raggiunto un livello base di competenze. 
Nondimeno la classe nel suo complesso ha manifestato partecipazione attiva e costruttiva nelle 
occasioni dei compiti di realtà facenti capo in specie ai percorsi di educazione civica, alle attività 
extracurricolari o curricolari che richiedessero attività laboratoriali, elaborazione di lavori 
multimediali, presentazioni in pubblico, manifestando sensibilità e partecipazione in specie per le 
tematiche sociali e/o ambientali.  
I contatti con le famiglie sono avvenuti attraverso la piattaforma Google Meet o in presenza.  

attività di orientamento in uscita, il resoconto si articola su due aspetti: la 
modalità formativa: incentrata sulla valorizzazione delle abilità degli allievi, tesa a sviluppare 
interessi ed attitudini, a favorire la formazione di una coscienza critica ne

consapevoli. Per la modalità informativa, si è svolta attraverso gli incontri di PCTO e la diffusione 
del materiale informativo delle Università. Gli studenti hanno partecipato in autonomia agli incontri 
organizzati dagli atenei  

 scolastico 

Il consiglio di classe recepisce in via ordinaria che ai sensi 

terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, ai sensi d .M. n. 65/2022, è innalzato a 50 
punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. 

Per i percorsi scolastici ed i crediti degli alunni relativi agli anni scolastici precedenti si fa 
riferimento ai documenti agli atti della scuola. 

Tabella 
fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno). 

Di seguito tabella di conversione in cinquantesimi, 
2021/22, del credito totale del triennio attribuito in quarantesimi. 
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                                   Percorsi scolastici e crediti degli alunni 
I dati relativi agli allievi sono trattati secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei 
dati personali con nota del 21 marzo 2017 prot. 10719 (Diffusione di dati personali riferiti agli 

luglio 1998, n.323- Indicazioni operative).  

Studente/Studentessa 
Credito III anno  

2019/2020 
 

Credito IV anno  
2020/2021 

 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 
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Studente/Studentessa 
Credito III anno  

2019/2020 
 

Credito IV anno  
2020/2021 

 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

 

Riepilogo dati della classe 

 
Classe A. S. Iscritti 

stessa 
classe 

Iscritti altra 
classe/istituto 

Trasferiti 
in altro 
istituto 

Promossi Promossi 
con debito 

Non 
promossi 

3  2019- 2020 17 0 0 17 0 0 
4  2020- 2021 17 0 0 17 0 0 

 

Partecipazione ad iniziative ed attività didattico - educative 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE Singoli  
OPEN DAY DEL LICEO Singoli 
10/12/2021 inaugurazione auditorium Caserta Singoli 
20/12/2021 visita guidata San Martino, Napoli Tutta la classe tranne 3 studenti e studentesse 
08/04/2022-15/04/
Barcellona, Lloret de Mar e Girona 

Tutta la classe tranne 4 studenti e studentesse 

concorso con il 
patrocinio della Provincia di Caserta 

Tutta la classe 

-
patrocinio del Rotary Maddaloni 

Tutta la classe 

Olimpiadi della lingua e cultura Greca e Latina Singoli 
Olimpiadi della Lingua italiana Singoli 
Fiaccolata per la pace 1 aprile 2022 Singoli 
Maggio calatino: La legalità Tutta la classe 

 Singoli 
 

Docenti e continuità didattica nel triennio liceale 
Docente Disciplina insegnata 3 Liceo 4 Liceo 5 Liceo 
Arghimenti Jessica Italiano X X X 
Gesualdi Maria Rosaria Matematica e fisica X X X 
Scarano Alfonsina Inglese     X 
Rowland Julie Mae Conversazione in inglese X X X 
Rossi Maria Grazia Scienze naturali   X X 
Lombardi Marco Arte X X X 
Carfora Antonella Lettere classiche X X X 
Gaglione Pasquale Storia e Filosofia     X 
d  Spagnolo X X X 
Tellez Yenlis Conversazione in spagnolo X X X 
Migliore Angela Scienze giuridico-economiche X X X 
Arghimenti Jessica Geografia     X 
Bove Giuseppe Scienze motorie e sportive   X X 
Danese Antonella Religione X X X 
Antonucci Sara Sostegno     X 
Tron Luca Attività educativa     X 
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Con decisione unanime, il Consiglio di classe, riunitosi in riunione video MEET il giorno 19 marzo 2021, ha designato i 
 

 
Prof.ssa Jessica Arghimenti Italiano 
Prof.ssa Antonella Carfora Lettere classiche 
Prof.ssa Alfonsina Scarano Lingua e civiltà inglese 
Prof.ssa Rosa d  Lingua e civiltà spagnola 
Prof.ssa Angela Migliore Scienze giuridico-economiche 
Prof.ssa Maria Grazia Rossi Scienze naturali 
 

         Verifica e valutazione 

Tipologia 

Discussione 
Analisi del testo e testo argomentativo 
Esercizi e traduzione di testi 
Riassunto  

Questionario 
Lavori di gruppo non guidati 
Colloquio strutturato 
Prove di comprensione di testi 
Test a risposta chiusa e aperta 
Problema  
Relazione 
Attività di laboratorio 
Analisi di testi ed immagini 

 
La valutazione degli studenti e studentesse si è articolata in valutazione formativa, effettuata in 
itinere con lo scopo di individuare difficoltà eventualmente incontrate dai discenti ed indirizzare la 
strategia didattica di recupero, in valutazione sommativa, che esprime il giudizio sul livello di 
profitto globale raggiunto da ogni singolo studente e studentessa in ordine a: interessi, motivazione, 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale, metodo di lavoro, conoscenza di contenuti, 
competenze, capacità di collegare i contenuti fra loro, capacità di analisi e sintesi, capacità di 
rielaborazione personale e critica dei dati culturali acquisiti, capacità di esprimersi con chiarezza e 
proprietà di linguaggio. Questi elementi hanno concorso alla definizione dei voti quadrimestrali, 
secondo la seguente tabella, elaborata dagli organi collegiali, di valutazione, che esprime le 
relazioni fra giudizio ed espressione numerica: 

 
Griglia di valutazione generale 

 
Voto Giudizio Motivazione 
1-2 Prova nulla Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione. 
3 Molto negativo 

in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi saperi pregressi con le 
nuove conoscenze. 
 

4 Gravemente 
insufficiente 

 
conoscenze frammentarie e superficiali e di saper fare in modo impreciso e approssimato. 
Ha una forte difficoltà di organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici. 

5  
Insufficiente 

so seguito, ma soltanto parte di esso. Comunica i risultati 
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6 Sufficiente  

Si muove soltanto in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già conosce; necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati 

 
 

7 Discreto o si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in modo adeguato 

 
risultati con un linguaggio specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia 

 
 
 

8- 9 Buono-ottimo 
affronta variamente situazioni nuove; procede con autonomia; è capace di spiegare, con un 

 
10 Eccellente gare come ha proceduto e perché ha scelto un 

determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. 
Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori ricerche, 
rielaborandolo criticamente per raggiungere nuove mete formative. 

 
 
Il Consiglio di Classe della V Liceale sez. A nella seduta del 12 Maggio 2022 ha elaborato e 

 n. 65 del 14/03/2022 il presente documento relativo all'azione 
educativa e didattica realizzata nel corso del corrente anno scolastico, in accordo con quanto 
previsto dal Progetto dell'Offerta Formativa dell'istituto, dalla programmazione di classe e dalle 
singole programmazioni disciplinari.  
 

Docente Disciplina insegnata Firma 

Arghimenti Jessica Italiano Firmato 

Arghimenti Jessica Geografia Firmato 

Gesualdi Maria Rosaria Matematica e fisica      Firmato 

Scarano Alfonsina Inglese Firmato 

Rowland Julie Mae Conversazione in inglese Firmato 

Rossi Maria Grazia Scienze naturali Firmato 

Lombardi Marco Arte  Firmato 

Carfora Antonella Lettere classiche Firmato 

Gaglione Pasquale Storia e Filosofia Firmato 

d  Spagnolo Firmato 

Tellez Yenlis Conversazione in spagnolo Firmato 

Migliore Angela Scienze giuridico-economiche Firmato 

Bove Giuseppe Scienze motorie e sportive Firmato 

Danese Antonella Religione Firmato 
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Antonucci Sara Sostegno Firmato 

Tron Luca Attività educativa Firmato 

 

 
Maddaloni, lì 12 Maggio 2022     
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  Percorsi per le  
 

Le attività del PCTO effettuate nel corso del triennio liceale sono state svolte 
attraverso la convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli 
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e il Liceo Classico annesso al Convitto 

"Lavorare con il diritto, lavorare per i diritti", articolato in Laboratori, 
Dialoghi/Convegni/Conferenze, lezioni  con esercitazioni pratiche. 
Gli studenti hanno partecipato anche ad un PCTO di carattere Medico-Scientifico con 

dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia,  dal CNR Campania, dalla facoltà di 

Federico II. 
 PCTO e la 

diffusione del materiale informativo delle Università. Gli studenti hanno partecipato 
in autonomia agli incontri organizzati dagli atenei. 
 
PCTO - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi della Campania 
"Luigi Vanvitelli" -  CLASSI QUINTE a.s.2021-2022 

"Lavorare con il diritto, lavorare per i diritti" 
DATA DI 
SVOLGIMENTO 

TITOLO DEL LABORATORIO DOCENTE REFERENTE N. STUDENTI 
PRESENTI 

25.11.2021 
giornata internazionale per 

violenza contro 
 

Prof.ssa   Marianna Pignata 
Prof.ssa Lucia Monaco 
Prof.ssa Mena Minafra 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

06.12.2021 
 

Prof. Antonio Fuccillo  
Prof. Raffaele Santoro  
Prof. Francesco Sorvillo  
Prof.ssa Miriam Abu Salem 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

09.12.2021 

 

Prof. Luigi Ferraro 92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

13.12.2021 
 

Prof. Antonio Fuccillo  
Prof. Raffaele Santoro   
Prof. Francesco Sorvillo   
Prof.ssa Miriam Abu Salem 

92 ALUNNI 
 CLASSI  QUINTE 

10.01.2022 
 civile oltre la democrazia 

rappresentativa e derive 
 

Prof. Vincenzo De Falco 92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

18.01.2022  Prof. Stefano Manacorda 92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

27.01.2022 
  

Prof.ssa Mena Minafra 
 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 
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DATA DI 
SVOLGIMENTO 

TITOLO DEL LABORATORIO DOCENTE REFERENTE N. STUDENTI 
PRESENTI 

31.01.2022 
 

 
 

Prof. Antonio Fuccillo  
Prof. Raffaele Santoro   
Prof. Francesco Sorvillo   
Prof.ssa Miriam Abu Salem 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

09.02.2022 
 

Prof. Lorenzo Chieffi 92ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

17.02.2022 
lente del diritto internazionale: 
frontiere, diritti umani e 

 

Prof. Andrea Saccucci 
Prof.ssa Giorgia Bevilacqua 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

04.03.2022  Prof.ssa Marianna Pignata 
Prof.ssa Lucia Monaco 
Prof.ssa Mena Minafra 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

04.03.2022 
come funziona il politicamente 

 

Prof. Massimo Franco 
Alberto Tita 

 

92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

08.03.2022 
 

Prof.ssa Marianna Pignata 92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

14.03.2022 
 

 

Prof.ssa Teresa Bene 
Dott.ssa Teresa Alesci 

92ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

03.05.2022  Prof.ssa Annamaria Manzo 92 ALUNNI 
CLASSI  QUINTE 

 
PCTO MEDICO-SCIENTIFICO CLASSI QUINTE a.s. 2021-2022 

CLASSE VA 
 DATA ORE 

DONNE E RAGAZZE NELLA 
SCIENZA 

10 FEBBRAIO 2022 2H 

CNR  2H 
CONFERENZE FISV DAYS 
TORINO 2021 

24 NOVEMBRE 2021 4H 

SCUOLA POLITECNICA E 
DELLE SCIENZE DI BASE 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

NATURALI E 
AMBIENTALI(PRESENTAZIONE 
OFFERTA FORMATIVA) 

16 FEBBRAIO 2022 2H 
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PCTO  CLASSE V lic. sez. A (Europeo) 
Attività    a.s. 2019-20 Attività a.s. 2020-21 Attività 

a.s. 2021-22 
TOT.

 Studente/stud
entessa 

 Attività Università 
Vanvitelli 

Giurisprudenza 

Percorso 
Medico 

Scientifico 

Università 
Vanvitelli 

Giurisprudenza 
 

TOT.

1 Omissis Medic./scient. 6h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

147h 

2 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

3 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

4 Omissis Medic./scient. 11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

152h 

5 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

6 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

7 Omissis Medic./scient.11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

152h 

8 Omissis Medic./scient.11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient.  10h 

 

152h 

9 Omissis Medic./scient.11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

152h 

10 Omissis Medic./scient.11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

152h 

11 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

12 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

13 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 102h 

14 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

15 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

16 Omissis Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h  45h 117h 

17 Omissis Medic./scient.11h 
Disob. 8h 
Sicur. 4h 

60h 14h 45h 
Medic./scient. 10h 

 

152h 
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EDUCAZIONE CIVICA O.M. N.65 DEL 14 MARZO 2022 ART. 22 
 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 . A 

norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

Paese, al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
 nella conoscenza e 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 

non possa essere inferiore a 33 ore per 
ciascun anno di corso
scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.  
Stabilite le tematiche a livello dipartimentale, il consiglio di classe ha deliberato la progettazione di 
due UDA interdisciplinari rispettivamente al I e al II quadrimestre definendo gli obiettivi specifici 

seguito riportate. Si allegano i prospetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

23
 

 

 
 



  

24
 

 

 
 



  

25
 

 

 
  



  

26
 

  U
D

A 
IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
E 

D
I E

D
U

CA
ZI

O
N

E 
CI

VI
CA

  
"I

l l
av

or
o 

co
m

e 
di

rit
to

 d
i d

ig
ni

tà
 e

 d
ov

er
e 

m
or

al
e"

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

CL
A

SS
E:

 V
 A

 L
CE

 
Pe

ri
od

o:
 I 

qu
ad

ri
m

es
tr

e 
20

21
/2

02
2 

   
 

D
ur

at
a:

 2
3 

h 

Co
m

pe
te

nz
e 

(A
lle

ga
to

 C
 - 

Li
ne

e 
gu

id
a 

D
M

 3
5/

20
2)

   
   

Co
no

sc
er

e 
i v

al
or

i c
he

 is
pi

ra
no

 g
li 

or
di

na
m

en
ti 

co
m

un
ita

ri 
e 

in
te

rn
az

io
na

li,
 n

on
ch

é 
i l

or
o 

co
m

pi
ti 

e 
fu

nz
io

ni
 e

ss
en

zi
al

i. 

Es
se

re
 c

on
sa

pe
vo

li 
de

l v
al

or
e 

e 
de

lle
 re

go
le

 d
el

la
 v

ita
 

de
m

oc
ra

tic
a 

an
ch

e 
at

tr
av

er
so

 
l'a

pp
ro

fo
nd

im
en

to
 d

eg
li 

el
em

en
ti 

fo
nd

am
en

ta
li 

de
l 

di
rit

to
 c

he
 la

 re
go

la
no

, c
on

 
pa

rt
ic

ol
ar

e 
rif

er
im

en
to

 a
l 

di
rit

to
 d

el
 la

vo
ro

.  
   

Pa
rt

ec
ip

ar
e 

al
 d

ib
at

tit
o 

cu
ltu

ra
le

 
Co

gl
ie

re
 la

 c
om

pl
es

si
tà

 d
ei

 p
ro

bl
em

i e
si

st
en

zi
al

i, 
m

or
al

i, 
po

lit
ic

i, 
so

ci
al

i, 
ec

on
om

ic
i e

 s
ci

en
tif

ic
i e

 
fo

rm
ul

ar
e 

ris
po

st
e 

pe
rs

on
al

i a
rg

om
en

ta
te

 

N
U

CL
EO

 C
O

N
CE

TT
U

A
LE

 
CO

ST
IT

U
ZI

O
N

E 
SV

IL
U

PP
O

 S
O

ST
EN

IB
IL

E 
CI

TT
A

D
IN

A
N

ZA
 D

IG
IT

A
LE

 

TE
M

AT
IC

H
E 

TR
AT

TA
TE

 
PE

R 
CI

AS
CU

N
 N

U
CL

EO
 

, 
cr

es
ci

ta
 e

co
no

m
ic

a,
 u

gu
ag

lia
nz

a 
so

ci
al

e 
e 

be
ne

ss
er

e.
 V

ec
ch

ie
 e

 
nu

ov
e 

fo
rm

ul
e.

 T
ut

el
a,

 s
ic

ur
ez

za
, .  

  
U

til
iz

zo
 d

i s
tr

um
en

ti 
di

gi
ta

li 
pe

r l
a 

ric
er

ca
 d

i 
in

fo
rm

az
io

ni
 e

 p
er

 la
 re

al
iz

za
zi

on
e 

de
l p

ro
do

tt
o 

fin
al

e 

U
N

IT
A'

 F
O

RM
A

TI
VE

 
TI

TO
LO

 
D

IS
CI

PL
IN

A 
N

U
M

ER
O

 D
I O

RE
 

O
BI

ET
TI

VI
 D

I A
PP

RE
N

D
IM

EN
TO

 

CO
N

O
SC

EN
ZE

  
AB

IL
IT

A'
 

U
na

 ra
pp

re
se

nt
az

io
ne

 
le

tt
er

ar
ia

 d
el

la
 p

re
ca

rie
tà

 
la

vo
ra

tiv
a:

 il
 p

er
so

na
gg

io
 

di
 L

ui
gi

 S
tr

ad
a 

in
 D

ite
gl

i s
em

pr
e 

di
 s

ì d
i 

Ed
ua

rd
o 

D
e 

Fi
lip

po
 

(c
on

fr
on

to
 c

on
 a

ltr
i b

ra
ni

 
 

IT
AL

IA
N

O
 

4 
pr

ec
ar

io
 (b

re
ve

 g
al

le
ria

 d
i b

ra
ni

 le
tt

er
ar

i 
-N

ov
ec

en
to

). 
ca

ra
tt

er
i e

ss
en

zi
al

i d
el

la
 

le
tt

er
at

ur
a 

te
at

ra
le

 e
 d

ia
le

tt
al

e 
di

 E
du

ar
do

 D
e 

Fi
lip

po
.  

sa
pe

r l
eg

ge
re

 u
n 

te
st

o 
te

at
ra

le
. 

- s
ap

er
 ri

ca
va

re
 d

ai
 te

st
i l

et
te

ra
ri 

an
al

is
i e

 
in

te
rp

re
ta

zi
on

i c
rit

ic
he

 d
el

la
 re

al
tà

. 
- I

nt
er

pr
et

ar
e 

la
 re

al
tà

 c
on

 g
iu

di
zi

o 
cr

iti
co

 e
d 

ar
go

m
en

ta
to

 p
er

 ri
fle

tt
er

e 
in

 p
ar

tic
ol

ar
e 

su
l 

te
m

a 
de

l l
av

or
o 

qu
al

e 
ga

ra
nz

ia
 d

i d
ig

ni
tà

 e
 

in
cl

us
io

ne
. 

Am
ne

st
y:

 C
ob

al
t m

in
ed

 
by

 D
R 

Co
ng

o 
ch

ild
re

n 
co

ul
d 

be
 u

se
d 

in
 

sm
ar

tp
ho

ne
s.

Co
ng

o.
 

Ch
ild

 la
bo

ur
 a

nd
 y

ou
r 

el
ec

tr
ic

 c
ar

, F
in

an
ci

al
 

Ti
m

es
 

IN
G

LE
SE

 
4 

Ac
qu

is
ire

 la
 c

on
sa

pe
vo

le
zz

a 
di

 c
om

e 
le

 p
iù

 g
ra

nd
i 

co
m

pa
gn

ie
 m

in
er

ar
ie

 u
sa

no
 i 

ba
m

bi
ni

 p
er

 e
st

ra
rr

e 
co

ba
lto

 e
 li

tio
 , 

m
in

er
al

ic
he

 v
en

go
no

 u
sa

ti 
pe

r 
co

st
ru

ire
 le

 b
at

te
rie

 d
ei

 c
el

lu
la

ri 
e 

de
lle

 m
ac

ch
in

e 
el

et
tr

ic
he

:In
 p

ar
tic

ol
ar

e 
in

 K
en

ia
. 

Im
pa

ra
re

 a
 n

on
 c

hi
ud

er
e 

gl
i o

cc
hi

 e
 p

re
te

nd
er

e 
di

 n
on

 s
ap

er
e 

ch
e 

co
sa

 s
uc

ce
de

 in
 C

on
go

, 
ig

no
ra

re
 le

 c
on

di
zi

on
i i

n 
cu

i l
av

or
an

o 
i b

am
bi

ni
 

ne
lle

 m
in

ie
re

 e
 q

ua
lc

he
 v

ol
ta

 m
uo

io
no

. 
Ri

fle
tt

er
e 

su
lla

 m
an

ca
nz

a 
di

 p
ro

te
zi

on
e 

di
 q

ue
st

i 
ba

m
bi

ni
 d

a 
pa

rt
e 

de
lla

 c
om

un
ità

 g
lo

ba
le

 e
 

ac
qu

is
ire

 u
n 

se
ns

o 
cr

iti
co

 s
ul

 c
os

to
 d

el
 n

os
tr

o 
m

od
o 

di
 v

iv
er

e.
 



  

27
 

 Il 
la

vo
ro

 
co

st
itu

zi
on

al
m

en
te

 
ga

ra
nt

ito
 q

ua
le

 d
iri

tt
o-

do
ve

re
 d

i o
gn

i c
itt

ad
in

o 

SC
IE

N
ZE

 G
IU

RI
D

IC
O

-
EC

O
N

O
M

IC
H

E 
4 

Il 
co

nc
et

to
 d

i l
av

or
o 

La
  C

os
tit

uz
io

ne
 e

 il
 c

od
ic

e 
ci

vi
le

 q
ua

li 
fo

nt
i n

or
m

at
iv

e 
I c

on
tr

at
ti 

di
 la

vo
ro

 s
ub

or
di

na
to

 e
 le

 n
uo

ve
 m

od
al

ità
 

di
 e

se
cu

zi
on

e 
de

l r
ap

po
rt

o 
di

 la
vo

ro
 

Sa
pe

r d
is

tin
gu

er
e 

le
 fo

nt
i n

or
m

at
iv

e 
Sa

pe
r d

is
tin

gu
er

e 
le

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 d

el
le

 d
iv

er
se

 
fo

rm
e 

co
nt

ra
tt

ua
li 

Sa
pe

r i
nd

iv
id

ua
re

 i 
pu

nt
i d

i f
or

za
 e

 d
i d

eb
ol

ez
za

 
de

lle
 fo

rm
e 

fle
ss

ib
ili

 d
i l

av
or

o 
Sa

pe
rs

i o
rie

nt
ar

e 
ne

l m
on

do
 d

el
 la

vo
ro

 

La
vo

ro
 a

st
ra

tt
o 

e 
la

vo
ro

 
re

al
e 

da
 H

eg
el

 a
 M

ar
x 

FI
LO

SO
FI

A 
4 

Le
 c

rit
ic

he
 d

i  
M

ar
x 

ne
 Il

 C
ap

ita
le

, c
on

ce
tt

i d
i l

av
or

o 
as

tr
at

to
, l

av
or

o 
re

al
e,

 p
lu

sl
av

or
o 

e 
pl

us
va

lo
re

, 
es

er
ci

to
 in

du
st

ria
le

 d
i r

is
er

va
 e

 c
ris

i d
i 

so
vr

ap
pr

od
uz

io
ne

 

D
is

cu
te

re
 e

 a
tt

ua
liz

za
re

 le
 p

os
iz

io
ni

 d
i M

ar
x 

ris
pe

tt
o 

al
 m

od
o 

di
 p

ro
du

zi
on

e 
m

od
er

no
, 

ric
on

os
ce

nd
on

e 
i p

un
ti 

di
 v

al
id

ità
 e

 le
 c

rit
ic

ità
. 

La
vo

ro
 e

d 
ec

on
om

ia
 

so
lid

al
e 

IR
C 

3 
Il 

m
es

sa
gg

io
 d

i G
es

ù.
 Il

 s
uo

 s
til

e 
di

 v
ita

. L
a 

fr
at

er
ni

tà
 

um
an

a 
e 

la
 p

ro
ss

im
ità

 re
sp

on
sa

bi
le

 n
el

le
 e

nc
ic

lic
he

 
di

 P
ap

a 
Fr

an
ce

sc
o.

 "
La

ud
at

o 
si

" 
e 

"F
ra

tr
es

 o
m

ne
s"

. 

Sa
pe

r c
og

lie
re

 i 
pr

oc
es

si
 d

i c
am

bi
am

en
to

 p
er

 
po

te
rs

i i
ns

er
ire

 d
a 

pr
ot

ag
on

is
ti 

ne
lla

 s
oc

ie
tà

. 

Pa
sa

po
rt

e 
ve

rd
e 

en
 It

al
ia

 
y 

Es
pa

ña
 y

 s
eg

ur
id

ad
 e

n 
lo

s 
lu

ga
re

s 
de

 tr
ab

aj
o 

Sp
ag

no
lo

 +
 C

on
ve

rs
az

io
ne

 
sp

ag
no

la
 

4 
Es

se
re

 c
on

sa
pe

vo
li 

de
l v

al
or

e 
e 

de
lle

 re
go

le
 d

el
la

 v
ita

 

fo
nd

am
en

ta
li 

de
l d

iri
tt

o 
ch

e 
la

 re
go

la
no

, c
on

 
pa

rt
ic

ol
ar

e 
rif

er
im

en
to

 a
l d

iri
tt

o 
de

l l
av

or
o.

 
An

al
iz

za
re

 a
sp

et
ti 

e 
co

m
po

rt
am

en
ti 

de
lle

 re
al

tà
 

pe
rs

on
al

i e
 s

oc
ia

li 
e 

co
nf

ro
nt

ar
li 

co
n 

la
 s

itu
az

io
ne

 
at

tu
al

e 
(v

d.
 G

re
en

 P
as

s 
e 

la
vo

ro
). 

Co
no

sc
er

e 

ca
m

bi
am

en
ti 

de
l c

on
ce

tt
o 

di
 la

vo
ro

 c
on

se
gu

en
te

 a
l 

Co
vi

d-
19

. 

Sa
pe

r o
pe

ra
re

 u
na

 ri
fle

ss
io

ne
 a

ut
on

om
a 

su
lla

 
te

m
at

ic
a 

de
l l

av
or

o 
e 

si
cu

re
zz

a;
  

si
cu

re
zz

a 
su

l l
av

or
o.

 E
ss

er
e 

co
ns

ap
ev

ol
i 

 d
i i

nf
or

tu
ni

 s
ul

 
la

vo
ro

 e
 d

el
le

 m
al

at
tie

. 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 
Le

zi
on

e 
di

al
og

at
a,

 d
id

at
tic

a 
la

bo
ra

to
ria

le
, l

av
or

o 
di

 g
ru

pp
o,

 fl
ip

pe
d 

cl
as

sr
oo

m
, c

oo
pe

ra
tiv

e 
le

ar
ni

ng
, r

ol
e 

pl
ay

in
g 

M
O

D
AL

IT
A'

 D
I V

ER
IF

IC
A 

de
l r

is
pe

tt
o 

de
i t

em
pi

, d
el

la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e 
at

tiv
a 

al
la

 s
in

go
la

 a
tt

iv
ità

 e
 a

lla
 re

al
iz

za
zi

on
e 

de
l c

om
pi

to
 d

i r
ea

ltà
, d

eg
li 

ob
ie

tt
iv

i r
ag

gi
un

ti 
in

 te
rm

in
i d

i c
om

pe
te

nz
e,

 a
bi

lit
à 

e 
co

no
sc

en
ze

.  

VA
LU

TA
ZI

O
N

E 
Pe

r i
 c

rit
er

i d
i v

al
ut

az
io

ne
 c

i s
i a

tt
ie

ne
 a

lla
 g

rig
lia

 d
i e

du
ca

zi
on

e 
ci

vi
ca

 a
lle

ga
ta

 a
l P

TO
F 

CO
M

PI
TO

 D
I R

EA
LT

A'
 

El
ab

or
at

o 
m

ul
tim

ed
ia

le
 

D
ES

TI
N

AT
AR

I 
G

ru
pp

o 
cl

as
se

 

      



  

28
 

 U
D

A 
IN

TE
RD

IS
CI

PL
IN

AR
E 

D
I E

D
U

CA
ZI

O
N

E 
CI

VI
CA

  
La

 s
os

te
ni

bi
lit

à 
pe

r l
a 

sa
lv

ag
ua

rd
ia

 
de

l p
ia

ne
ta

   
   

   
   

   
  

CL
A

SS
E:

 V
 A

 L
CE

 
Pe

ri
od

o:
 II

 q
ua

dr
im

es
tr

e 
20

21
/2

02
2 

   
  

D
ur

at
a:

 2
5 

H
 

Co
m

pe
te

nz
e 

(A
lle

ga
to

 C
 - 

Li
ne

e 
gu

id
a 

D
M

 3
5/

20
20

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Ri

sp
et

ta
re

 l'
am

bi
en

te
, 

cu
ra

rlo
, c

on
se

rv
ar

lo
, 

m
ig

lio
ra

rlo
, a

ss
um

en
do

 il
 

pr
in

ci
pi

o 
di

 re
sp

on
sa

bi
lit

à.
 

Co
m

pi
er

e 
le

 s
ce

lte
 d

i 
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

 a
lla

 v
ita

 
pu

bb
lic

a 
e 

di
 c

itt
ad

in
an

za
 

co
er

en
te

m
en

te
 a

gl
i 

ob
ie

tt
iv

i d
i s

os
te

ni
bi

lit
à 

sa
nc

iti
 a

 li
ve

llo
 

co
m

un
ita

rio
 a

tt
ra

ve
rs

o 
l'A

ge
nd

a 
20

30
 p

er
 lo

 
sv

ilu
pp

o 
so

st
en

ib
ile

. 

O
pe

ra
re

 a
 fa

vo
re

 d
el

lo
 s

vi
lu

pp
o 

ec
o-

so
st

en
ib

ile
 e

 d
el

la
 tu

te
la

 
de

lle
 id

en
tit

à 
e 

de
lle

 e
cc

el
le

nz
e 

pr
od

ut
tiv

e 
de

l P
ae

se
. 

Ad
ot

ta
re

 i 
co

m
po

rt
am

en
ti 

pi
ù 

ad
eg

ua
ti 

pe
r l

a 
tu

te
la

 d
el

la
 

si
cu

re
zz

a 
pr

or
pi

a,
 d

eg
li 

al
tr

i e
 d

el
l'a

m
bi

en
te

 in
 c

ui
 s

i v
iv

e,
 in

 
co

nd
iz

io
ni

 o
rd

in
ar

ie
 o

 s
tr

ao
rd

in
ar

ie
 d

i p
er

ic
ol

o,
 c

ur
an

do
 

l'a
cq

ui
si

zi
on

e 
di

 e
le

m
en

ti 
fo

rm
at

iv
i d

i b
as

e 
in

 m
at

er
ia

 d
i 

pr
im

o 
in

te
rv

en
to

 e
 p

ro
te

zi
on

e 
ci

vi
le

 

N
U

CL
EO

 C
O

N
CE

TT
U

A
LE

 
CO

ST
IT

U
ZI

O
N

E 
SV

IL
U

PP
O

 S
O

ST
EN

IB
IL

E 
CI

TT
A

D
IN

A
N

ZA
 D

IG
IT

A
LE

 

TE
M

AT
IC

H
E 

TR
AT

TA
TE

 P
ER

 
CI

AS
CU

N
 N

U
CL

EO
 

  
. C

om
e 

pa
ss

ar
e 

da
llo

 
sf

ru
tt

am
en

to
 d

el
la

 n
at

ur
a 

al
la

 s
ua

 g
ua

rig
io

ne
; c

om
e 

cu
ra

re
 le

 s
ue

 fe
rit

e 
e 

pr
ev

en
ire

 p
ro

bl
em

i 
fu

tu
ri 

(c
am

bi
am

en
ti 

cl
im

at
ic

i, 
en

er
gi

e 
rin

no
va

bi
li,

 s
vi

lu
pp

o 
so

st
en

ib
ile

, n
uo

vi
 c

om
po

rt
am

en
ti 

in
di

vi
du

al
i e

 s
oc

ia
li,

 ri
ci

cl
o 

de
i r

ifi
ut

i, 
ris

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o.
 

  

U
N

IT
A'

 F
O

RM
A

TI
VE

 T
IT

O
LO

 
D

IS
CI

PL
IN

A 
N

U
M

ER
O

 D
I O

RE
 

O
BI

ET
TI

VI
 D

I A
PP

RE
N

D
IM

EN
TO

 

CO
N

O
SC

EN
ZE

  
AB

IL
IT

A'
 

La
 T

er
ra

 d
ei

 fu
oc

hi
 

G
EO

G
RA

FI
A 

3 
L'

in
qu

in
am

en
to

 a
m

bi
en

ta
le

 n
el

le
 p

ro
vi

nc
e 

di
 N

ap
ol

i e
 C

as
er

ta
 

 In
te

rp
re

ta
re

 la
 re

al
tà

 c
on

 g
iu

di
zi

o 
cr

iti
co

 e
d 

ar
go

m
en

ta
to

 p
er

 
rif

le
tt

er
e 

su
lla

 le
ga

lit
à 

de
i c

om
po

rt
am

en
ti 

e 
su

lla
 lo

ro
 

di
m

en
si

on
e 

ec
on

om
ic

a 
 ra

pp
or

to
 a

i p
rin

ci
pi

 d
i e

qu
ità

 s
oc

ia
le

. 
 - 

Pr
oc

ed
er

e 
ad

 u
na

 ri
fle

ss
io

ne
 e

tic
a 

su
l t

em
a 

de
l r

is
pe

tt
o 

- A
na

liz
za

re
 d

at
i s

ta
tis

tic
i. 

- U
til

iz
za

re
 la

 re
te

 n
el

le
 a

tt
iv

ità
 d

i r
ic

er
ca

 e
 a

pp
ro

fo
nd

im
en

to
. 



  

29
 

 La
 tu

te
la

 d
el

 m
ar

e:
 

bi
ot

ec
no

lo
gi

e 
di

 
ris

an
am

en
to

, p
re

ve
nz

io
ne

 e
 

lo
tt

a 
 a

gl
i i

nq
ui

na
m

en
ti 

m
ar

in
i 

SC
IE

N
ZE

 
3 

pa
tr

im
on

io
 tu

ris
tic

o-
ec

on
om

ic
o 

de
l m

ar
e 

 
Ed

uc
az

io
ne

 a
l r

is
pe

tt
o 

ed
 a

lla
  p

ro
te

zi
on

e 
de

lla
 b

io
di

ve
rs

ità
 d

eg
li 

ec
os

is
te

m
i m

ar
in

i a
l f

in
e 

di
 p

re
se

rv
ar

e 
la

 n
os

tr
a 

sa
lu

te
. 

  L
es

si
co

 s
ci

en
tif

ic
o 

re
la

tiv
o 

al
le

 s
os

ta
nz

e 
in

qu
in

an
ti 

(id
ro

ca
rb

ur
i 

e 
de

riv
at

i)e
d 

al
le

 p
ro

ce
du

re
 d

i r
is

an
am

en
to

 d
el

 m
ar

e.
 

Ra
cc

ol
ta

 e
d 

in
te

rp
re

ta
zi

on
e 

de
i d

at
i s

pe
rim

en
ta

li 
ne

lle
 te

cn
ic

he
 

di
 ri

sa
na

m
en

to
 e

 b
on

ifi
ca

. 

Co
m

in
qu

in
am

en
to

 a
m

bi
en

ta
le

 g
en

er
al

e 
ca

us
at

o 
da

 c
om

bu
st

ib
ili

 
fo

ss
ili

  p
er

 la
 p

ro
du

zi
on

e 
di

 ta
li 

og
ge

tt
i 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 - 

D
es

cr
iv

er
e 

co
n 

lin
gu

ag
gi

o 
ap

pr
op

ria
to

 le
 p

ro
pr

ie
 a

bi
tu

di
ni

 
qu

ot
id

ia
ne

 in
 m

at
er

ia
 d

i r
ac

co
lta

 d
iff

er
en

zia
ta

 p
er

 il
 ri

sp
et

to
 

 
Sa

pe
r a

na
liz

za
re

, c
on

fr
on

ta
re

 e
 v

al
ut

ar
e 

cr
iti

ca
m

en
te

 i 
da

ti 
ric

er
ca

ti 
 

Sa
pe

r t
ut

el
ar

e 
la

 p
ro

pr
ia

 s
al

ut
e 

e 
qu

el
la

 d
eg

li 
al

tr
i  

 S
os

te
ne

re
 le

 p
ro

pr
ie

 a
rg

om
en

ta
zi

on
i 

 V
al

ut
ar

e 
cr

iti
ca

m
en

te
 le

 te
si

 a
ltr

ui
 

Th
e 

Im
po

rt
an

ce
 o

f C
O

P2
6 

Fo
r U

s 
an

d 
O

ur
 P

la
ne

t 
CO

N
VE

RS
AZ

IO
N

E 
LI

N
G

U
A 

IN
G

LE
SE

 
3 

 
Es

se
re

 c
os

ci
en

te
 d

el
le

 p
ro

pr
ie

 a
zi

on
i e

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
ve

rs
o 

 
Es

se
re

 in
 g

ra
do

 d
i i

de
nt

ifi
ca

re
 le

 c
au

se
 d

el
 c

am
bi

am
en

to
 

cl
im

at
ic

o 
ed

 p
ro

po
rr

e 
le

 p
os

si
bi

li 
so

lu
zi

on
i p

er
 ri

du
rr

e 
gl

i 
 

Il 
ra

pp
or

to
 U

om
o-

N
at

ur
a 

ne
lla

 ri
fle

ss
io

ne
 d

eg
li 

an
tic

hi
 

LE
TT

ER
E 

CL
AS

SI
CH

E 
3 

Co
no

sc
er

e 
il 

co
nt

es
to

 s
to

ric
o-

cu
ltu

ra
le

 d
eg

li 
au

to
ri.

 
-C

om
pr

en
de

re
  i

 p
as

sa
gg

i c
hi

av
e 

de
lla

 ri
fle

ss
io

ne
 d

eg
li 

au
to

ri 
su

l 
ra

pp
or

to
 U

om
o-

N
at

ur
a.

 

Pa
rla

re
 in

 p
ub

bl
ic

o 
in

 m
od

o 
 

ef
fic

ac
e 

e 
pe

rs
ua

si
vo

. 
-M

et
te

re
 a

 c
on

fr
on

to
 p

as
sa

to
 

 e
 p

re
se

nt
e 

in
 u

na
 p

ro
sp

et
tiv

a 
cr

iti
ca

  
pe

rs
on

al
e.

 
-S

ap
er

 a
na

liz
za

re
 e

 tr
ad

ur
re

,  
 

m
ed

ia
zi

on
e 

di
da

tt
ic

a 
po

rz
io

ni
  

si
gn

ifi
ca

tiv
e 

di
 o

pe
re

 
 

-S
ap

er
 o

pe
ra

re
 u

na
 

 ri
fle

ss
io

ne
 a

ut
on

om
a 

su
lla

 te
m

at
ic

a 
 d

el
la

 s
os

te
ni

bi
lit

à 
am

bi
en

ta
le

. 
Ca

m
bi

am
en

to
 c

lim
at

ic
o 

e 
vi

ru
s 

M
AT

EM
AT

IC
A 

3 
 S

tu
di

o 
di

 fu
nz

io
ni

  
 L

a 
fu

nz
io

ne
 e

sp
on

en
zi

al
e 

 
 L

et
tu

ra
 d

i g
ra

fic
i 

Sa
pe

r a
na

liz
za

re
, c

on
fr

on
ta

re
 e

 
 v

al
ut

ar
e 

cr
iti

ca
m

en
te

 i 
da

ti 
 

ric
er

ca
ti 

 
- S

ap
er

 tu
te

la
re

 la
 

pr
op

ria
 s

al
ut

e 
e 

qu
el

la
 d

eg
li 

 
al

tr
i  

- S
ap

er
 s

os
te

ne
re

 u
na

 p
ro

pr
ia

  
te

si
  

- S
ap

er
 a

sc
ol

ta
re

 e
 

va
lu

ta
re

 c
rit

ic
am

en
te

  



  

30
 

 Il 
pa

es
ag

gi
sm

o 
tr

at
ta

to
 

da
gl

i a
rt

is
ti 

ro
m

an
tic

i 
AR

TE
 

3 
-C

on
os

ce
re

 le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 s
til

is
tic

he
 d

i d
iv

er
si

 a
ut

or
i 

 C
on

fr
on

ta
re

 il
 ra

pp
or

to
 U

om
o-

N
at

ur
a 

ne
i d

iv
er

si
 a

m
bi

ti 
st

or
ic

i e
 c

ul
tu

ra
li 

e 
op

er
ar

e 
un

a 
rif

le
ss

io
ne

 s
ul

 p
re

se
nt

e 

La
 te

cn
ol

og
ia

 n
uc

le
ar

e 
e 

il 
su

o 
im

pi
eg

o 
ST

O
RI

A 
4 

Po
lit

ic
he

 s
ul

l'e
ne

rg
ia

 n
uc

le
ar

e 
e 

at
tu

al
e 

ru
ol

o 
di

 e
ss

a 
ne

lla
 

pr
od

uz
io

ne
 e

ne
rg

et
ic

a;
 g

li 
or

di
ni

 a
to

m
ic

i, 
la

 d
et

er
re

nz
a 

e 
gl

i 
ar

se
na

li 
nu

cl
ea

ri;
 le

 c
at

as
tr

of
i d

eg
li 

im
pi

an
ti 

e 
i r

is
ch

i c
on

ne
ss

i. 

D
is

cu
te

re
 l'

im
pi

eg
o 

de
lla

 te
cn

ol
og

ia
 n

uc
le

ar
e 

di
st

in
gu

en
do

 i 
ca

m
pi

 d
i a

pp
lic

az
io

ne
, c

ol
lo

ca
nd

o 
co

rr
et

ta
m

en
te

 n
el

lo
 s

pa
zi

o 
e 

ne
l t

em
po

 g
li 

ev
en

ti 
e 

in
di

vi
du

an
do

ne
 c

rit
ic

am
en

te
 v

an
ta

gg
i 

e 
sv

an
ta

gg
i 

Am
bi

en
te

 n
at

ur
a 

e 
at

tiv
ità

 
m

ot
or

ia
:  

un
a 

sf
id

a 
ed

uc
at

iv
a 

SC
IE

N
ZE

 M
O

TO
RI

E 
3 

le
 p

ra
tic

he
 m

ot
or

ie
 e

 s
po

rt
iv

e 
da

 e
ffe

tt
ua

re
 in

 a
m

bi
en

te
 

na
tu

ra
le

 in
 s

ic
ur

ez
za

 e
 le

 c
ar

at
te

ris
tic

he
 d

el
 te

rr
ito

rio
 e

 la
 s

ua
 

tu
te

la
 

- pr
at

ic
an

do
 a

tt
iv

ità
 m

ot
or

ie
 in

di
vi

du
al

i e
 in

 g
ru

pp
o.

 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

 
Le

zi
on

e 
di

al
og

at
a,

 d
id

at
tic

a 
la

bo
ra

to
ria

le
, l

av
or

o 
di

 g
ru

pp
o,

 fl
ip

pe
d 

cl
as

sr
oo

m
, c

oo
pe

ra
tiv

e 
le

ar
ni

ng
, r

ol
e 

pl
ay

in
g 

M
O

D
AL

IT
A'

 D
I V

ER
IF

IC
A 

de
l r

is
pe

tt
o 

de
i t

em
pi

, d
el

la
 p

ar
te

ci
pa

zi
on

e 
at

tiv
a 

al
la

 s
in

go
la

 
at

tiv
ità

 e
 a

lla
 re

al
iz

za
zi

on
e 

de
l c

om
pi

to
 d

i r
ea

ltà
, d

eg
li 

ob
ie

tt
iv

i r
ag

gi
un

ti 
in

 te
rm

in
i d

i c
om

pe
te

nz
e,

 a
bi

lit
à 

e 
co

no
sc

en
ze

.  

VA
LU

TA
ZI

O
N

E 
Pe

r i
 c

rit
er

i d
i v

al
ut

az
io

ne
 c

i s
i a

tt
ie

ne
 a

lla
 g

rig
lia

 d
i e

du
ca

zi
on

e 
ci

vi
ca

 a
lle

ga
ta

 a
l P

TO
F 

CO
M

PI
TO

 D
I R

EA
LT

A'
 

D
eb

at
e 

D
ES

TI
N

AT
AR

I 
G

ru
pp

o 
cl

as
se

 

            



  

31
 

 

 
  



  

32
 

  
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

G
R

IG
L

IE
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

L
E

 P
R

O
V

E
 S

C
R

IT
T

E
 

T
IP

O
L

O
G

IA
 A

:  
A

N
A

L
IS

I 
E

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

Z
IO

N
E

 D
I 

U
N

 T
E

S
T

O
 L

E
T

T
E

R
A

R
IO

  
 

A
L

U
N

N
O

: 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  V
O

T
O

: 
   

   
   

   
   

   
 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
M

ed
io

cr
e 

S
uf

fi
ci

en
te

 
D

is
cr

et
o 

B
uo

no
 

O
tt

im
o 

E
cc

el
le

nt
e 

 
C

om
p

re
ns

io
n

e 
de

l t
es

to
 

co
m

p
le

ss
iv

o 
e 

de
gl

i s
no

di
 

te
m

at
ic

i (
p.

20
) 

A
ss

en
te

\  
G

ra
ve

m
en

te
 

la
cu

no
sa

 e
 e

rr
at

a 
 

6/
 8

 

In
co

m
pl

et
a 

/a
pp

ro
ss

im
at

iv
a 

  
   

   
   

   
   

   
   

10
 

E
ss

en
zi

al
e 

  12
 

Q
ua

si
 c

om
pl

et
a 

  14
 

C
om

pl
et

a 
  16

 

C
om

pl
et

a 
e 

pu
nt

ua
le

  
 18
 

C
om

pl
et

a,
 

pu
nt

ua
le

 e
 

or
ig

in
al

e 
20

 
 

A
na

li
si

 (
p.

20
) 

A
ss

en
te

\ l
ac

un
os

a 
e 

su
pe

rf
ic

ia
le

 
    

6/
 8

 

S
up

er
fi

ci
al

e/
 

L
ac

un
os

a 
    

   
   

   
   

   
   

 1
0 

P
re

se
nt

e 
in

 m
od

o 
sc

he
m

at
ic

o 
e 

gl
ob

al
m

en
te

 p
re

ci
sa

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

 
 12
 

P
re

ci
sa

 
   

 
 14
 

P
re

ci
sa

 e
 

co
er

en
te

 
    16

 

P
re

ci
sa

,  
co

er
en

te
 

e 
ap

pr
of

on
di

ta
 

    18
 

P
re

ci
sa

, c
oe

re
nt

e,
 

ap
pr

of
on

di
ta

 e
d 

es
au

st
iv

a 
 

   
   

   
   

   
20

 
 

Id
ea

zi
on

e,
 p

ia
ni

fi
ca

zi
on

e 
e 

or
ga

ni
zz

az
io

ne
 d

el
 t

es
to

 c
on

  
es

pr
es

si
on

e 
di

 g
iu

di
zi

 c
ri

ti
ci

 e
 

va
lu

ta
zi

on
i p

er
so

na
li

 (
p.

30
) 

 

N
on

 s
vo

lt
a\

 A
ss

en
te

 e
\o

 
no

n 
ri

le
va

bi
le

 
   

      
   

   
   

  
 

9/
 1

2 

R
il

ev
ab

il
e 

co
n 

in
co

er
en

ze
 e

  
se

m
pl

if
ic

az
io

ni
 

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

15
 

ri
co

no
sc

ib
il

e,
  c

on
 

qu
al

ch
e 

li
ev

e 
in

co
er

en
za

/ 
se

m
pl

if
ic

az
io

ne
 

    
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
 1

8 

T
es

i r
ic

on
os

ci
bi

le
 e

 
ch

ia
ra

, c
on

 
ri

el
ab

or
az

io
ne

 in
 

pa
rt

e 
pe

rs
on

al
e 

de
i 

co
er

en
te

 
 

 21
 

T
es

i c
hi

ar
a 

e 
co

er
en

te
,  

co
n 

ap
po

rt
i 

pe
rs

on
al

i 
ev

id
en

ti
  

 
  24

 

T
es

i c
hi

ar
a,

 
co

er
en

te
 e

 
ar

ti
co

la
ta

, c
on

 
ap

po
rt

i p
er

so
na

li
 

e 
si

gn
if

ic
at

iv
i 

  
  

27
 

T
es

i c
hi

ar
a,

 
co

er
en

te
 e

 
ar

ti
co

la
ta

, c
on

 
ap

po
rt

i p
er

so
na

li
 

e 
si

gn
if

ic
at

iv
i 

 o
ri

gi
na

li
 e

 
br

il
la

nt
i 

    
   

   
 3

0 
 

L
iv

el
lo

 f
or

m
al

e 
( 

co
rr

et
te

zz
a,

 p
ro

p
ri

et
à,

 
ef

fi
ca

ci
a 

li
ng

ui
st

ic
a 

ed
 

es
pr

es
si

va
) 

(p
.3

0)
 

 
E

sp
re

ss
io

ne
 p

oc
o 

co
nt

ro
ll

at
a,

 c
on

 n
um

er
os

i 
e\

o 
gr

av
i e

rr
or

i 
    

9/
 1

2 

E
sp

re
ss

io
ne

 in
-

vo
lu

ta
/s

em
pl

if
ic

at
a,

 c
on

 
di

ve
rs

i e
rr

or
i e

 im
pr

op
ri

et
à 

     15
 

E
sp

re
ss

io
ne

 li
ne

ar
e,

 
co

m
pl

es
si

va
m

en
te

 
co

rr
et

ta
, p

ur
 c

on
 

qu
al

ch
e 

im
pr

op
ri

et
à 

    18
 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, 

ap
pr

op
ri

at
a 

    21
 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
 e

 
ap

pr
op

ri
at

a 
     24

 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, 

ap
pr

op
ri

at
a 

ed
 

ef
fi

ca
ce

 
    27
 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, e

ff
ic

ac
e,

 
si

nt
at

ti
ca

m
en

te
 

be
n 

ar
ti

co
la

ta
 

    30
 

 
T

ot
al

e 
 

30
\4

0 
 50
 

 60
 

 70
 

 80
 

 90
 

 
10

0 



  

33
 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
T

IP
O

L
O

G
IA

 A
: A

N
A

L
IS

I 
E

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

Z
IO

N
E

 D
I 

U
N

 T
E

S
T

O
  L

E
T

T
E

R
A

R
IO

   
 

A
L

U
N

N
O

: 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  V
O

T
O

: 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

  

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
M

ed
io

cr
e 

S
uf

fi
ci

en
te

 
D

is
cr

et
o 

B
uo

no
 

O
tt

im
o 

E
cc

el
le

nt
e 

 
C

om
p

re
ns

io
n

e 
A

ss
en

te
\  

G
ra

ve
m

en
te

 
la

cu
no

sa
 e

 e
rr

at
a 

 
1,

8/
 2

,4
 

In
co

m
pl

et
a 

/a
pp

ro
ss

im
at

iv
a 

  
   

   
   

   
   

   
   

3 

E
ss

en
zi

al
e 

  
3,

6 

Q
ua

si
 c

om
pl

et
a 

  
4,

2 

C
om

pl
et

a 
  

4,
8 

C
om

pl
et

a 
e 

pu
nt

ua
le

  
 

5,
4 

C
om

pl
et

a,
 

pu
nt

ua
le

 e
 

or
ig

in
al

e 
6 

 
A

na
li

si
  

A
ss

en
te

\ l
ac

un
os

a 
e 

su
pe

rf
ic

ia
le

 
    

1,
2/

 1
,6

 

S
up

er
fi

ci
al

e/
 

L
ac

un
os

a 
    

   
   

   
   

   
   

  2
 

P
re

se
nt

e 
in

 m
od

o 
sc

he
m

at
ic

o 
e 

gl
ob

al
m

en
te

 p
re

ci
sa

 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

 
 

2,
4 

P
re

ci
sa

 
   

 
 

2,
8 

P
re

ci
sa

 e
 

co
er

en
te

 
    

3,
2 

P
re

ci
sa

,  
co

er
en

te
 

e 
ap

pr
of

on
di

ta
 

    
3,

6 

P
re

ci
sa

, c
oe

re
nt

e,
 

ap
pr

of
on

di
ta

 e
d 

es
au

st
iv

a 
 

   
   

   
   

   
4 

 
T

es
i i

nt
er

pr
et

at
iv

a-
  

ca
pa

ci
tà

 d
i a

p
pr

of
on

d
im

en
ti

 
pe

rs
on

al
i e

 c
ri

ti
ci

 

N
on

 s
vo

lt
a\

 A
ss

en
te

 e
\o

 
no

n 
ri

le
va

bi
le

 
   

      
   

   
   

  
 

1,
2/

 1
,6

 

R
il

ev
ab

il
e 

co
n 

in
co

er
en

ze
 e

  
se

m
pl

if
ic

az
io

ni
 

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   2 

ri
co

no
sc

ib
il

e,
  c

on
 

qu
al

ch
e 

li
ev

e 
in

co
er

en
za

/ 
se

m
pl

if
ic

az
io

ne
 

    
   

   
   

  
   

   
   

  
   

   
   

   
 2

,4
 

T
es

i r
ic

on
os

ci
bi

le
 e

 
ch

ia
ra

, c
on

 
ri

el
ab

or
az

io
ne

 in
 

pa
rt

e 
pe

rs
on

al
e 

de
i 

co
er

en
te

 
 

 
2,

8 

T
es

i c
hi

ar
a 

e 
co

er
en

te
,  

co
n 

ap
po

rt
i 

pe
rs

on
al

i 
ev

id
en

ti
  

 
  

3,
2 

T
es

i c
hi

ar
a,

 
co

er
en

te
 e

 
ar

ti
co

la
ta

, c
on

 
ap

po
rt

i p
er

so
na

li
 

e 
si

gn
if

ic
at

iv
i 

  
  

3,
6 

T
es

i c
hi

ar
a,

 
co

er
en

te
 e

 
ar

ti
co

la
ta

, c
on

 
ap

po
rt

i p
er

so
na

li
 

e 
si

gn
if

ic
at

iv
i 

 o
ri

gi
na

li
 e

 
br

il
la

nt
i 

    
   

   
 4

 
 

L
iv

el
lo

 f
or

m
al

e 
( 

co
rr

et
te

zz
a,

 p
ro

p
ri

et
à,

 
ef

fi
ca

ci
a 

li
ng

ui
st

ic
a 

ed
 

es
pr

es
si

va
) 

 
E

sp
re

ss
io

ne
 p

oc
o 

co
nt

ro
ll

at
a,

 c
on

 n
um

er
os

i 
e\

o 
gr

av
i e

rr
or

i 
    

1,
8/

 2
,4

 

E
sp

re
ss

io
ne

 in
-

vo
lu

ta
/s

em
pl

if
ic

at
a,

 c
on

 
di

ve
rs

i e
rr

or
i e

 im
pr

op
ri

et
à 

     3 

E
sp

re
ss

io
ne

 li
ne

ar
e,

 
co

m
pl

es
si

va
m

en
te

 
co

rr
et

ta
, p

ur
 c

on
 

qu
al

ch
e 

im
pr

op
ri

et
à 

    
3,

6 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, 

ap
pr

op
ri

at
a 

    
4,

2 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
 e

 
ap

pr
op

ri
at

a 
     

4,
8 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, 

ap
pr

op
ri

at
a 

ed
 

ef
fi

ca
ce

 
    

5,
4 

E
sp

re
ss

io
ne

 
co

rr
et

ta
, e

ff
ic

ac
e,

 
si

nt
at

ti
ca

m
en

te
 

be
n 

ar
ti

co
la

ta
 

    6 
 

T
ot

al
e 

 
6\

8 
 10
 

 12
 

 14
 

 16
 

 18
 

 20
 



  

34
 

   T
IP

O
L

O
G

IA
 B

: 
A

N
A

L
IS

I 
E

 P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 D

I 
U

N
 T

E
ST

O
 A

R
G

O
M

E
N

T
A

T
IV

O
 

 In
di

vi
du

az
io

n
e 

co
rr

et
ta

 d
i 

te
si

 e
 a

rg
om

en
ta

zi
on

i 
pr

es
en

ti
 n

el
 t

es
to

 p
ro

po
st

o 
(p

.2
0)

 

 A
rg

om
en

ta
zi

on
e:

 c
ap

ac
it

à 
di

 
so

st
en

er
e 

co
n 

co
er

en
za

 u
n 

pe
rc

or
so

 r
ag

io
na

tiv
o-

co
rr

et
te

zz
a 

e 
co

ng
ru

en
za

 d
ei

 
ri

fe
ri

m
en

ti
 c

ul
tu

ra
li 

 
(p

.2
0)

 

 L
iv

el
lo

 f
or

m
al

e 
( 

co
rr

et
te

zz
a,

 
pr

op
ri

et
à,

 e
ff

ic
ac

ia
 

lin
gu

is
tic

a 
ed

 
es

pr
es

si
va

) 
(p

.3
0)

 

 Id
ea

zi
on

e,
 p

ia
ni

fi
ca

zi
on

e 
e 

or
ga

ni
zz

az
io

n
e 

de
l d

is
co

rs
o 

 
(p

.3
0)

 

 V
al

ut
az

io
n

e 
 V

ot
o 

In
di

vi
du

a 
le

 a
rg

om
en

ta
zi

on
i 

e 
le

 te
si

 in
 m

od
o 

m
od

o 
Si

 e
sp

ri
m

e 
in

 m
od

o 
E

la
bo

ra
 il

 d
is

co
rs

o 
in

 m
od

o 
 

 

E
sa

ur
ie

nt
e 

ed
 a

pp
ro

fo
nd

it
o 

(2
0)

 
A

rt
ic

ol
at

o,
 o

ri
gi

na
le

, c
oe

re
nt

e 
e 

co
ng

ru
o 

(2
0)

 
Pe

rf
et

ta
m

en
te

 
co

rr
et

to
, a

pp
ro

pr
ia

to
 

ed
 e

ff
ic

ac
e 

(3
0)

 

B
ri

lla
nt

e,
 e

ff
ic

ac
e 

e 
pe

rt
in

en
te

 
(3

0)
 

E
cc

el
le

nt
e 

10
0 

E
sa

ur
ie

nt
e 

(1
8)

 
A

rt
ic

ol
at

o,
 c

oe
re

nt
e 

e 
co

ng
ru

o 
(1

8)
 

Pe
rf

et
ta

m
en

te
 

ap
pr

op
ri

at
o 

e 
co

rr
et

to
 

(2
7)

 

E
ff

ic
ac

e,
 c

hi
ar

o 
e 

pe
rt

in
en

te
 

(2
7)

 
O

tt
im

o 
90

 

A
m

pi
o 

e 
gl

ob
al

m
en

te
 

co
rr

et
to

 (
16

) 
C

oe
re

nt
e 

e 
co

ng
ru

o 
(1

6)
 

A
pp

ro
pr

ia
to

 e
 

co
rr

et
to

 (
24

) 
C

hi
ar

o 
e 

Pe
rt

in
en

te
 (

24
) 

B
uo

no
 

80
 

C
om

pl
es

si
va

m
en

te
 c

or
re

tt
o 

(1
4)

 
O

rd
in

at
o 

e 
ch

ia
ro

 (
14

) 
C

or
re

tt
o 

(2
1)

 
Pe

rt
in

en
te

 (
21

) 
D

is
cr

et
o 

70
 

E
ss

en
zi

al
e 

(1
2)

 
O

rd
in

at
o 

e 
co

m
pl

es
si

va
m

en
te

 
ch

ia
ro

 (
12

) 
G

lo
ba

lm
en

te
 c

or
re

tt
o 

co
n 

qu
al

ch
e 

in
es

at
te

zz
a 

e 
ge

ne
ri

ci
tà

 (
18

) 

Sc
he

m
at

ic
o 

m
a 

gl
ob

al
m

en
te

 
co

er
en

te
(1

8)
  

Su
ff

ic
ie

n
te

 
60

 

Pa
rz

ia
le

 (
10

) 
Pa

rz
ia

lm
en

te
 c

oe
re

nt
e 

co
n 

qu
al

ch
e 

im
pe

rf
ez

io
ne

 (
10

) 
 

E
le

m
en

ta
re

 c
on

 
al

cu
ni

 e
rr

or
i (

15
) 

Pa
rz

ia
lm

en
te

 S
ch

em
at

ic
o 

e 
co

er
en

te
 (

15
) 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
no

n 
gr

av
e 

50
 

M
ol

to
 im

pr
ec

is
o/

 li
m

ita
to

 (8
) 

 
Pa

rz
ia

lm
en

te
 c

oe
re

nt
e 

co
n 

va
ri

e 
im

pe
rf

ez
io

ni
/  

co
n 

gr
av

i 
im

pe
rf

ez
io

ni
 (

8)
  

T
ra

sc
ur

at
o 

co
n 

m
ol

ti 
er

ro
ri

/c
on

 m
ol

ti
 e

 
gr

av
i e

rr
or

i (
12

) 
 

E
le

m
en

ta
re

 c
on

 li
m

ita
te

 
co

nn
es

si
on

i l
og

ic
he

/ 
in

co
ng

ru
en

te
 

 (1
2)

  

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

40
 

G
ra

ve
m

en
te

 
la

cu
no

so
/t

ot
al

m
en

te
 

in
ad

eg
ua

to
  

 (6
) 

In
co

er
en

te
/ 

In
co

er
en

te
 e

 
gr

av
em

en
te

 in
ad

eg
ua

to
  

(6
) 

G
ra

ve
m

en
te

 
sc

or
re

tt
o/

 to
ta

lm
en

te
 

in
ad

eg
ua

to
 e

 
sc

or
re

tt
o 

(9
) 

In
co

ns
is

te
nt

e/
 

in
co

ns
is

te
nt

e 
e 

de
l t

ut
to

 
in

ad
eg

ua
to

  
 (9

) 

D
el

 t
ut

to
 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 
30

 

A
lu

nn
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  V

O
T

O
 

 



  

35
 

 

  
T

IP
O

L
O

G
IA

 B
: 

A
N

A
L

IS
I 

E
 P

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 D
I 

U
N

 T
E

ST
O

 A
R

G
O

M
E

N
T

A
T

IV
O

  
 In

di
vi

du
az

io
n

e 
co

rr
et

ta
 d

i 
te

si
 e

 a
rg

om
en

ta
zi

on
i 

pr
es

en
ti

 n
el

 t
es

to
 p

ro
po

st
o 

 

 A
rg

om
en

ta
zi

on
e:

 c
ap

ac
it

à 
di

 
so

st
en

er
e 

co
n 

co
er

en
za

 u
n 

pe
rc

or
so

 r
ag

io
na

tiv
o-

co
rr

et
te

zz
a 

e 
co

ng
ru

en
za

 d
ei

 
ri

fe
ri

m
en

ti
 c

ul
tu

ra
li 

 L
iv

el
lo

 f
or

m
al

e:
 

ri
cc

he
zz

a 
e 

pa
dr

on
an

za
 le

ss
ic

al
e-

C
or

re
tt

ez
za

 
gr

am
m

at
ic

al
e 

e 
us

o 
co

rr
et

to
 d

el
la

 
pu

nt
eg

gi
at

ur
a 

 Id
ea

zi
on

e,
 p

ia
ni

fi
ca

zi
on

e 
e 

or
ga

ni
zz

az
io

n
e 

de
l d

is
co

rs
o 

 V
al

ut
az

io
n

e 
 V

ot
o 

In
di

vi
du

a 
le

 a
rg

om
en

ta
zi

on
i 

e 
le

 te
si

 in
 m

od
o 

m
od

o 
Si

 e
sp

ri
m

e 
in

 m
od

o 
E

la
bo

ra
 il

 d
is

co
rs

o 
in

 m
od

o 
 

 

E
sa

ur
ie

nt
e 

ed
 a

pp
ro

fo
nd

it
o 

(4
) 

A
rt

ic
ol

at
o,

 o
ri

gi
na

le
, c

oe
re

nt
e 

e 
co

ng
ru

o 
(4

) 
Pe

rf
et

ta
m

en
te

 
co

rr
et

to
, a

pp
ro

pr
ia

to
 

ed
 e

ff
ic

ac
e 

(6
) 

B
ri

lla
nt

e,
 e

ff
ic

ac
e 

e 
pe

rt
in

en
te

 
(6

) 
E

cc
el

le
nt

e 
20

 

E
sa

ur
ie

nt
e 

(3
,6

) 
A

rt
ic

ol
at

o,
 c

oe
re

nt
e 

e 
co

ng
ru

o 
(3

,6
) 

Pe
rf

et
ta

m
en

te
 

ap
pr

op
ri

at
o 

e 
co

rr
et

to
 

(5
,4

) 

E
ff

ic
ac

e,
 c

hi
ar

o 
e 

pe
rt

in
en

te
 

(5
,4

) 
O

tt
im

o 
18

 

A
m

pi
o 

e 
gl

ob
al

m
en

te
 

co
rr

et
to

 (
3,

2)
 

C
oe

re
nt

e 
e 

co
ng

ru
o 

(3
,2

) 
A

pp
ro

pr
ia

to
 e

 
co

rr
et

to
 (

4,
8)

 
C

hi
ar

o 
e 

Pe
rt

in
en

te
 (

4,
8)

 
B

uo
no

 
16

 

C
om

pl
es

si
va

m
en

te
 c

or
re

tt
o 

(2
,8

) 
O

rd
in

at
o 

e 
ch

ia
ro

 (
2,

8)
 

C
or

re
tt

o 
(4

,2
) 

Pe
rt

in
en

te
 (

4,
2)

 
D

is
cr

et
o 

14
 

E
ss

en
zi

al
e 

(2
,4

) 
O

rd
in

at
o 

e 
co

m
pl

es
si

va
m

en
te

 
ch

ia
ro

 (
2,

4)
 

G
lo

ba
lm

en
te

 c
or

re
tt

o 
co

n 
qu

al
ch

e 
in

es
at

te
zz

a 
e 

ge
ne

ri
ci

tà
 (

3,
6)

 

Sc
he

m
at

ic
o 

m
a 

gl
ob

al
m

en
te

 
co

er
en

te
(3

,6
) 

 
Su

ff
ic

ie
n

te
 

12
 

Pa
rz

ia
le

 (
2)

 
Pa

rz
ia

lm
en

te
 c

oe
re

nt
e 

co
n 

qu
al

ch
e 

im
pe

rf
ez

io
ne

 (
2)

  
E

le
m

en
ta

re
 c

on
 

al
cu

ni
 e

rr
or

i (
3)

 
Pa

rz
ia

lm
en

te
 S

ch
em

at
ic

o 
e 

co
er

en
te

 (
3)

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e 

no
n 

gr
av

e 
10

 

M
ol

to
 im

pr
ec

is
o/

 li
m

ita
to

 
(1

,6
)  

Pa
rz

ia
lm

en
te

 c
oe

re
nt

e 
co

n 
va

ri
e 

im
pe

rf
ez

io
ni

/  
co

n 
gr

av
i 

im
pe

rf
ez

io
ni

 (
1,

6)
  

T
ra

sc
ur

at
o 

co
n 

m
ol

ti 
er

ro
ri

/c
on

 m
ol

ti
 e

 
gr

av
i e

rr
or

i (
2,

4)
  

E
le

m
en

ta
re

 c
on

 li
m

ita
te

 
co

nn
es

si
on

i l
og

ic
he

/ 
in

co
ng

ru
en

te
 

 (2
,4

)  

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

8 

G
ra

ve
m

en
te

 
la

cu
no

so
/t

ot
al

m
en

te
 

in
ad

eg
ua

to
  

 (1
,2

) 

In
co

er
en

te
/ 

In
co

er
en

te
 e

 
gr

av
em

en
te

 in
ad

eg
ua

to
  

(1
,2

) 

G
ra

ve
m

en
te

 
sc

or
re

tt
o/

 to
ta

lm
en

te
 

in
ad

eg
ua

to
 e

 
sc

or
re

tt
o 

(1
,8

) 

In
co

ns
is

te
nt

e/
 

in
co

ns
is

te
nt

e 
e 

de
l t

ut
to

 
in

ad
eg

ua
to

  
 (1

,8
) 

D
el

 t
ut

to
 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 
6 

A
lu

nn
o 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 V

O
T

O
 



  

36
 

 T
IP

O
L

O
G

IA
 C

: 
R

if
le

ss
io

ne
 c

ri
ti

ca
 d

i c
ar

at
te

re
 e

sp
os

it
iv

o-
ar

go
m

en
ta

ti
vo

 s
u 

te
m

at
ic

h
e 

di
 a

tt
u

al
it

à 

 
  

A
L

U
N

N
O

:  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 V

O
T

O
: 

A
m

pi
ez

za
 

de
ll

e 
co

no
sc

en
ze

 
e 

pe
rt

in
en

za
 

al
la

 tr
ac

ci
a 

(p
.2

0)
 

C
om

pe
te

nz
a 

ne
ll

o 
sv

il
up

po
 

ar
ti

co
la

zi
on

e 
de

ll
e 

co
no

sc
en

ze
 (

p.
20

) 

Id
ea

zi
on

e,
 

pi
an

if
ic

az
io

ne
 

e 
or

ga
ni

zz
az

io
ne

 
de

l 
te

st
o-

 
C

ap
ac

it
à 

di
 

ap
pr

of
on

di
m

en
ti

 
pe

rs
on

al
i 

e 
cr

iti
ci

 
(p

.3
0)

 

 L
iv

el
lo

 f
or

m
al

e 
(c

or
re

tt
ez

za
, p

ro
p

ri
et

à,
 

ef
fi

ca
ci

a 
li

ng
u

is
ti

ca
 e

d 
es

p
re

ss
iv

a)
 (

 p
.3

0)
 

va
lu

ta
zi

on
e 

V
ot

o 
in

 
10

0.
m

i 

Sv
ilu

pp
a 

i 
co

nt
en

ut
i 

ed
 

ad
er

is
ce

 
al

la
 

tr
ac

ci
a 

in
 

m
od

o:
 

or
ga

ni
zz

a 
il

 d
is

co
rs

o 
in

 m
od

o:
 

O
rg

an
iz

za
 la

 te
si

 e
 

dà
 a

pp
or

ti 
pe

rs
on

al
i 

Si
 e

sp
ri

m
e:

 
 

 

E
sa

ur
ie

nt
e 

ed
 

ap
pr

of
on

di
to

 (
20

) 
R

ic
co

, 
be

n 
ar

ti
co

la
to

, 
co

er
en

te
 e

 c
oe

so
 

(2
0)

 
O

ri
gi

na
li

 e
 b

ri
lla

nt
i 

(3
0)

 
In

 
m

od
o 

pe
rf

et
ta

m
en

te
 

co
rr

et
to

, 
ap

pr
op

ri
at

o 
ed

 e
ff

ic
ac

e 
(3

0)
 

ec
ce

ll
en

te
 

10
0 

E
sa

ur
ie

nt
e 

(1
8)

 
A

rt
ic

ol
at

o,
 c

oe
re

nt
e 

e 
co

es
o 

(1
8)

 
V

al
id

i 
e 

si
gn

if
ic

at
iv

i (
27

) 
In

 
m

od
o 

pe
rf

et
ta

m
en

te
 

ap
pr

op
ri

at
o 

e 
co

rr
et

to
 (

27
) 

ot
ti

m
o 

90
 

C
or

re
tt

o 
(1

6)
 

C
oe

re
nt

e 
e 

co
es

o 
(1

6)
 

A
ss

ai
 

si
gn

if
ic

at
iv

i 
(2

4)
 

In
 m

od
o 

ap
pr

op
ri

at
o 

e 
co

rr
et

to
 (

24
) 

bu
on

o 
80

 

N
el

 
co

m
pl

es
so

 
co

rr
et

to
 

(1
4)

 
O

rd
in

at
o 

e 
ch

ia
ro

 (
14

) 
Si

gn
if

ic
at

iv
i (

21
) 

In
 m

od
o 

co
rr

et
to

 (
21

) 
di

sc
re

to
 

70
 

E
ss

en
zi

al
e 

(1
2)

 
Sc

he
m

at
ic

o 
e 

co
m

pl
es

si
va

m
en

te
 

ad
eg

ua
to

 (
12

) 
A

bb
as

ta
nz

a 
si

gn
if

ic
at

iv
i (

18
) 

C
on

 q
ua

lc
he

 in
ce

rt
ez

za
 e

 g
en

er
ic

it
à 

(1
8)

 
su

ff
ic

ie
nt

e 
60

 

L
im

it
at

o 
(1

0)
 

M
ol

to
 

sc
he

m
at

ic
o,

 
ta

lv
ol

ta
 

po
co

 
or

di
na

to
 (

10
) 

Po
co

 
si

gn
if

ic
at

iv
i 

(1
5)

 
In

 
m

od
o 

el
em

en
ta

re
 e

 c
on

 a
lc

un
i 

er
ro

ri
 

(1
5)

 
In

su
ff

ic
ie

nt
e 

no
n 

gr
av

e 
50

 

M
ol

to
 

im
pr

ec
is

o/
 

m
ol

to
 

li
m

it
at

o 
(8

) 

 

C
on

fu
so

, /
in

co
er

en
te

 (
8)

 

  

N
on

 
pe

rt
in

en
ti/

 
fr

am
m

en
ta

ri
 (

12
) 

 

In
 m

od
o 

tr
as

cu
ra

to
/ c

on
 m

ol
ti

 e
rr

or
i (

12
) 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

40
 

In
 m

od
o 

sc
or

re
tt

o 
e 

fu
or

i 
te

m
a 

(6
) 

M
ol

to
 d

is
or

di
na

to
/ i

nc
on

si
st

en
te

 (
6)

 
N

on
 p

re
se

nt
i (

9)
 

In
 m

od
o 

m
ol

to
 im

pr
op

ri
o/

  s
co

rr
et

to
 (

9)
 

de
l 

tu
tt

o 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

30
 



  

37
 

  T
IP

O
L

O
G

IA
 C

: 
R

if
le

ss
io

ne
 c

ri
ti

ca
 d

i c
ar

at
te

re
 e

sp
os

it
iv

o-
ar

go
m

en
ta

ti
vo

 s
u 

te
m

at
ic

h
e 

di
 a

tt
u

al
it

à 

 A
L

U
N

N
O

:  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 V

O
T

O
: 

 C
on

os
ce

nz
a 

de
i 

co
nt

en
ut

i 
e 

pe
rt

in
en

za
 

al
la

 
tr

ac
ci

a 
(p

.3
) 

C
om

pe
te

nz
a 

ne
ll

o 
sv

il
up

po
 

ar
ti

co
la

zi
on

e 
de

ll
e 

co
no

sc
en

ze
 (

p.
2)

 

C
ap

ac
ità

 
di

 
ap

pr
of

on
di

m
en

ti
 

pe
rs

on
al

i 
e 

cr
iti

ci
 

(p
.2

) 

C
or

re
tt

ez
za

, 
pr

op
ri

et
à,

 e
ff

ic
ac

ia
 l

in
gu

is
ti

ca
 

ed
 e

sp
re

ss
iv

a 
 (

 p
.3

) 
va

lu
ta

zi
on

e 
V

ot
o 

in
 

10
.m

i 

Sv
ilu

pp
a 

i 
co

nt
en

ut
i 

ed
 

ad
er

is
ce

 
al

la
 

tr
ac

ci
a 

in
 

m
od

o:
 

or
ga

ni
zz

a 
il

 d
is

co
rs

o 
in

 m
od

o:
 

D
à 

ap
po

rt
i 

pe
rs

on
al

i 
Si

 e
sp

ri
m

e:
 

 
 

E
sa

ur
ie

nt
e 

ed
 a

pp
ro

fo
nd

ito
 

(6
) 

R
ic

co
, 

be
n 

ar
ti

co
la

to
, 

co
er

en
te

 e
 c

oe
so

 
(4

) 
O

ri
gi

na
li

 e
 b

ri
lla

nt
i 

(4
) 

In
 

m
od

o 
pe

rf
et

ta
m

en
te

 
co

rr
et

to
, 

ap
pr

op
ri

at
o 

ed
 e

ff
ic

ac
e 

(6
) 

ec
ce

ll
en

te
 

20
 

E
sa

ur
ie

nt
e 

(5
,4

) 
A

rt
ic

ol
at

o,
 c

oe
re

nt
e 

e 
co

es
o 

(3
,6

) 
V

al
id

i 
e 

si
gn

if
ic

at
iv

i (
3,

6)
 

In
 

m
od

o 
pe

rf
et

ta
m

en
te

 
ap

pr
op

ri
at

o 
e 

co
rr

et
to

 (
5,

4)
 

ot
ti

m
o 

18
 

C
or

re
tt

o 
(4

,8
) 

C
oe

re
nt

e 
e 

co
es

o 
(3

,2
) 

A
ss

ai
 

si
gn

if
ic

at
iv

i 
(3

,2
) 

In
 m

od
o 

ap
pr

op
ri

at
o 

e 
co

rr
et

to
 (

4,
8)

 
bu

on
o 

16
 

N
el

 
co

m
pl

es
so

 
co

rr
et

to
 

(4
,2

) 
O

rd
in

at
o 

e 
ch

ia
ro

 (
2,

8)
 

Si
gn

if
ic

at
iv

i (
2,

8)
 

In
 m

od
o 

co
rr

et
to

 (
4,

2)
 

di
sc

re
to

 
14

 

E
ss

en
zi

al
e 

(3
,6

) 
Sc

he
m

at
ic

o 
e 

co
m

pl
es

si
va

m
en

te
 

ad
eg

ua
to

 (
2,

4)
 

A
bb

as
ta

nz
a 

si
gn

if
ic

at
iv

i (
2,

4)
 

C
on

 q
ua

lc
he

 in
ce

rt
ez

za
 e

 g
en

er
ic

it
à 

(3
,6

) 
su

ff
ic

ie
nt

e 
12

 

L
im

it
at

o 
(3

) 
M

ol
to

 
sc

he
m

at
ic

o,
 

ta
lv

ol
ta

 
po

co
 

or
di

na
to

 (
2)

 
Po

co
 

si
gn

if
ic

at
iv

i 
(2

) 
In

 m
od

o 
el

em
en

ta
re

 e
 c

on
 a

lc
un

i e
rr

or
i (

3)
 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 
no

n 
gr

av
e 

10
 

M
ol

to
 

im
pr

ec
is

o/
 

m
ol

to
 

li
m

it
at

o 
(2

,4
) 

 

C
on

fu
so

, /
in

co
er

en
te

 (
1,

6)
 

  

N
on

 
pe

rt
in

en
ti/

 
fr

am
m

en
ta

ri
e 

(1
,6

) 

 

In
 m

od
o 

tr
as

cu
ra

to
/ c

on
 m

ol
ti

 e
rr

or
i (

2,
4)

 
G

ra
ve

m
en

te
 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 
8 

In
 m

od
o 

sc
or

re
tt

o 
e 

fu
or

i 
te

m
a 

(1
,8

) 
M

ol
to

 d
is

or
di

na
to

/ i
nc

on
si

st
en

te
 (

1,
2)

 
N

on
 p

re
se

nt
i (

1,
2)

 
In

 m
od

o 
m

ol
to

 im
pr

op
ri

o/
  s

co
rr

et
to

 (
1,

8)
 

de
l 

tu
tt

o 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

6 



  

38
 

 C
on

ve
rs

io
ne

 d
el

 p
un

te
gg

io
 d

el
la

 p
ri

m
a 

pr
ov

a 
sc

ri
tta

 (
ta

be
ll

a 
2 

al
le

ga
to

 C
 d

el
l

O
.M

. n
. 6

5 
de

l 1
4 

m
ar

zo
 2

02
2)

 
 P

U
N

T
E

G
G

IO
 

20
.m

i 
P

U
N

T
E

G
G

IO
 

15
.m

i 
1 

1 
2 

1.
50

 
3 

2 
4 

3 
5 

4 
6 

4.
50

 
7 

5 
8 

6 
9 

7 
10

 
7.

50
 

11
 

8 
12

 
9 

13
 

10
 

14
 

10
.5

0 
15

 
11

 
16

 
12

 
17

 
13

 
18

 
13

.5
0 

19
 

14
 

20
 

15
 

      



  

39
 

 

SE
C

O
N

D
A

 P
R

O
V

A
 S

C
R

IT
T

A
 D

I 
L

A
T

IN
O

 E
 G

R
E

C
O

 (
L

IC
E

O
 C

L
A

SS
IC

O
),

 L
E

T
T

E
R

E
 C

L
A

SS
IC

H
E

 (
L

IC
E

O
 C

L
A

SS
IC

O
 E

U
R

O
P

E
O

) 
 

 
 

C
om

pr
en

si
on

e 
d

el
 s

ig
n

if
ic

at
o 

gl
ob

al
e 

e 
p

un
tu

al
e 

d
el

 t
es

to
 (

p.
 4

) 
C

om
pr

en
si

on
e 

d
el

 
le

ss
ic

o 
e 

re
sa

 n
el

la
 

 
 (

p 
.6

) 

In
di

vi
d

ua
zi

on
e 

d
el

le
 s

tr
u

tt
ur

e 
m

or
fo

si
nt

at
ti

ch
e 

(p
. 4

) 
P

er
ti

ne
nz

a 
de

lle
 r

is
po

st
e 

al
le

 d
om

an
de

 in
 a

p
pa

ra
to

- 
C

om
m

en
to

 d
ei

 
te

st
i (

p
.6

) 

V
ot

o 
in

 
20

m
i 

<
>

 to
ta

le
 c

hi
ar

a 
e 

de
tt

ag
lia

ta
 (

4)
 

<
>

 a
pp

ro
pr

ia
te

 e
d 

ef
fic

ac
i (

6)
 

<
>

 c
om

pl
et

a 
(4

) 
<

>
 R

is
po

st
e 

pr
ec

is
e,

 c
oe

re
nt

i e
d 

es
au

st
iv

e 
 c

om
m

en
to

 a
rt

ic
ol

at
o,

 
ap

pr
of

on
di

to
 e

 o
ri

gi
na

le
 (

6)
 

20
 

<
>

 to
ta

le
 e

 c
hi

ar
a 

(3
,6

) 
<

>
 a

pp
ro

pr
ia

te
 (

5,
4)

 
<

>
 q

ua
si

 c
om

pl
et

a 
co

n 
po

ch
e 

im
pe

rf
ez

io
ni

 (
3,

6)
 

<
>

 R
is

po
st

e 
pr

ec
is

e,
 c

oe
re

nt
i e

 
ap

pr
of

on
di

te
- 

co
m

m
en

to
 

ar
ti

co
la

to
 e

 a
pp

ro
fo

nd
ito

  
(5

,4
) 

18
 

<
>

 c
om

pl
et

a 
no

no
st

an
te

 te
rm

in
i 

is
ol

at
i n

on
 c

om
pr

es
i (

3,
2)

 
<

>
 v

al
id

e 
(4

,8
) 

<
>

 g
lo

ba
le

 c
on

 q
ua

lc
he

 e
rr

or
e 

ci
rc

os
cr

it
to

 
(3

,2
) 

<
>

 R
is

po
st

e 
P

re
ci

se
 e

 c
oe

re
nt

i 
 

co
m

m
en

to
 c

hi
ar

o 
e 

in
ci

si
vo

 (
4,

8)
 

16
 

<
>

 q
ua

si
 c

om
pl

et
a 

(s
ol

o 
pa

rt
i n

on
 

fo
nd

am
en

ta
li

 n
on

 c
om

pr
es

e)
 (

2,
8)

 
<

>
 c

or
re

tt
e 

(4
,2

) 
<

>
 g

lo
ba

le
 c

on
 p

oc
hi

 e
rr

or
i (

2,
8)

 
<

>
 R

is
po

st
e 

e 
co

m
m

en
to

 p
re

ci
si

 
( 

4,
2)

 
14

 

<
>

 G
lo

ba
lm

en
te

 c
or

re
tt

a-
 S

ol
o 

po
ch

e 
pa

rt
i f

on
da

m
en

ta
li

 n
on

 
co

m
pr

es
e 

(2
,4

) 

<
>

 G
en

er
al

m
en

te
 c

or
re

tt
e(

3,
6)

 
<

>
 G

lo
ba

le
 p

ur
 in

 p
re

se
nz

a 
di

 
er

ro
ri

  (
2,

4)
 

<
>

 R
is

po
st

e 
Sc

he
m

at
ic

he
 m

a 
gl

ob
al

m
en

te
 p

re
ci

se
 

 
co

m
m

en
to

 e
ss

en
zi

al
e 

3,
6)

 

12
 

<
>

 C
or

re
tta

 p
er

 la
 m

ag
gi

or
 p

ar
te

 
de

i n
uc

le
i e

ss
en

zi
al

i d
el

 te
st

o 
(2

) 
<

>
 im

pr
ec

is
e 

(3
) 

<
>

 li
m

ita
ta

 (
2)

 
<

>
 R

is
po

st
e 

sc
he

m
at

ic
he

 c
on

 
qu

al
ch

e 
om

is
si

on
e 

 c
om

m
en

to
 

pa
rz

ia
le

 c
on

 v
ar

ie
 

se
m

pl
ifi

ca
zi

on
i 

( 
3)

 

10
 

<
>

 P
ar

zi
al

e 
co

n 
va

ri
e 

in
es

at
te

zz
e 

(1
,6

)/
 C

ar
en

te
 c

on
 n

um
er

os
e 

la
cu

ne
 (

1,
2 

) 

<
>

 in
ad

eg
ua

te
 (

2,
4 

 1
,8

) 
<

>
 c

ar
en

te
 / 

gr
av

em
en

te
 c

ar
en

te
 

(1
,6

 
 1

,2
) 

<
>

 R
is

po
st

e 
pa

rz
ia

li 
co

n 
va

ri
e 

om
is

si
on

i-
 c

om
m

en
to

 
pa

rz
ia

lm
en

te
 a

de
gu

at
o 

e 
ri

sp
on

de
nt

e(
2,

4)
 / 

R
is

po
st

e 
e 

co
m

m
en

to
 

ca
re

nt
i (

 1
,8

) 

8  6 

<
>

 G
ra

ve
m

en
te

 c
ar

en
te

 c
on

 
sv

ar
ia

te
 la

cu
ne

 (
0,

4)
 / 

no
n 

ri
le

va
bi

le
 (

0,
2)

 

<
>

 n
on

 r
ile

va
bi

li
 (

1,
2 

 0
,6

) 
<

>
 N

on
 r

ile
va

bi
le

/a
ss

en
te

 (
0,

4 
 

0,
2)

 
<

>
 R

is
po

st
e 

In
ad

eg
ua

te
 e

 
ca

re
nt

i/ 
A

ss
en

ti 
o 

gr
av

em
en

te
 c

ar
en

ti 
( 

1,
2 

-
0.

6)
 

4  2 



 
O

rd
in

an
za

 M
in

is
te

ri
al

e 
n

. 6
5 

d
el

 1
4 

m
ar

zo
 2

02
2 

A
ll

eg
at

o 
C

 
T

ab
el

la
 3

  
C

on
ve

rs
io

ne
 d

el
 p

u
n

te
gg

io
 d

el
la

 s
ec

on
da

 p
ro

va
 s

cr
it

ta
  

P
u

n
te

gg
io

 in
 b

as
e 

20
 P

u
n

te
gg

io
 in

 b
as

e 
10

 
1 

 
0.

50
  

2 
 

1 
 

3 
 

1.
50

  
4 

 
2 

 
5 

 
2.

50
  

6 
 

3 
 

7 
 

3.
50

  
8 

 
4 

 
9 

 
4.

50
  

10
  

5 
 

11
  

5.
50

  
12

  
6 

 
13

  
6.

50
  

14
  

7 
 

15
  

7.
50

  
16

  
8 

 
17

  
8.

50
  

18
  

9 
 

19
  

9.
50

  
20

  
10

  
   



SCHEDE PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI 
 
Per quanto attiene la programmazione disciplinare il cdc ha inteso valorizzare il particolare 
curriculum del liceo classico europeo che coniuga la struttura del liceo classico tradizionale con 
un'ottica aperta ad altre due lingue europee, al contributo delle discipline di ambito scientifico, 
allo studio del diritto, alle tematiche di geografia antropica in una prospettiva appunto europea e 
protesa all'attualità.  In tal senso prendendo in prestito il concetto classico dell'humanitas intesa 
come curiositas per tutto ciò che riguarda l'uomo il cdc sin dalle prime fasi di concertazione 
sulla programmazione ha inteso indirizzare le singole progettazioni disciplinari e le loro 
interrelazioni a quattro nodi concettuali: il rapporto degli uomini tra di loro, il rapporto 
dell'uomo con il suo contesto (sociale o naturale), le idee degli uomini, gli strumenti messi in 
campo per la vita associata. 
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Docente Prof. GAGLIONE Pasquale 
Classe V LICEO EUROPEO sez. A 

Materia: FILOSOFIA 

Testi in adozione: M. Ferraris,  vol. 3.  
 

riferimento  

 
Macro-aree 

 
Contenuti 

 
Documenti 

 
Metodologie 

Saper utilizzare il 
linguaggio specifico, 
anche quando 
proveniente da altre 
lingue e culture, sia nella 
produzione scritta che 

 
Saper argomentare in 
senso deduttivo ed 
induttivo; 
Analizzare testi 
complessi, riconoscendo 
le tesi argomentate ed i 
nessi logici, e 
rintracciando gli scopi 
degli autori; 
Riconoscere analogie e 
differenze tra testi di 
argomento affine e 
soluzioni offerte in 
contesti diversi al 
medesimo problema; 
Elaborare schemi e 
mappe concettuali; 
Dialogare in maniera 
costruttiva e rispettosa 
con gli altri, 
considerando le opinioni 
altrui 

 
 
 
 
Le passioni 
umane 
 
 
 
 
Le passioni 
umane, 
Uomo e 
natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo e 
infinito 
 
 
 

 La 
 di Hegel: trattazione 

per figure 
 Le opposizioni 

smo: la filosofia del 
singolo di Kierkegaard; 
pseudonimia e possibilità di 
esistenza, scelte di vita, 
angoscia e disperazione; il 
paradosso della fede 

 Schopenhauer: 
della volontà di vivere, 
kantismo e platonismo, il 
dolore e le vie di liberazione; 
filosofia orientale e  

 Il positivismo: filosofia 
progressiva in Comte, la 
nascita della sociologia, 

Darwin e al darwinismo 
sociale 

 Marx: natura del 
capitalismo, rapporti e modi 
di produzione, il plusvalore 
e lo sfruttamento; economia 
politica e filosofia della 
prassi; la collaborazione con 
Engels, materialismo storico 
e lotta di classe; missione 
del comunismo 

 Nietzsche: la filosofia del 
martello, le critiche a 
scienza, storia, religione; il 
profeta del superuomo, la 
morte di Dio 
ritorno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testi e temi tratti 
da: 

Lezione 
frontale 
dialogata e 
interattiva 
 
Cooperative 
learning 
 
Debate 
 
Lettura 
collettiva ed 
analisi delle 
fonti testuali 

Tipologie delle prove somministrate 
 

 
Numero delle prove svolte 

Prove scritte semi-strutturate con domande a risposta aperta e analisi del 
testo 

2 (I quadrimestre) + 1 (II 
quadrimestre) 

Interrogazioni orali con analisi testuale 2 
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Docente Prof. GAGLIONE Pasquale 
Classe V LICEO EUROPEO sez. A

Materia: STORIA 

Testi in adozione: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis,  vol. 3. 
 

riferimento  

 
Macro-aree 

 
Contenuti 

 
Documenti 

 
Metodologie 

Saper utilizzare il 
linguaggio specifico 

nella produzione scritta; 
Collocare eventi e 
dinamiche storiche in 
senso logico e 
cronologico, oltre che 
geografico; 
Saper utilizzare materiale 
cartografico e diagrammi 
di dati; 
Saper analizzare fonti di 
vario tipo (narrative, 
archivistiche, materiali, 
iconografiche) ad una 
pluralità di livelli; 
Mettere in relazione la 
storia con altre discipline 

 
Analizzare gli eventi 
storici tenendo conto 
della loro complessità; 
Esaminare criticamente 
ed autonomamente le 
diverse interpretazioni 
storiografiche 

 
Le passioni 
umane 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Il lavoro 
 
 
 
 
 
 
Discriminazi
oni e 
pregiudizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discriminazi
oni e 
pregiudizi 
 
 
Uomo e 
natura 

  
 Prima guerra mondiale: 

cause del conflitto 
 Cenni alle guerre balcaniche 
 Le vicende della grande 

guerra 
 Versailles, la SdN e le altre 

conseguenze della guerra 
 Prima e seconda rivoluzione 

russa: dal 1905 al 1917 
 

Sovietica 
 La repubblica di Weimar e il 

trionfo dei totalitarismi 
 Basi ideologiche del 

nazismo 
 

contrasti sociali e nascita del 
fascismo 

 Politica economica, estera e 
culturale del fascismo 

  
 La prova generale: la guerra 

civile spagnola 
 Espansionismo tedesco e 

cause del secondo conflitto 
mondiale 

 Le vicende della guerra e i 
vari fronti 

 Liberazione e Resistenza in 
Italia e in Europa 

  
 La fine della guerra e la 

deterrenza atomica 
 

 
 

Testi e temi tratti 
da: 
Salvemini 
Pascoli 

 
Gentile 
Gramsci 
Mussolini 
Wilson 
Keynes 
Lenin 
Stresemann 
Hitler 
Pintor 
Churchill 
Kennedy 

Lezione 
frontale 
dialogata e 
interattiva 
 
Cooperative 
learning 
 
Lavoro di 
gruppo 
 
Lettura 
collettiva ed 
analisi delle 
fonti testuali 
 
Lavoro sulle 
fonti 
iconografiche 

Tipologie delle prove somministrate 
 

 
Numero delle prove svolte 

Prove scritte semi-strutturate con domande a risposta aperta e analisi del 
testo 

2 (I quadrimestre) + 1 (II 
quadrimestre) 

Interrogazioni orali con analisi testuale 2  
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE 
 Anno scolastico 2021/22 
  CLASSE 5^ Liceo classico europeo SEZ.  A 
Docente : Maria Grazia Rossi Materia: Scienze Naturali 

 
Testi in adozione  
(1) CHIMICA  Autori:  
(2) SCIENZE DELLA TERRA  Autori: PIGNOCCHINO FEYLES CRISTINA  - SCIENZE DELLA TERRA + 

 Casa editrice: SEI 

Asse di riferimento 
Nodi concettuali Autori- Contenuti Documenti Metodologie 

(1) Potenziare e 
consolidare la 
terminologia 
specifica delle 
scienze al fine di 
discutere e 
comunicare 
attraverso 

orale e scritta, le 
conoscenze 
scientifiche 
acquisite. 
(2) Riconoscere e 
comprendere le 
interazioni fra 
fenomeni 
biologici/biochim
ici, abiologici e 
tecnologici. 
(3) Saper 
applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della 
vita reale anche 
per porsi in modo 
critico e 
consapevole di 
fronte ai 
problemi di 
attualità di 
carattere 
scientifico. 
(4) Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie 
rispetto al 
contesto culturale 

 
UOMO E 
NATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-La chimica organica: 
. Gli alcani: 
nomenclatura, proprietà. 
Le reazioni tipiche degli 
alcani: combustione, 
alogenazione e cracking. 
Gli alcheni: 
nomenclatura, proprietà. 
La reazione tipica degli 

elettrofila. 
Gli alchini: 
nomenclatura, proprietà. 
Le reazioni di addizione 
tipiche degli alchini. 
Gli alogenuri alchilici: 
nomenclatura, proprietà. 
Il benzene ed i suoi 
derivati.  
Biochimica: Le 
biomolecole: 
carboidrati, lipidi, 
proteine ed acidi 
nucleici 
  
 Biotecnologie  OGM: 
significato di ingegneria 
genetica e di DNA 
ricombinante. 
Applicazioni delle 
biotecnologie nel campo 
zootecnico e loro 
importanza sociale.  
 
Scienze della terra: 
struttura interna della 
terra ed  il calore 
interno. Le principali 
discontinuità della Terra. 
Caratteristiche generali 
della crosta terrestre e 
oceanica. **  La teoria 
della deriva dei 
continenti. Struttura 
standard di un vulcano. 
Tipi di edifici vulcanici. 
Tipi di lava eruttata. 
Distribuzione geografica 

 
 
Riproduzione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esplicitazione degli 
obiettivi e delle finalità 

. 
Esplicitazione chiara delle 
prestazioni richieste. 
Lezione frontale per 
presentare e riepilogare. 
Uso della discussione per 
coinvolgere e motivare. 
Strumenti: libri di 
testo, mappe 
concettuali, materiale 
di studio pubblicato su 
Classroom G-suite. 
Lezione interattiva.  
Lezione multimediale- 
Lavoro di gruppo. 
Approccio funzionale- 
comunicativo-  ciclico. 
Role playing 
Brainstorming 
Cooperative learning. 
Attività di laboratorio. 
Problem solving.  
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e sociale in cui 
vengono 
applicate. 

IL TEMPO E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE 
(FOLLIA, 

FRAGILE, 
AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTIVO 
E 
DISTRUTTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei vulcani. 
Vulcanesimo secondario 
e fenomeni associati. 
Rischio vulcanico. 
Principali vulcani 
italiani.  
I terremoti. Cause e 
distribuzione geografica 
dei terremoti. I 
meccanismi dei 
terremoti tettonici: la 
teoria del rimbalzo 
elastico. Le onde 
sismiche. Il rilevamento 
delle onde sismiche: 
sismografi e 
sismogrammi. Come si 
localizza l'epicentro di 
un terremoto. Intensità e 
magnitudo dei terremoti. 
Previsione dei terremoti 
e previsione dei danni. 
La sismicità in Italia. 
 
 
Biologia molecolare e 
biotecnologie: 
caratteristiche generali 
della struttura di un 
virus, ciclo replicativo, 
trasmissione e contagio. 
Test di laboratorio e 
strategie terapeutiche. 
Definizione e storia dei 
vaccini. Classificazione, 
somministrazione e 
applicazione dei vari 
vaccini. 
Biotecnologie: 
significato di ingegneria 
genetica e di DNA 
ricombinante. 
Applicazioni delle 
biotecnologie 
Ingegneria genetica 
nella produzione 
agricola. Le 
biotecnologie nei 
processi industriali e 
nelle aziende 
farmaceutiche.  
Gli alogenuri alchilici: 
nomenclatura, proprietà. 
Le reazioni tipiche degli 
alogenuri alchilici. 
Le biomolecole: 
definizione di 
biomolecola, 
caratteristica, struttura, 
tipologie e funzioni 
degli amminoacidi e 
delle proteine. 
Universalità del codice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
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DISCRIMINA
ZIONI, 
PREGIUDIZI, 
LA NON 
ACCETTAZI
ONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genetico: sintesi 
proteica.  
 
 
 
Biotecnologie: 
definizione e storia dei 
vaccini. Classificazione, 
somministrazione e 
applicazione dei vari 
vaccini.  
 Chimica organica: 
petrolio e idrocarburi: 
. Gli alcani: 
nomenclatura, proprietà. 
Le reazioni tipiche degli 
alcani: combustione, 
alogenazione e cracking. 
Gli alcheni: 
nomenclatura, proprietà. 
La reazione tipica degli 

elettrofila. 
Gli alchini: 
nomenclatura, proprietà. 
Le reazioni di addizione 
tipiche degli alchini. 
Scienze della terra: La 
teoria della deriva dei 
continenti. 
Le biomolecole: 
definizione di 
biomolecola, 
caratteristica, struttura, 
tipologie e funzioni 
degli amminoacidi e 
delle proteine. 
Universalità del codice 
genetico: sintesi 
proteica.  
 
Scienze della terra 
struttura standard di un 
vulcano. : ** 
Tipi di edifici vulcanici. 
Tipi di lava eruttata. 
Distribuzione geografica 
dei vulcani. 
Vulcanesimo secondario 
e fenomeni associati. 
Rischio vulcanico. 
Principali vulcani 
italiani.  
I terremoti. Cause e 
distribuzione geografica 
dei terremoti. I 
meccanismi dei 
terremoti tettonici: la 
teoria del rimbalzo 
elastico. Le onde 
sismiche. Il rilevamento 
delle onde sismiche: 
sismografi e 

 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riproduzione 
fotografica 
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IL LAVORO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sismogrammi. Come si 
localizza l'epicentro di 
un terremoto. Intensità e 
magnitudo dei terremoti. 
Previsione dei terremoti 
e previsione dei danni. 
La sismicità in Italia. 
 
 
 
 
Chimica organica: 
Ibridazione del carbonio. 
Isomeria: significato, 
classificazione e 
rappresentazione. 
Significato dei legami 
doppi nelle classi dei 
composti organici. 
Caratteristiche, struttura 
e funzione del DNA. 
Meccanismo di 
duplicazione. 
Le biomolecole: 
definizione di 
biomolecola, 
caratteristica, struttura, 
tipologie e funzioni 
degli amminoacidi e 
delle proteine. 
Universalità del codice 
genetico: sintesi 
proteica.  
 
Biotecnologie: 
significato di ingegneria 
genetica e di DNA 
ricombinante.  
Scienze della terra: 
 **La teoria della deriva 
dei continenti. 
Le onde sismiche. Il 
rilevamento delle onde 
sismiche: sismografi e 
sismogrammi. Come si 
localizza l'epicentro di 
un terremoto. Intensità e 
magnitudo dei terremoti. 
Previsione dei terremoti 
e previsione dei danni 
 
 
Biochimica e 
biotecnologie 
Caratteristiche, struttura 
e funzione del DNA. 
Meccanismo di 
duplicazione. 

. 
Biotecnologie  OGM: 
significato di ingegneria 
genetica e di DNA 
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ricombinante. 
Applicazioni delle 
biotecnologie nel campo 
zootecnico e loro 
importanza sociale. 
Caratteristiche generali 
della struttura di un 
virus, ciclo replicativo, 
trasmissione e contagio. 
Test di laboratorio e 
strategie terapeutiche. 
Definizione e storia dei 
vaccini. Classificazione, 
somministrazione e 
applicazione dei vari 
vaccini.  
 
 
Biochimica e 
biotecnologie : 
caratteristiche, struttura 
e funzione del DNA. 
Meccanismo di 
duplicazione. 

 
Biotecnologie  OGM: 
significato di ingegneria 
genetica e di DNA 
ricombinante. 
Applicazioni delle 
biotecnologie nel campo 
zootecnico e loro 
importanza sociale.  
Chimica organica: la 
chimica del benzene e 
dei suoi derivati. 
**La teoria della deriva 
dei continenti. 
 I terremoti. Cause e 
distribuzione geografica 
dei terremoti. I 
meccanismi dei 
terremoti tettonici: la 
teoria del rimbalzo 
elastico.. 
 
 
 
 
 
Chimica organica: la 
chimica del benzene e 
dei suoi derivati. 
Le biomolecole: 
definizione di 
biomolecola, 
caratteristica, struttura, 
tipologie e funzioni 
degli amminoacidi, delle 
proteine, dei lipidi, dei 
carboidrati e degli acidi 
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nucleici. 
Universalità del codice 
genetico: sintesi 
proteica.  
 
Biologia molecolare 
biotecnologie: 
caratteristiche generali 
della struttura di un 
virus, ciclo replicativo, 
trasmissione e contagio. 
 
Test di laboratorio e 
strategie terapeutiche. 
Definizione e storia dei 
vaccini. Classificazione, 
somministrazione e 
applicazione dei vari 
vaccini. La clonazione 
Scienze della terra: ** 
 I terremoti. Cause e 
distribuzione geografica 
dei terremoti. I 
meccanismi dei 
terremoti tettonici: la 
teoria del rimbalzo 
elastico. I maremoti. Le 
onde sismiche. Il 
rilevamento delle onde 
sismiche: sismografi e 
sismogrammi. Come si 
localizza l'epicentro di 
un terremoto. Intensità e 
magnitudo dei terremoti. 
Previsione dei terremoti 
e previsione dei danni 
 
 
Gli argomenti 
contrassegnati da ** 
Saranno svolti dopo 
il 15 maggio 
 

                 Tipologia delle prove di verifica utilizzate Numero delle 
prove svolte 

 

Tempi assegnati 
per lo svolgimento 

Prove scritte semi-strutturate con domande a risposta 
aperta, esercizi di chimica a risposta multipla, relazioni di 
laboratorio, elaborati e mappe assegnati su Classroom 
 
 
Verifiche orali 

5(I quadrimestre)  5 
(II quadrimestre) 
 
 
1 
1  

Da 1 a 5 giorni, dal 

apprendimento 
 

 
I quadrimestre 
II quadrimestre 
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Liceo classico e classico europeo 
 

Anno scolastico 2021/22 
 

Relazione didattico  disciplinare      
Classi V Liceo Classico e Liceo Classico europeo 

 
 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina in 
termini di Conoscenze, 

Competenze, 
Capacità 

 Conoscenze: 
 La persona umana fra le novità tecnico- scientifiche e le ricorrenti domande di 

senso. 
  sul Matrimonio, sulla Famiglia. 
 I temi della Bioetica. 

  Competenze e capacità: 
 

vita umana. 
 Maturare la necessità ed inevitabilità di un impegno personale a favore della 

dignità della persona umana, della pace e della giustizia. 
 Riconoscere la n

scientifica e tecnologica. 
 

 Macroargomenti Tempi Strumenti Metodologia 
 

 LA COSCIENZA, LA 
LEGGE, LA LIBERTA  

      
  

 La persona umana. La 
sessualità. 

 Ecologia ambientale ed 
ecologia umana. 

 Aborto.  
 Eutanasia. 

 
 LE RELAZIONI UMANE 

La Guerra  
La Pace 

 
       
 
 

 
 
I Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Quadrimestre 

 
 

 Libri e Riviste 
specializzate 

 
 

 Giornali 
 

 
 Lim  

 
 

 Internet 
 

 
 

Per ogni unità di 
apprendimento si è 
utilizzato il metodo 

comunicazione e della 
ricerca, del problem 
solving. Continui 
sono stati i riferimenti 
ai contenuti essenziali 
della disciplina.  

  
 

Numero delle prove 
svolte 

 

A Colloqui orali Vari  

 
 
 
 
 

Docente Prof. Antonietta Danese Materia: Religione 
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SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A (LCE)  
A.S. 2021/22 
Docente Prof.  Materia:  Spagnolo  

Testo in adozione: Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios: de los orígenes a nuestros días, Zanichelli Vol. 
Unico 
     
Competenze 

riferimento 
-Saper usare le 
strutture 
linguistiche al fine 
di esprimere idee 
personali su 
argomenti culturali, 
sociali e letterari. 
 
- Saper affrontare 
argomenti di 
interesse generale 
parafrasando i 
contenuti in modo 
articolato ed 
esauriente con 
particolare 
riferimento al 
registro linguistico 
-letterario. 
 
-Saper operare 
opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari e 
multidisciplinari 
funzionali al 
contesto e alla 
situazione 
comunicativa. 
 
-Saper utilizzare le 
tecnologie 

della 
comunicazione per 
studiare, fare 
ricerca, 
comunicare. 
 

Nodi 
concettuali 
 
DISCRIMINA
ZIONI, 
PREGIUDIZI, 
LA NON 
ACCETTAZI
ONE 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE 
(FOLLIA, 

FRAGILE, 
AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTIV
O E 
DISTRUTTIV
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autori- Contenuti 
 
 
- Antonio 
Machado/Modernismo y 
Generación del 98. 
 
 
 
 
- José de Espronceda/ 
Romanticismo; 
 
- José de Espronceda/ 
Romanticismo; 
 
 
 
- Ángel de Saavedra, 
Duque de Rivas/ 
Romanticismo; 
 
 
 
- José Zorrilla y Moral/ 
Romanticismo; 
 
- Leopoldo Alas 

Naturalismo; 
 
 
- Rubén Darío/ 
Modernismo; 
 
Miguel de 
Unamuno/Generación 
del 98; 
 
 
- Federico García 
Lorca/Generación del 
27. 
 
 
- José de Espronceda/ 

Documenti 
 
 
-Antonio Machado, El 
Crimen fue en Granada 
da Poesías de guerra. 
 
 
 
 
- José de Espronceda, La 
canción del pirata. 
 
- José de Espronceda, El 
estudiante de Salamanca 
(estratto dalla I parte). 
 
 
- Angel de Saavedra, 
Don Álvaro y la fuerza 
del sino (estratti dalla 
quinta giornata: scena 
IX, X e ultima). 
 
 
-José Zorrilla y Moral, 
Don Juan Tenorio 
(estratto da Atto III 
scena II). 
- Leopoldo Alas 

La Regenta 
(estratto dal capitolo 
XXX). 
 
 
- Rubén Darío, Sonatina 
da Prosas Profanas. 
 
Miguel de Unamuno, 
Niebla (estratto dal 
capitolo XXXI). 
 
- Federico García Lorca, 
Romance de la luna luna 
da Romancero gitano. 
 

Metodologie, 
tipologia e 
numero delle 
prove 
- Lezione 
frontale e 
partecipata 
- analisi 
testuale 
-
esplicitazione 
degli obiettivi 
e delle 
finalità 

proposta 
 

3 prove 
scritte 

2 prove 
orali* 

(*1 delle due 
prove orali 
sarà 
effettuata 
dopo il 15 
maggio) 
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UOMO E 
NATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL TEMPO E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL LAVORO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Romanticismo; 
 
 
Gustavo Adolfo 
Becquer/ 
Romanticismo; 
 
 
-Juan Ramón Jiménez/ 
Modernismo y 
Generación del 98. 
 
 
 
 
 
Gustavo Adolfo 
Becquer/ 
Romanticismo;  
 
Antonio Machado/ 
Modernismo y 
Generación del 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano José de Larra/ 
Romanticismo  

 

- J.de Espronceda, 
Canción del pirata. 
 
 
Gustavo Adolfo 
Becquer, Rima LIII da 
Rimas. 
 
 
- Juan Ramón Jiménez, 
Platero y yo (estratto dal 
capitolo I). 
 
 
 
 
 
Gustavo Adolfo 
Becquer, Rima LIII da 
Rimas. 
 
Antonio Machado, 
Caminante no hay 
camino da Campos de 
Castilla en Proverbios y 
cantares.  
 
 
 
 
 
 
 
Mariano José de Larra,  
Vuelva usted mañana. 
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SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A (LCE)  
A.S. 2021/22 
Docente Prof.ssa Carfora Antonella Materia:  Lettere classiche 

1. Testi in adozione:  
G. Guidorizzi, , Einaudi Scuola;  
A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, 

, SEI. 
      
Competenze 

riferimento 
 
Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 

comunicativa 
verbale in vari 
contesti;  
 
 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo;  
 
 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi  
 
Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi ed 
operativi  
 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico e 

Nodi 
concettuali 
 
DISCRIMINA
ZIONI, 
PREGIUDIZI, 
LA NON 
ACCETTAZI
ONE 
 
LE PASSIONI 
UMANE 
(FOLLIA, 

FRAGILE, 
AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTI
VO E 
DISTRUTTIV
O 
 
 
UOMO E 
NATURA 
 
 
 
 
IL TEMPO E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autori- Contenuti 
 
Petronio; Menandro; 
Ellenismo; 
Callimaco; 
Giovenale; Plutarco; 
Tacito 
 
 
 
 
Seneca, Petronio, 
Aristotele, Lucano, 
Sofocle (Antigone); 
Menandro; 
Callimaco; 
Apollonio Rodio; 
Tacito; Apuleio, 
Luciano 
 
 
 
 
 
Plinio il Vecchio; 
Sofocle, Antigone; 
Teocrito; Ellenismo; 
Marziale. 
 
Seneca; Platone; 
Aristotele; 
Asclepiade; 
Leonida; Marco 
Aurelio. 
 
 
 
 
 
Il maestro e 

Quintiliano 
 

Documenti 
 
 La cena di 
Trimalchione; lettura 
delle commedie di 
Menandro Samia, 
Epitrepontes, 
Dyskolos, 
Perikeiromene (in 
traduzione); 
Giovenale Satira VI 
(in trad.) 
 

Epistulae Morales ad 
Lucilium (trad. I, 2-3; 
XLVII 1-4, servi sunt 
immo homines) 

Et. Nic.1155 a; 
lettura integrale  (in 
traduzione) 

 
Teocrito, le 
Siracusane, Id. XV 
vv.1-95 (in trad.) 
Amore e Psiche V 22-
23 (in trad)  
 
 
N. H. II 154; VII 1 
Antigone, trad. I 
stasimo, 332-352;  
 
 
Epistulae Morales ad 
Lucilium (trad. 1.1), 
Mimnermo, fr. 2 W.; 
Leonida AP VII 715 
(in greco); 472 (in 
traduzione). 
Asclepiade, dialogo 
tra un amante e la 

Metodologie, 
tipologia e 
numero delle 
prove 

Didattica 
frontale, lezione 
partecipata, 
laboratorio di 
lettura, 
laboratorio di 
traduzione.  

 

 

Le valutazioni 
hanno seguito la 
tipologia 
indicata in sede 
dipartimentale: 
osservazione 
sistematica del 
processo di 
apprendimento, 
prove scritte, 
verifiche orali e 
prove svolte in 
Google 
Classroom 
corredate da 
verifiche orali 
hanno concorso 
alla definizione 
di quattro 
valutazioni ad 
alunno per 
quadrimestre.  

 



56 
 

letterario  
 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 
 

IL LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il mestiere del 
cittadino, la politica, 
nuove classi sociali : 
Aristotele; Polibio; 
Tacito, Petronio, 
Marziale, 
Giovenale. 
 
Lo storico e il 
metodo 
storiografico; il 
biografo: Polibio; 
Tacito; Plutarco; 
Svetonio. 
 
 

lucerna (V, 7) (in 
greco); XII 46; 50 il 
tempo (in 
traduzione)  
 
 
 
 
 
Inst. Or. 
X 1, 125-131(in 
traduzione); II 2, 5-9 
 
 
Politica, 1252 a-1253 
a; 1279 a; Polibio, 
Storie VII 3-4; 7-9; 
(in traduzione)   
 
 
 
Tacito, HistoriaeI 1-
2; Annales I 1-2 (in 
traduzione) 
 
 

 

 
 
SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A (LCE)  
A.S. 2021/22 
Docente Prof.ssa Alfonsina Scarano Materia:  Inglese 

1. Testi in adozione: Time Passages 2, Medaglia/Young, Loescher Editore 
      
Competenze 

riferimento 
 
Linee essenziali 
dei contenuti 
culturali proposti 

appropriata della 
microlingua 
letteraria e 
definizioni dei più 
comuni strumenti 

testuale e critica. 

costanti che 
caratterizzano e 
distinguono il 

Nodi 
concettuali 
 
DISCRIMINA
ZIONI, 
PREGIUDIZI, 
LA NON 
ACCETTAZIO
NE 
 
 
 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE 

Autori- Contenuti 
 
 
1.Oscar Wilde: 
The Picture of 
Doria Grey. 
2. Emily Bronte: 
Wuthering 
Heights 
3. Lewis Carroll: 
Alice in 
Wonderland 
 
-J.Joyce: Dubliners 
 
-Virginia Woolf: 

Documenti 
 
  
Newspaper articles 
 
 
Photos 
 
 
 
Videos 
 
 
Poems 
 
 

Metodologie, 
tipologia e numero 
delle prove 
 

Comprehension 
questions 

Multiple choice 

 

True/False 
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testo poetico e 
teatrale 
Ricostruire i tratti 
essenziali dello 
sviluppo storico e 
il contesto 
sociale, culturale 
e letterario del 
periodo di 
riferimento · 
Contestualizzare 
autori e generi 
letterari del 
periodo di 
riferimento ed 
individuare le 
caratteristiche 
testuali delle 
opere proposte - 
Produrre testi 
orali 
prevalentemente 
corretti nella 
fonetica, nel 
lessico, 

strutture 
linguistiche , nel 
registro e nel 
rispetto delle 
consegne; 
riutilizzando 

di materiale 
linguistico 
appreso (Livello 
B1/B2) · 
Contestualizzare 
autori e generi 
letterari del 
periodo di 
riferimento ed 
individuare le 
caratteristiche 
testuali delle 
opere proposte 

(FOLLIA, 

FRAGILE, 
AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTIV
O E 
DISTRUTTIV
O 
 
 
UOMO E 
NATURA 
 
 
 
IL TEMPO E 

 
 
 
 
 
 
IL LAVORO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mrs Dalloway 
-George Orwell:
 Animal Farm. 
Big Brothers 
-Dickens: 
Christmas Carol 
Oliver Twist 
Suffragette 
Irish Troubles 
Hong Kong 
 
 
Blake: London 
-Wordsworth: Upon 
westminster  Bridge 
 
 
-Owen: Dulce et 
Decorum Est 
-Audin: The 
Unknown Citizen 
 
 
 
Dickens Coke 
Town 
 
 
 

Portraits
 
 
 
 
 
 
 

Literature analysis 

 

Movies 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  CLASSE V SEZ. A LE  A.S. 2021-2022 
 

Docente: Angela Migliore DISCIPLINA: Scienze giuridico-economiche   

 
Testi in adozione: Diritto ed economia politica Paolo Ronchetti, Zanichelli, Volume 3 
 

riferimento  
Contenuti NODI 

CONCETTUALI 
Metodologie Documenti 

 
- Saper utilizzare 
correttamente il linguaggio 
specifico; 
- Collocare in maniera 
pertinente il soggetto nel 
sistema giuridico e nei 
sistemi economici; 
- Individuare collegamenti e 
relazioni tra i contenuti del 
programma e la realtà 
quotidiana; 
- Fornire semplici soluzioni 
giuridiche a situazioni 
problematiche della realtà 
quotidiana; 
- Applicare le norme 
giuridiche generali ed 
astratte a casi concreti, 
utilizzando; 
procedimenti logico-
argomentativi e logico-
formali;
- Partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla 
vita sociale e lavorativa; 
- Mettere in atto strategie per 
tradurre le idee e le 
convinzioni personali in 
azione, tenendo conto della 
dimensione giuridico-
economica 
 
 

 
Le guarantigie dei parlamentari  
Il voto segreto come tutela della 
libertà dei parlamentari al momento 
delle votazioni in assemblea  
Le guarantigie dei giudici della Corte 
Costituzionale 
La libertà di legiferare è limitata 
dalla Costituzione  
La custodia cautelare come 
restrizione della libertà personale 

Discriminazioni, 
pregiudizi, la non 
accettazione. 
 

Lezione frontale 
dialogata e 
interattiva 

 

Cooperative 
learning 

 

Flipped classroom  

 

Debate 

 

 

 

- Libro di testo 
- Immagini 
- Documenti 
digitali 
- Siti istituzionali 
- Compiti di 
realtà 
 

Proroga e prorogatio  
Lotta tra maggioranza e opposizione 
al momento della votazione sulla 
fiducia al governo  

 
 

 

La persona fra diritti e doveri: la 
 

Discriminazioni, 
pregiudizi, la non 
accettazione. 
 

 

Gli strumenti legislativi ai tempi del 
covid 

Uomo e natura. 
 

 

Il Governo tecnico  
I senatori a vita nominati dal 
Presidente della Repubblica  
Il Presidente della repubblica e i suoi 
poteri; la concessione della clemenza 
penale  
Gli avvocati e i professori 
universitari possono essere membri 
della corte costituzionale e ricoprire 
un ruolo di potere  
I conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato  
Il potere legislativo delle regioni: 
esclusiva, concorrente e sussidiaria  

Le passioni 
umane (follia, 
identità fragile, 
amore, 

conflitto 
costruttivo e 
distruttivo. 
 

 

Il diritto-dovere al lavoro 
La parità di genere  

 Il lavoro  

Doppia approvazione della legge tra 
i due rami del Parlamento  
Bicameralismo perfetto, anomalia 
italiana  
Il duplice ruolo dei ministri  
La doppia responsabilità del 
governo: penale e politica  
Il doppio grado di giurisdizione  
Le due parti del processo: accusa e 
difesa  
La giurisdizione ordinaria: civile e 
penale  

Le passioni 
umane (follia, 
identità fragile, 
amore, 

conflitto 
costruttivo e 
distruttivo. 
 

 

Durata in carica del Presidente della 
Repubblica  
La durata della legislatura  
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Pubblicazione della legge e vacatio 
legis 
Il semestre bianco  
La durata in carica del governo 
La durata in carica del presidente 
della Corte Costituzionale e dei suoi 
componenti 
La carta dei diritti fondamentali 

vita; il consenso informato; 

morte  

Uomo e natura. 
 
 

 

 La parità fra uomo e donna; il diritto 

e alla salute; il diritto-dovere al 
lavoro 

Discriminazioni, 
pregiudizi, la non 
accettazione. 
 

  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE NUMERO DELLE PROVE 

Verifiche orali  I quadrimestre n. 2 verifiche orali e verifiche 
formative in itinere. 
II quadrimestre n. 2 verifiche orali, verifiche 
formative in itinere 

 

 



60 
 



61 
 



62 
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SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A (LCE)  
A.S. 2021/22 
Docente Prof. GESUALDI MARIA ROSARIA Materia:  MATEMATICA 

Testi in adozione: Testo in adozione: Baroncini        
Competenze 

riferimento 
Comprendere ed 
utilizzare il 
linguaggio formale 
specifico delle 
discipline  
scientifiche 
Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui
Saper utilizzare le 
procedure tipiche 
del pensiero 
matematico 
ragionando con 
rigore logico al fine 
di identificare i 
problemi inerenti le 
diverse tematiche e 
di individuare le 
relative soluzioni 
Essere in grado di 
utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
di approfondimento 
 

Nodi concettuali 
 
 
DISCRIMINAZIONI, 
PREGIUDIZI, LA 
NON 
ACCETTAZIONE 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE (FOLLIA, 

FRAGILE, AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTIVO E 
DISTRUTTIVO 
 
 
UOMO E NATURA 
 
 
 
IL TEMPO E 

 
 
 
 
IL LAVORO  
 
 

Autori- 
Contenuti 
 
IL TEOREMA DEL 
CONFRONTO  IL 
TEOREMA DELLA 
PERMANENZA 
DEL SEGNO 
 
 
I LIMITI 
FORME 
INDETERMINATE 

 
 
 
 
 
LE FUNZIONI 
REALI DI 
VARIABILE 
REALE 

 
 
LIMITI INFINITI 

 
 
 
 

Documenti 
 
Libro di testo/Appunti 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metodologie, 
tipologia e numero 
delle prove 
Lezione dialogata 
frontale  
Cooperative learning. 
Problem solving. 
Lezione interattiva 
PROVE SCRITTE, 
ORALI, MULTIMEDIALI 
(2-3) 
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SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A (LCE)  
A.S. 2021/22 
Docente Prof. GESUALDI MARIA ROSARIA Materia:  FISICA 

Testi in adozione: Testo in adozione: Ugo Amaldi  - Zanichelli      
Competenze 

riferimento 
Comprendere ed 
utilizzare il 
linguaggio formale 
specifico delle 
discipline  
scientifiche 
Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni 
altrui
Saper utilizzare le 
procedure tipiche 
del pensiero fisico 
ragionando con 
rigore logico al fine 
di identificare i 
problemi inerenti le 
diverse tematiche e 
di individuare le 
relative soluzioni 
Essere in grado di 
utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio e 
di approfondimento 
 

Nodi concettuali 
 
 
DISCRIMINAZIONI, 
PREGIUDIZI, LA 
NON 
ACCETTAZIONE 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE (FOLLIA, 

FRAGILE, AMORE, 
BELLEZZA): 
CONFLITTO 
COSTRUTTIVO E 
DISTRUTTIVO 
 
 
UOMO E NATURA 
 
 
 
IL TEMPO E 

 
 
 
 
IL LAVORO  
 
 
 

Autori- 
Contenuti 
 
 
FORZA 
ELETTRICA/FORZA 
GRAVITAZIONALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FENOMENI 
ELETTROSTATICI 

 
 
 
LA CORRENTE 
ELETTRICA 
 

 
 
LA DIFFERENZA 
DI POTENZIALE 

Documenti 
 
Libro di testo/Appunti 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metodologie, 
tipologia e numero 
delle prove 
Lezione dialogata 
frontale  
Cooperative learning. 
Problem solving. 
Lezione interattiva 
PROVE SCRITTE, 
ORALI, MULTIMEDIALI 
(2-3) 
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SCHEDE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  CLASSE 5^ liceale SEZ. A 
Docente Prof. LOMBARDI MARCO Materia:  STORIA DELL'ARTE 

Testo in adozione 
Competenze 
di riferimento 
 
Inquadrare correttamente 
gli   
artisti e le opere studiate 
nel periodo storico 
 

 
Leggere opere 
d'arte note,   
utilizzando una una 
capacità di 
confronto  
 
.
Assumere 
consapevolezza del  
grande valore 
culturale del  
territorio 

Esporre questioni 
relative ai problemi 
della conservazione  
e del restauro. 

Individuare ed 
argomentare 
confronti e 
collegamenti   
multidisciplinari. 
alla conservazione e 
al  
web e le nuove 
forme della 
fruizione. 
restauro. 
 

Nodi 
concettuali 
 
DISCRIMINA
ZIONI 
E 
PREGIUDIZI 
 
 
LE PASSIONI 
UMANE 
 
 
 
 
UOMO E 
NATURA 
 
 
 
IL LAVORO 
 
 
IL TEMPO E 
L'INFINITOA 
 
 
 

Autori- 
Contenuti 
 
REALISMO 
 
 
 
ROMANTICI
SMO 
ITALIANO 
 
 
 
ROMANTICI
SMO 
INGLESE 
 
 
 
REALISMO 
FRANCESE 
 
 
DE CHIRICO 

Documenti 
 
RAGAZZE SULA 
RIVA DELLA 
SENNA 
 
 
IL BACIO DI 
HAYEZ 
 
 
 
 
 
 
  
LO 
SPACCAPIETRE 
 
 
ENIGMA 
DELL'ORA 
 

Metodologie 
LEZIONI 
FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVERSAZION
I GUIDATE 
 
 
 
 
 
 
 
Lezioni sui luoghi 
d'arte 
 
 
 

                 Tipologia delle prove di verifica utilizzate Numero delle prove svolte Tempi  

Verifiche scritte  1 50 MIN 

Verifiche orali 1  

 


