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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM 
 
L’Istituto, nato nell’anno scolastico 1984/85 come sede staccata di un istituto tecnico 
commerciale, divenuto autonomo con la denominazione Erasmo da Rotterdam dall’anno 
scolastico 1987/88 grazie al notevole aumento di iscritti, accoglie attualmente 980 studenti 
provenienti dall’area Torino sud e da alcuni comuni limitrofi, per complessive 48 classi.  
 
Nel passato, nell’area territoriale di pertinenza, sviluppatasi negli anni come periferia dell’area 
metropolitana e industriale di Torino, il crescente sviluppo urbanistico ha messo in evidenza 
problematiche di adattamento e di integrazione tipiche delle aree a forte e improvviso 
incremento demografico, con notevoli ricadute negative sul successo formativo in termini di 
alto tasso di dispersione scolastica. In risposte alle esigenze emerse, anche allo scopo di 
favorire lo sviluppo di una maggiore identità territoriale e di far crescere il desiderio di 
partecipazione, le istituzioni e gli enti che agiscono sul territorio hanno nel tempo istituito ed 
organizzato manifestazioni pubbliche di aggregazione, convegni, teatri, impianti sportivi, per 
cercare di favorire lo sviluppo di una maggiore identità territoriale e di far crescere il desiderio 
di partecipazione.  
 
La scuola, dal canto suo, si è posta fin dalle origini, come polo di aggregazione significativo 
per i giovani e per le loro famiglie, e sede per il raggiungimento del successo scolastico di tutti 
i suoi iscritti attraverso l’erogazione di una formazione intesa a favorire per ogni studente il 
suo futuro inserimento nella società come cittadino partecipe, responsabile e consapevole 
della realtà che lo circonda e del proprio ruolo come lavoratore competente.  
 
Negli anni l’offerta formativa si è sempre più arricchita e diversificata, con attenzione 
crescente nei confronti della realtà economica e sociale, delle problematiche territoriali in cui 
l’utenza è inserita, sensibile al contesto educativo in continua evoluzione e disponibile ad 
operare in collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio per incrementare l’efficacia 
della propria azione. 
 
In linea con questi principi, l’Istituto Erasmo Da Rotterdam offre attualmente cinque diversi 
indirizzi curriculari che consentono l’inserimento diretto nel mondo del lavoro, o il 
proseguimento degli studi a livello universitario.  
 
I percorsi curriculari comprendono i seguenti indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 
Istituto tecnico settore economico con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, anche 
con articolazione relazioni internazionali per il marketing, Istituto tecnico settore tecnologico 
con gli indirizzi Costruzioni Ambiente e Territorio e Grafica e Comunicazione.  
 
In tutti gli  indirizzi si realizzano progetti, ampliamenti e approfondimenti, si propongono 
occasioni per il potenziamento della qualità e per la valorizzazione dell’eccellenza, si 
organizzano interventi didattici integrativi, si favoriscono scambi culturali con scuole di Paesi 
europei e soggiorni all’estero, qualificati PCTO ex alternanza scuola-lavoro, visite aziendali e 
viaggi di istruzione, tirocini post-diploma in paesi europei, percorsi individualizzati di 
orientamento al lavoro e all’università.  
 
In istituto il clima relazionale è sereno ed improntato alla correttezza delle relazioni tra tutte le 
componenti e nei confronti dell’ambiente scolastico, con un forte senso di appartenenza ed 
un orientamento condiviso verso il miglioramento continuo. 
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2. PROFILO IN USCITA DEL DIPLOMATO DELL’INDIRIZZO 
 
Al termine del percorso del Liceo Scientifico lo/a studente/ssa ha trasformato conoscenze ed 
abilità del suo piano di studi in competenze personali e nello specifico: 
 
Il liceo consente di acquisire una formazione generale nei principali settori culturali, ivi 
comprese le discipline letterarie, ma si caratterizza per un particolare approfondimento delle 
discipline scientifiche, privilegiando quindi la Matematica (anche nei suoi aspetti logici) e le 
altre scienze sperimentali, affrontate anche mediante procedure di osservazione ed analisi. 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

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

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

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
Sbocchi professionali: 
Il diploma di Liceo Scientifico consente di proseguire gli studi e accedere agevolmente a 
qualunque le facoltà universitaria. Gli sbocchi universitari migliori sono le facoltà scientifiche 
come Ingegneria, Fisica, Matematica, Architettura, Farmacia, Scienze forestali, Medicina, 
Agraria, Chimica, Biologia, Scienze naturali e molte altre.  
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, lo studente sarà in grado di lavorare in studi 
privati o pubblici, svolgendo mansioni di laboratorio. Inoltre, potrà approfondire le materie ed 
avrà un bagaglio culturale adeguato per svolgere mansioni di assistente in studi medici, 
architettura, ingegneristici e nel campo della biologia. 
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3. ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

 
N. 

 
COGNOME 

 

 
NOME 

1. Bellantoni Noemi Valentina 
2. Campo Valentina 
3. Cicciù Francesco 
4. Davì Martina 
5. Guarino Alessio 
6. Guarnaccia Alessandro 
7. Harrabi Nadia 
8. Kaoukeb Manhar 
9. Lisanti Sara 
10. Lupoli Antonio 
11. Mandaglio Valentina 
12. Raimondi Cristian 
13. Sanino Giada 
14. Sanino Serena 
15. Valente Dennis 
16. Vella Valentina 
17. Vinassa Beatrice 
18. Zalmieri Andrea 

 
 
4. ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
COORDINATORE: prof.ssa Cristina Plumari 
 

DISCIPLINE NOME COGNOME 
TRIENNIO 

III^ IV^ V^ 
Italiano Cristina Plumari X X X 
Latino Cristina Plumari X X X 

Matematica Errica Boero X X X 
Fisica Errica Boero   X 

Inglese Maurizio Onida X X X 
Filosofia Carmela Cassa X X X 

Storia Carmela Cassa X X X 
Scienze Federico Valfrè di Bonzo  X X 

Disegno/St. Arte Valentina Lombardo   X 
Scienze motorie Marilva Melfa X X X 

Religione Flavia Argentieri X X x 
Sostegno Silvia Guarise X X X 
Sostegno Giulia Corradini   X 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da diciotto studenti: tra di essi è presente dal primo anno un'alunna 
HC, che ha seguito una programmazione differenziata (di tale allieva si allega una relazione 
al suo fascicolo personale per il Presidente della commissione d’esame), uno studente DSA 
e due atleti di alto livello. 
La composizione della classe (a fronte di tre allievi respinti in quarta) é stata compensata fra 
la terza e la quarta da tre inserimenti provenienti da una medesima scuola del territorio. Ad 
essi si è aggiunta quest'anno un'allieva del nostro istituto non ammessa lo scorso anno a 
sostenere l’esame e già respinta nel corso del triennio. 
Gli allievi hanno dovuto inoltre affrontare nel corso del triennio alcuni cambiamenti all’interno 
del corpo docente soprattutto nell'ambito delle materie scientifiche ed arte. 
Per quanto riguarda gli aspetti didattico-disciplinari la classe si è talvolta rivelata un po' 
passiva e non sempre precisa e puntuale nelle consegne, dimostrando uno studio talvolta 
non adeguato alle richieste dei docenti. Tuttavia, il comportamento nei confronti del corpo 
insegnante è sempre stato corretto e umanamente disponibile e il clima classe abbastanza 
sereno, salvo una non completa fusione con alcuni elementi provenienti dall'altro istituto. In 
ambito didattico le discipline nelle quali si sono avvicendati insegnanti diversi sono quelle in 
cui hanno dimostrato maggiori difficoltà: matematica e fisica, per le quali la docente ha ridotto 
gli obiettivi di apprendimento al minimo, storia dell’arte, per la quale a causa dei ritardi nello 
svolgimento dei programmi degli anni precedenti ci si è limitati ai capisaldi della disciplina e 
scienze naturali, per cui l'approccio alla materia si è dimostrato un po' difficoltoso. 
Una parte consistente della classe presenta quindi risultati sufficienti o discreti e solo alcuni 
allievi hanno raggiunto un metodo di studio abbastanza approfondito e critico e capacità di 
rielaborazione personale. 
 
 
6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
1. Numero di incontri annuali dedicati alla programmazione  
 
 a distanza in presenza 
Collegio dei Docenti 6 1 
Consigli di Classe  5 
Riunione Dipartimenti didattici  3 

 
 
2. Attività svolte durante gli incontri di programmazione   
   
Confronto e scambio di punti di vista X 
Definizione degli obiettivi a lungo e medio termine X 
Verifica dello stato di attuazione del programma X 
Identificazione di problemi relativi alla classe o ai singoli allievi  X 
Individuazione di interventi compensativi X 
Scelta di materiali e di attività didattiche X 
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7. METODOLOGIE DIDATTICHE/MODALITA’ DI LAVORO 
 

 DISCIPLINE 

 
 

Italiano Latino Mate Fisica Inglese Filo Storia Religione SMS Scienze 

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

individuale      X X    
Lavoro in 

coppia  X X  X    X X 
Lavoro in 
gruppo X  X     X X  

Discussione X  X X    X X X 
Lezione 

applicazione    X  X X    
Scoperta 
guidata           

Problem 
solving   X X       

Progetto/ 
indagine           

ALTRO      X X   X 
 
 
8. MODALITA’ DI RECUPERO  
 

 DISCIPLINE 
 Italiano Latino Fisica Matematica Filosofia Storia Scienze Inglese SMS 

In itinere X X X X   X X X 
I.D.E.I.          

Sportello   X X X X    
 
 
9. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 DISCIPLINE 

 Italiano Latino Mate Fisica Inglese Filo Storia Scienze Religione SMS 

Libri di testo X X X X X X X X  X 
Altri libri         X  
Dispense     X       
Registratore            
Video 
registratore           

Laboratori    X X   X   
Visite 
guidate          X 
Incontri con 
esperti   X X   X   X 

Software X  X        
Internet/LIM X X X X X x X X X  
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10. PERCORSI CLIL  
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli alunni uno/più moduli 
CLIL, sia con docente DNL certificato, sia avvalendosi del team CLIL. 
 

Titolo del percorso Periodo DNL Lingua straniera 
Biomolecules 2021-2022  Inglese 

 

 

 
 
11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
 
“DAL PROPRIO TERRITORIO ALLA CONOSCENZA DELL’EUROPA” 
 
Le attività di alternanza scuola-lavoro individuate dai Consigli di classe in collaborazione con 
il Referente all’alternanza e i docenti tutor e rivolte alle classi del Liceo linguistico hanno come 
obiettivi principali quelli di: 

● sviluppare abilità trasversali spendibili in ambito lavorativo; 
● conoscere il proprio territorio e cultura; 
● conoscere altri territori e culture in particolare dei paesi dell’area europea 

nell’intento di acquisire la consapevolezza di essere cittadino europeo. 
Le abilità trasversali da sviluppare durante il percorso di PCTO sono in particolare: 

● autonomia; 
● capacità di lavorare in gruppo; 
● flessibilità; 
● adattabilità; 
● affidabilità e puntualità; 
● utilizzo degli strumenti e software informatici; 
● utilizzo delle lingue straniere in situazioni di comunicazione; 
● organizzazione e gestione del proprio lavoro; 
● disponibilità ai rapporti interpersonali; 
● capacità di ascolto e di comprensione dei bisogni degli altri; 
● problem solving; 

La conoscenza del territorio e cultura avviene attraverso una collaborazione costruttiva e 
scambio di sinergie 
 esplicitati in progetti condivisi, con i luoghi divulgatori di cultura quali: 

● scuole (di ogni ordine e grado) 
● biblioteche 
● Informagiovani 
● luoghi di aggregazione (parrocchie, centri culturali, teatri etc..) 
● associazioni di volontariato, 
● associazioni sportive, 
● musei, monumenti e luoghi di interesse storico della propria città, regione 
● testate giornalistiche del territorio (Nichelino Comunità, Eco del Chisone, Il 

Mercoledì…); 
Mentre la conoscenza di altri territori e culture appartenenti a paesi europei si realizza 
promuovendo la scoperta dell’altro attraverso: 
● scambi culturali,  
● corsi in lingua straniera in preparazione al conseguimento delle certificazioni 
● soggiorni linguistici  
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● progetti europei (Erasmus+ *Go4Education”),  
● accoglienza di allievi e insegnanti stranieri a scuola e a lezione 

 
Gli alunni, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo del percorso a.s. 
2019/2020 

a.s. 
2020/2021 

a.s.  
2021/2022 Discipline coinvolte 

EURA X X  Fisica 
DIIP X X  Fisica 
ALCOTRA X   Fisica 
Nichelino Red bench X  X Italiano 
Orientamento formativo 
Politecnico di Torino ed 
Esercito italiano 

  X Matematica e Fisica 

Orientamento 
universitario Professioni 
sanitarie e medicina 

  X Matematica e Fisica e 
Scienze naturali 

Corso di Primo soccorso 
e utilizzo DAE    X Scienze Motorie e 

Sportive 
Corso sulla sicurezza X   Tutte 
Conferenza mobilità 
Sostenibile Stellantis  X  Fisica 

Progetto peer sessualitá 
e prevenzione 
dipendenze 

X X  Scienze naturali 

 
 

PROGETTI EUROPEI 
 

EURA (EUropean RAdon Measurements) e DIIP (Digital Innovation in Industrial 
Processes) 

 
EURA 

 
Il progetto EURA ha coinvolto quattro paesi Europei (Italia, Norvegia, Svezia e Islanda) allo 
scopo di effettuare una campagna di misure sull'inquinamento indoor da Radon nelle scuole, 
negli uffici pubblici, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Gli studenti sono stati coinvolti nelle 
attività di formazione e ricerca scientifica guidata da docenti, ricercatori, professori 
universitari.  I partners scientifici delle attività sono stati: ENEA (laboratorio di misura delle 
radiazioni ionizzanti), Università di Torino – Dipartimento di Fisica Sperimentale, centro di 
ricerche JRC di Ispra, Istituto MAX IV di Lund – Svezia, Municipalità di Bergen – Norvegia, 
Università di Reykjavik – Islanda. 
 
Sono state effettuate 2000 misure con rivelatori a tracce CR-39 e sono stati pubblicati i 
risultati dell'indagine su una rivista scientifica internazionale 
(https://www.hefjournal.org/index.php/HEF/article/download/87/pdf).  
 
Gli studenti hanno partecipato a meeting internazionali ed hanno prodotto materiali didattici 
e divulgativi caricati sul sito istituzionale del progetto. È stato realizzato un documentario 

https://www.hefjournal.org/index.php/HEF/article/download/87/pdf
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reperibile anche sulla piattaforma Youtube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=wMJipi_qVLY) 
 
 

DIIP 
 
Il progetto DIIP ha visto la collaborazione di quattro paesi Europei ( Italia Francia, Norvegia e 
Spagna), lo scopo del progetto è stato quello di analizzare le metodologie e le tecnologie 
innovative in campo digitale per il monitoraggio dei consumi energetici delle abitazioni. Ogni 
paese ha sviluppato delle diverse metodologie per la misura della dispersione termica, con 
particolare riguardo alla dispersione dei tetti. L'Italia e la Francia hanno optato per l'utilizzo 
dei droni con termocamera incorporata, la Spagna l'utilizzo di Robot con sensori termici, la 
Norvegia bracci meccanici con termocamere. Gli studenti hanno analizzato i dati provenienti 
da un'indagine campionaria sul comfort climatica nelle singole scuole utilizzando il modello di 
Fanger per la comparazione dei dati.  
 
 

PROGETTO ALCOTRA – INTERREG 
ITALIA – FRANCIA 

CBET (Cross Border Energy Training) 
 

Il progetto CBET svolto in collaborazione con partners dei due versanti frontalieri ha visto la 
partecipazione negli studenti coinvolti in attività formative inerenti alle applicazioni dei sistemi 
di produzione dell’energia rinnovabile ad uso abitativo, e sulle tecniche di isolamento termico 
degli edifici. Le attività di formazione che hanno coinvolto circa trecento studenti e inoccupati 
italiani e francesi si sono svolte presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino – Torino, 
l’Environment Park di Torino, l’Istituto Nazionale per l’Energia Solare INES di Chambery e 
GIP FIPAN di Nizza. Il progetto ha visto il coinvolgimento di classi del Liceo Scientifico sulle 
tematiche inerenti gli impianti fotovoltaici e solari termici con esercitazioni teoriche e pratiche 
(dimensionamento degli impianti, montaggio e smontaggio, caratterizzazione) . Le lezioni 
sono state tenute sia in lingua italiana che in francese. 
 
 

PROGETTO NICHELINO RED BENCH 
 
Nichelino Red Bench parte il 25 novembre 2019, nella Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, quando l’Assessora alle Pari Opportunità 
Valentina Cera, decide di dipingere di rosso, il colore simbolo di questa lotta, una panchina in 
Piazza di Vittorio. Un’azione dimostrativa che raggiunge e riesce a coinvolgere le scuole 
superiori della città in maniera concreta e attiva, con i ragazzi che si incaricano di pitturarla. 
L’idea piace e alcune studentesse sentono sbocciare in loro il bisogno di creare un movimento 
che possa alimentare la conoscenza del tema, dando vita a una rivoluzione culturale. Nasce, 
così, Nichelino Red Bench, un gruppo informale che, passo dopo passo, sta crescendo 
sempre di più. Le volontarie, “Le attiviste della parità”, partecipano con entusiasmo e 
determinazione alle principali manifestazioni del territorio, organizzano eventi di 
sensibilizzazione, flashmob e iniziative volte a sradicare uno dei mali peggiori del nostro 
tempo. Nichelino Red Bench, inoltre, collabora con il Punto Donna cittadino, un luogo 
d’ascolto, un nido in cui sentirsi al riparo e a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di violenza, fisica 
o psicologica, e discriminazione. Due realtà locali che hanno lavorato, con il coinvolgimento 
delle scuole, a un progetto sulla battaglia agli stereotipi di genere. In futuro, non appena sarà 
possibile, la volontà è quella di cooperare insieme al consultorio. Un avvenire ricco di 

https://www.youtube.com/watch?v=wMJipi_qVLY
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proposte, iniziative e progetti. Un domani contraddistinto dal desiderio e dalla ferrea volontà 
da parte di donne e uomini di estirpare una pianta velenosa che continua a crescere nei 
meandri della nostra società. Un clima culturale che, attraverso questa rivoluzione, deve 
svoltare, prendendo una direzione totalmente opposta. 
 
 

PROGETTO PEER EDUCATION DIPENDENZE 
 
Tema di Salute: BENESSERE DELLE RELAZIONI, MEDIA EDUCATION, DIPENDENZE  
Territorio di diffusione del progetto: tutto il territorio dell’ASL TO5. 
Destinatari: preferibilmente rivolto a studenti del II e III anno degli Istituti Secondari di Secondo 
grado.  
Obiettivi del progetto: 
Favorire la riflessione degli studenti sui temi della dipendenza psicologica da sostanze e 
comportamentali e allo sviluppo delle Life Skills.  
Acquisire un atteggiamento critico verso i messaggi diffusi tra pari e dai media, invitando gli 
studenti ad esprimere liberamente fantasie, curiosità, dubbi, ansie e vissuti sul tema trattato.  
Promuovere strategie efficaci di cambiamento/dissuasione di eventuali comportamenti 
dannosi per la salute e realizzare iniziative di promozione della salute tra pari.  
Informare circa i Servizi specialistici presenti sul territorio.  
Metodi e strumenti: Il progetto si sviluppa attraverso una metodologia attiva per complessivi 
n. 10 incontri della durata di circa un’ora e mezza ciascuno da svolgersi in orari scolastici ed 
extrascolastici concordati con il referente scolastico (anche esclusivamente in modalità on 
line).  

• Fase 1: reclutamento in presenza o attraverso una diretta call con ciascuna delle classi 
coinvolte per presentare il progetto e favorire l’adesione volontaria al futuro gruppo di 
Peer. 

• Fase 2: presentazione approfondita del progetto ai ragazzi e al termine raccolta delle 
adesioni.  

• Fase 3: presentazione da parte dei ragazzi, costruzione del clima di gruppo, 
introduzione al tema oggetto della peer.  

• Fase 4: ideazione e realizzazione delle azioni di promozione della salute individuate 
dai Peer. 
 

PROGETTO PEER EDUCATION 2.0 
 
Tema di Salute: BENESSERE DELLE RELAZIONI, MEDIA EDUCATION, AFFETTIVITA’ E 
SESSUALITA’  
Territorio di diffusione del progetto: distretto di Nichelino. 
Destinatari: studenti scuola secondaria di secondo grado (studenti delle classi terze e quarte).  
Obiettivi del progetto:  
Formazione di studenti ed elaborazione di progetti di promozione della salute tra pari.  
Approfondimento della conoscenza e dell’accettazione del sé integrando gli aspetti del sé 
corporeo con quelli del sé affettivo e relazionale.  
Ristrutturazione delle informazioni scorrette e acquisizione di un atteggiamento critico verso i 
messaggi dei media.  
Approfondimento del tema del rispetto di sé e dell’altro.  
Informazione sui metodi contraccettivi e sulle malattie sessualmente trasmissibili.  
Informazione e orientamento ai servizi specialistici presenti sul territorio.  
Metodi e strumenti:  
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• Fase 1- Reclutamento: il progetto viene presentato in tutte le classi terze e quarte 
dell’istituto, per raccogliere le libere adesioni da parte dei ragazzi per far parte del 
“gruppo peer” della scuola.  

• Fase 2-Formazione: il progetto prevede un ciclo di otto incontri, della durata di due ore 
ciascuno, rivolti ai peer. Tutti gli incontri sono caratterizzati da modalità interattive, 
attente a creare un clima favorevole allo scambio relazionale e alla costruzione di una 
dinamica di gruppo costruttiva.  

• Fase 3-Interventi nelle classi da parte dei peer, supervisionati dagli operatori prima e 
dopo gli interventi. 

 
 

PROGETTO ASSO 
 

Il progetto (acronimo di ‘A Scuola di Soccorso’) è articolato in due moduli. Il primo è rivolto 
alle scuole primarie (e consiste in 2 ore di lezione) e alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado (2 ore) e punta a trasmettere agli alunni conoscenze di primo soccorso e del 
comportamento da attuare in caso di malore ed infortuni. 
Il secondo modulo, rivolto agli studenti delle classi quinte delle secondarie di secondo grado, 
rappresenta una sorta di ‘maturità’ del primo soccorso, con la formazione all’utilizzo del DAE 
(defibrillatore automatico esterno). Al termine del corso (di 5 ore) gli studenti conseguiranno 
la qualifica di ‘esecutore’ di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation). 
In entrambi i casi i corsi saranno svolti dai formatori delle Misericordie. Tutto il percorso 
(formazione e certificazione come ‘esecutore’ di BLS-D) sarà svolto dalle Misericordie a titolo 
gratuito. 
 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO 
 

Il Politecnico di Torino offre la possibilità agli studenti delle scuole del territorio di Torino e 
provincia di sostenere il test di ammissione alle Facoltà di Design, Pianificazione Territoriale 
e Ingegneria in modo agevolato a febbraio 2022. Il progetto Organizzato dal Politecnico 
congiuntamente alle scuole partecipanti, come il nostro Istituto, prevede lezioni universitarie 
al Politecnico e un ciclo di lezioni di matematica e fisica nel nostro istituto (con obbligo di 
frequenza del 90%) rivolte alle classi quinte dei vari indirizzi. Inoltre, è prevista una visita nei 
laboratori più attrezzati e specialistici presso il Politecnico. 
 

 
PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA: PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA 

 
L’Istituto offre la possibilità agli studenti delle classi quinte di frequentare un corso per 
preparare il test di ingresso per le facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie. Il corso è 
composto da 3 moduli extracurricolari in cui si svolgono lezioni di matematica, fisica e 
biologia/chimica nel nostro Istituto da gennaio 2022 a marzo 2022. Il progetto, inoltre, si 
conclude con una conferenza/visita guidata presso l’ospedale San Luigi di Orbassano tenuta 
da un fisico sanitario qualificato di III livello, in cui vengono mostrati i più moderni dispositivi 
utilizzati per la diagnostica e la terapia ospedaliera che utilizzano radiazioni gamma e 
radiazioni ionizzanti. 
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12. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA IN RELAZIONE AL PTOF 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’esame, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella 
 

A. S. DISCIPLINE ARGOMENTI SPECIFICI SVOLTI 
N. 

ORE VALUTAZIONE* 

2021/2022 
2021/2022 

 
 

2021/2022 
 
 

2021/2022 

Inglese 
Filosofia e Storia 

 
 

Fisica e Scienze 
 
 

Storia dell’Arte 

 
Totalitarianism: George Orwell 1984 
Human rights 
 
Democrazia e Diritti 

- Parità di genere (11 febbraio) 
- il ruolo della scuola  

Webinar di Matteo Saudino 
La scuola non serva a niente 
 
 
Fisica nucleare: L’impatto della radioattività sul 
corpo umano; utilizzo delle radiazioni ionizzanti 
per la radioterapia e la diagnostica medica. 
L’energia nucleare: pro e contro 
 
 
L’arte dei Totalitarismi 
 
 

 
6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

12 + 
 
 
 

3 

 
Prova strutturata 
 
 
Confronto e 
dibattito in aula 
Legge 22 
maggio 1978, n. 
194 
 
 
 
Prova semi 
strutturata 
 
 
Confronto e 
dibattito 

2019/2020  
Inglese 

 
Filosofia 

 
 

Storia 

 
Curriculum vitae 
 
La Libertà: Io e l’altro 

- La scuola che vorrei 
 
La Libertà e l’uguaglianza: 

- Webinar di Claudio Vercelli 
            Memoria e storia 

 
 
 

6 
 
 

6 

 
 
 
Svolgimento di 
una traccia 
 
Costruzione di 
un prodotto 
multimediale  
 

2020/2021 
 
 

2020/2021 

Scienze 
 
 

Scienze 

Scienza dell'alimentazione 
 
 
Il cambiamento climatico 

5 
 
 

4 
 

Prova semi 
strutturata 
 
Prova semi 
strutturata 

*Per ogni disciplina specificare la modalità di valutazione: prova semi strutturata, prova 
strutturata, compito di realtà e valutazione orale 
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13. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO Anno 
Scolastico 

Certificazioni linguistiche First Certificate   Istituto + 
Cambridge Centre 

2020/2021 
2021/2022 

Sportelli di matematica e 
fisica Recupero dei contenuti Istituto 

2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

Progetti di legalità, 
cittadinanza, prevenzione, 
discriminazione di genere 

Alcool: tra divertimento e 
rischio. 
Ti riconosco, ti rispetto 
Nichelino red bench 

Istituto 
2019/2020 
2019/2020 
2021/2022 

Orientamento in uscita 

Conferenze e dibattiti su 
facoltà umanistiche, giuridico-
economiche e Politecnico, 
medicina 

Istituto e 
Politecnico 2021/2022 

Viaggio di istruzione all'estero Visita Dublino e dintorni Irlanda 2021/2022 
Progetti di salute Ed. alimentare  Istituto  

Attività sportive Campionati europei baseball Stadio baseball 
Torino 2021/2022 

Sicurezza  Istituto 2019/2020 

Partecipazione a concorsi 
letterari e poetici 

Una poesia nel cassetto 6-7 e 
Raccontar scrivendo XI 

Passoni-Torino 
Casetta artisti-
Recanati 

2020/2021 
 
2021/2022 

Sportello di Filosofia e Storia Recupero o Approfondimento 
Google meet 
 
Sede In presenza 

2020/2021 
 
2021/2022 

Progetto Asso. Associazione 
Misericordia Torino 

Corso di primo soccorso e 
utilizzo del DAE Istituto 2021/2022 

 
 
14. PRIMA, SECONDA PROVA 
 
Le simulazioni della prima prova di italiano, di cui si unisce copia nell’allegato 1A e 1B, sono 
state svolte secondo l’articolazione prevista dalla norma vigente in data 7/03/2022 e 
10/05/2022. 
 
La simulazione della seconda prova di matematica, di cui si unisce copia nell’allegato 2, è 
stata svolta il 26/04/2022 secondo le disposizioni della normativa ministeriale sulla Seconda 
Prova per l’Esame di Stato e in accordo con quanto deciso collegialmente (durata della prova 
4 ore). 
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15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA, SECONDA PROVA E 
COLLOQUIO 

 
La griglia di valutazione della prima prova è stata condivisa con i due Dipartimenti di lettere 
dell'Istituto ed utilizzata in sede di simulazione nonché durante le verifiche del secondo 
quadrimestre. 
 
Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Adeguatezza 

− Aderenza alle convenzioni della tipologia 
scelta 

− Pertinenza all'argomento proposto 
− Efficacia complessiva del testo 

da 0,5 a 2 

Caratteristiche del 
contenuto 

Ampiezza della trattazione, padronanza 
dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, 
significatività e originalità degli elementi informativi, 
delle idee e delle interpretazioni. 
 
Tipologia A: comprensione e interpretazione del 
testo proposto 
 
Tipologia B: comprensione del materiale fornito e 
suo utilizzo coerente ed efficace, capacità di 
argomentazione. 
 
Tipologia C: Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
-Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
 

da 1 a 5 

Organizzazione del 
testo 

− Articolazione chiara e ordinata del testo 
− Equilibrio tra le parti 
− Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) e coesione testuale. 
 

da 0,5 a 3 

Lessico e stile 
− Proprietà e ricchezza lessicale 
− Uso di un registro adeguato alla tipologia 

testuale 

da 0,5 a 2 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

− Correttezza ortografica 
− Coesione testuale (uso corretto dei 

connettivi) 
− Correttezza morfosintattica 
− Punteggiatura 

da 0,5 a 3 

 
 

Totale 
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Tabella di conversione (italiano scritto) 
 

Valutazione in 15i Valutazione in 10i 

3 2 

4 3 

5 31
2
; 3/4 

6 4; 4+ 

7 41
2
; 4/5 

8 5, 5+ 

9 51
2
; 5/6 

10 6; 6+ 

11 61
2
; 6/7 

12 7-; 7; 7+; 7
1

2
 

13 7/8; 8; 8+; 8
1

2
 

14 8/9; 9; 9+; 9
1

2
 

15 9/10; 10 

 
Nella parte delle valutazioni in decimali, in grassetto le corrispondenze da tabella di 
conversione d'istituto e in carattere normale le sfumature di valutazione aggiunte 
dall'insegnante. 
 
 
Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
La griglia di valutazione della seconda prova è stata condivisa nel Dipartimento di 
matematica e fisica dell'Istituto; è stata utilizzata per la simulazione e durante le verifiche del 
secondo quadrimestre (allegato 2) 
 

Griglia di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 

Descrittori Punteggi 
Punti 

assegnati 

Comprendere 
Analizzare la situazione 
problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare 

2,5 

Non si orienta relativamente alle situazioni 
problematiche proposte. 0,5 

  

Analizza in modo parziale la situazione, non 
effettua collegamenti ma adopera 
coerentemente i codici grafico-simbolici. 

1 
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i codici grafico-simbolici 
necessari. 

Analizza la situazione problematica, 
riconducendola a contesti noti. Effettua 
parziali collegamenti e adopera i codici 
grafico simbolici necessari. 

2 

Analizza la situazione problematica, 
riconducendola a contesti noti. Effettua 
collegamenti in modo completo e adopera i 
codici grafico simbolici necessari. 

2,5 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 
possibili strategie 
risolutive ed individuare la 
strategia più adatta. 

3 

Non conosce i concetti matematici utili alla 
soluzione, non imposta possibili strategie 
risolutive. 

0,5 
  

Conosce i principali concetti matematici utili 
alla soluzione, ma imposta in modo non 
corretto possibili strategie risolutive 

1 

Conosce i principali concetti matematici utili 
alla soluzione, e imposta parziali strategie 
risolutive, ma non si accorge dei propri errori 

2 

Dimostra di conoscere i principali concetti 
matematici utili alla soluzione, e imposta 
parziali strategie risolutive, accorgendosi dei 
propri errori 

2,5 

Dimostra di conoscere i principali concetti 
matematici utili alla soluzione, imposta 
possibili strategie risolutive individuando la 
più adatta 

3 

Sviluppare il processo 
risolutivo 
Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 
calcoli necessari. 

2,5 

Non risolve la situazione problematica, non 
applica le regole e non esegue i calcoli 
necessari 

0,5 
  

Risolve in modo parziale la situazione 
problematica, applica le regole ed esegue 
parzialmente i calcoli 

1 

Risolve in modo non completo la situazione 
problematica, applica le regole ed esegue i 
calcoli necessari 

2 

Risolve la situazione problematica in 
maniera coerente e corretta, applica le 
regole ed esegue i calcoli necessari 

2,5 

Argomentare 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i 
passaggi fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema. 

2 

Non commenta e non giustifica i passaggi 
0,5   

Commenta e giustifica in modo parziale i 
passaggi del processo esecutivo con un 
linguaggio non sempre appropriato 

1 

Commenta e giustifica in modo parziale i 
passaggi del processo esecutivo con un 
linguaggio appropriato e corretto 

1,5 
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Commenta e giustifica la scelta della 
strategia risolutiva e i passaggi fondamentali 
del processo esecutivo 

2 

Valutazione 10 …./10 

 
Per la griglia di valutazione della prova orale si fa riferimento a quella ministeriale in base alla 
quale la Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, 
con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 
 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

1.50 - 
3.50 

 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 
 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 
 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando 
i contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50 - 1 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 
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IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50 
 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6 
 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 
 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 
 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

2 - 2.50 
 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 
 

Capacità di 
analisi e 
comprension
e della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 
 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50 
 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 

 
Punteggio totale della prova 
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16. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
MODALITÀ PREVISTE 
 

 DISCIPLINE 

 Italiano Latino Mate Fisica Inglese Filo Storia SMS Scienze 
Disegno e 

Storia 
dell’Arte 

Interrogazione  X X X X X X X X X X 
Tema o 
problema X  X        

Prova 
strutturata X  X X X    X  

Prova semi 
strutturata  X  X X    X X 

Relazione          X 
Esercizi    X X  X X X   

 
 
NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
 
MATERIE I°QUADRIMESTRE II°QUADRIMESTRE 

O S P O S P 
Italiano 2 1  2 3  
Latino 2 1  2   
Matematica 1 4   4  
Fisica 1 2  1 2  
Inglese 2 2  2 3  
Filosofia 2   2  1 
Storia 2   2  1 
Scienze 1 2  1 2  
Scienze motorie    3   3 
Disegno e Storia dell’Arte 3  1 2  2 
 
 
La valutazione globale considera oltre al profitto: 
 
Metodo di studio X 
Partecipazione all’attività didattica X 
Impegno X 
Progresso X 
Conoscenze acquisite X 
Abilità raggiunte X 
Frequenza  X 
Ampliamento interessi culturali X 
Maggior conoscenza di sé X 
Apertura e relazione con gli altri X 

  



 
Pagina 20 di 72 

17. PROGRAMMI SVOLTI a.s. 2021/2022 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Prof.ssa PLUMARI Cristina Antonietta 
 
TESTI ADOTTATI 
G. Giunta – M. Grimaldi – G. Simonetti – E. Torchio, Lo specchio e la porta, voll. Scrivere e 
parlare, Leopardi, 3A e 3B, De Agostini scuola 2021 
 
Alessandro Manzoni 

● Cenni biografici 
● In morte di Carlo imbonati, Inni sacri: cenni 
● Odi civili: Marzo 1821 (contenuto); Il cinque maggio 
● Le tragedie: caratteristiche contenutistiche e formali, Il conte di Carmagnola 

(contenuto), Adelchi 
● Le opere teoriche: Lettera a M. Chauvet (contenuto), Lettera sul Romanticismo 

(contenuto) 
● Promessi Sposi: episodi principali, 

temi, stile.  
Testi: 

Il cinque maggio p. 389 

da Adelchi: Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù (p. 407), La morte di Ermengarda: il 
riscatto degli oppressi (p.410), La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori (p. 416) 

 
Giacomo Leopardi 

● Cenni biografici 
● Pessimismo storico e pessimismo cosmico; la natura da madre a matrigna 
● La poetica del vago e indefinito 
● Presentazione dei Canti, dello Zibaldone e delle Operette morali 

Testi: 
dallo Zibaldone: dal T17 al T 24 (p.125 e seguenti) 
dai Canti: Ultimo canto di Saffo (p.30), Il passero solitario (p. 36), L’infinito (p. 40), La sera del 
dì di festa (p.47), A Silvia (p. 53), Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (p.58), La 
quiete dopo la tempesta (p. 65), Il sabato del villaggio (p. 68), A se stesso (p.73), La ginestra 
(p. 82) 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 103), Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere (p. 118) 
 
La letteratura nell'età del Risorgimento 

● La memorialistica 
● Il romanzo storico 
● L'Italia unità dalla letteratura 

 
Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

● L'etá del realismo 
● Panoramica sugli autori francesi e russi 
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Baudelaire 
● I fiori del male 

Testi: Corrispondenze (p.110), L'albatro (p.113) 
 
La scapigliatura 

● Le idee, gli autori 
● La poesia 
● La prosa 

 
Giosuè Carducci 

● L’invenzione della “lirica barbara” 
● Un classicista innovativo 
● Le Rime nuove e le Odi barbare 

Testi: 
da Rime nuove: Davanti San Guido (p.161), Funere mersit acerbo (p.166), Pianto antico (p. 
168) 
da Odi barbare: Alla stazione una mattina d’autunno (p. 172), Nevicata (p.176) 
 
Il verismo 

● Le radici culturali 
● Il Positivismo 
● Zola e il naturalismo 
● Dal naturalismo al verismo 

 
Giovanni Verga 

● Cenni biografici 
● Poetica dell’impersonalità, regressione ed eclisse dell’autore 
● Il discorso indiretto libero 
● Vita dei campi e l’ideale dell’ostrica 
● Il ciclo dei Vinti: Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Testi:  
da Vita dei campi: Fantasticheria (p. 225) e Rosso Malpelo (230) 
dalla Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (p. 248) 
da Le novelle rusticane: La roba (p.263) 
da Mastro-don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto (p. 285) 
Lettura integrale dei Malavoglia 
 
Simbolismo e decadentismo in Europa 

● La visione del mondo decadente 
● La poetica del Decadentismo 
● Temi e miti della letteratura decadente 
● La poesia simbolista francese (Verlaine, Rimbaud e Mallarmé) 
● Il romanzo nell’età del decadentismo in Europa e in Italia (Huysmans, Wilde, Deledda, 

Fogazzaro) 
Testi: 
Rimbaud: Vocali (p. 352) 
Verlaine: Arte Poetica (p. 354) e Languore (p. 357) 
 
Giovanni Pascoli 

● Cenni biografici 
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● La poetica del fanciullino 
● I temi della poesia pascoliana 
● La sperimentazione formale 
● Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio e Poemi conviviali 

Testi: 
da Myricae: X Agosto (p. 406), Novembre (p. 411) Temporale (p.413), Il lampo (p.414), 
L’assiuolo (p. 416) 
dai Poemetti: La digitale purpurea (p.420) 
dai Canti di Castelvecchio: Nebbia (p.430), Il gelsomino notturno (p. 433), La mia sera (p.435) 
da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica (p. 449) 
 
Gabriele d’Annunzio 

● Cenni biografici 
● La visione del mondo 
● La filosofia de Il Piacere: D’Annunzio e Nietzsche 
● Le Laudi (in particolare Alcyone) 

Testi:  
da Alcyone: La sera fiesolana (p. 486), La pioggia nel pineto (p. 489) 
Lettura integrale de Il piacere 
 
Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 

● Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 
● Panoramica su Proust, Kafka, Joyce, Mann, Woolf 

 
Le Avanguardie 

● I poeti crepuscolari 
● Il futurismo  
● I poeti della “Voce” 

Testi: 
Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (p.729) 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 739 e 741), Zang Tumb Tumb: una cartolina da 
Adrianopoli (p.744) 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (p. 751) 
C. Sbarbaro Taci, anima stanca di godere (p.758) 
 
Italo Svevo 

● Cenni biografici 
● I temi, le idee, le tecniche 
● Svevo, Schopenhauer e il darwinismo 
● I primi romanzi: Una vita e Senilità 
● La coscienza di Zeno (un narratore inattendibile, il tempo soggettivo, l’influenza della 

psicanalisi) 
Testi: 
da Senilità: Emilio e Angiolina (p.789) 
da La coscienza di Zeno: Muoio! (p. 808), Zeno, il veronal e il funerale sbagliato (p. 812), 
Psico-analisi (p.816) e Un’esplosione enorme che nessuno udrà (p. 819) 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello 

● Cenni biografici 
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● Lo “strappo nel cielo di carta”, i temi dell’opera 
● Pirandello e Schopenhauer 
● La poetica dell’umorismo 
● Le Novelle per un anno  
● I romanzi (in particolare Il fu Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore e 

Uno, nessuno e centomila) 
● Il teatro: la fase del grottesco (in particolare Così è se vi pare), la fase del teatro nel 

teatro (in particolare i Sei personaggi in cerca d’autore), l’ultima produzione teatrale 
Testi: 
da L’umorismo: Una vecchia signora imbellettata (p.838), Saper vedere il mondo in camicia 
(p.840) 
dalle Novelle per un anno: Certi obblighi (p. 845), Il treno ha fischiato (p. 852), La carriola 
(p.858), La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (p.864) 
da Il fu Mattia Pascal: “Lanterninosofia” (p.879) 
da Uno, nessuno e centomila: Tutta colpa del naso (p. 887) 
da Così è se vi pare: L’enigma della signora Ponza (p.905) 
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
 
Giuseppe Ungaretti 

● Cenni biografici 
● I temi e le idee 
● L’Allegria 
● Sentimento del tempo 
● Il dolore e le ultime raccolte 

Testi: 
da L’Allegria: Il porto sepolto (p. 37), Veglia (p. 38), Fratelli (p. 40), I fiumi (p. 42), San Martino 
del Carso (p. 45), Mattina (p. 47), Soldati (p. 49) 
da Il dolore: Tutto ho perduto (p. 54) 
 
Eugenio Montale 

● Cenni biografici 
● Ossi di seppia 
● Le occasioni 
● La bufera e altro 
● L’ultimo Montale 

Testi: 
da Ossi di seppia: I limoni (p. 77), Meriggiare pallido e assorto (p. 81), Spesso il male di vivere 
ho incontrato (p. 83), Non chiederci la parola (p. 84), Cigola la carrucola del pozzo (p. 87), 
Casa sul mare (p.92) 
da Le occasioni: La casa dei doganieri (p. 102) 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (p. 114) 
 
Umberto Saba 

● Cenni biografici 
● I temi e le idee 
● Il Canzoniere (struttura, poetica, temi) 

Testi: 
dal Canzoniere: A mia moglie (p. 141), La capra (p. 144), Trieste (p. 146), Città vecchia 
(p.148) 
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Programma ancora in fase di svolgimento da verificare in sede di scrutinio 

 

L’Ermetismo 
● La poesia come atto mistico 
● L’evocazione attraverso il linguaggio 
● Ungaretti ermetico del Sentimento del tempo 

Testi: da Sentimento del tempo, Stelle (p.227) 
● Salvatore Quasimodo  

Testi: 
da Acque e terre: Ed è subito sera (p.230) 
da Oboe sommerso: Io mi cresco un male (p.230) 
 
La poesia neorealista 

● Quasimodo di Alle fronde dei salici (p.607) 
 

La "Terza generazione" 
● Cenni a Sereni, Luzi e Caproni 

 
Cenni ad alcuni grandi narratori del Novecento: Pavese, Fenoglio, Levi, Pasolini, 
Calvino e Sciascia 
 
 
 

 
 
Firma dell’insegnante                                                                                  Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 
Prof.ssa PLUMARI Cristina Antonietta 
 
TESTI ADOTTATI 
G. Garbarino – L. Pasquariello, Colores, vol. 3, Pearson 2016 
 
Seneca 

● Cenni biografici 
● I Dialogi 
● I trattati 
● Le Epistulae ad Lucilium  
● Le tragedie 
● L’Apokolokýntosis 

Testi: 
dal De brevitate vitae: La vita è davvero breve? (analisi del testo latino, p. 66),   
Un esame di coscienza (lettura in traduzione, p.70), Il valore del passato (analisi del testo 
latino, p. 73), La galleria degli occupati (lettura in traduzione, p.70), Riappropriarsi di sè e del 
proprio tempo (analisi del testo latino par.1,2 e 3, p. 80);  
dal De ira: L'ira e la lotta contro l'ira (lettura in traduzione, p.83 e 85); 
dalla Phaedra: La passione distruttrice dell'amore (lettura in traduzione, p.86); 
dal De tranquillitate animi: Gli eterni insoddisfatti e Il “male di vivere” (lettura in traduzione, 
p.92 e 93) 
dalle Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (analisi del testo latino, 
p. 79), Come trattare gli schiavi e Libertà e schiavitù sono frutto del caso (analisi del testo 
latino, p. 103-106); L’esperienza quotidiana della morte (analisi del testo latino, p. 110 par.20 
fino a “dividimus” e frase par.21)) 
 
Lucano 

● Cenni biografici 
● Il Bellum civile 
● Le caratteristiche dell’epos di Lucano 

Testi: 
Il proemio (analisi del testo latino, p. 127 vv.1-9; 21-23; 30-32) 
 
Persio 

● La poetica 
● I contenuti delle satire 

Testi: 
La drammatica fine di un crapulone (analisi del testo latino, p. 146) 
 
Petronio 

● La questione dell’autore del Satyricon 
● Il contenuto dell’opera 
● La questione del genere letterario 
● Il realismo petroniano 

Testi: 
Trimalchione entra in scena (lettura in traduzione, p.167), La presentazione dei padroni di 
casa (analisi del testo latino, p. 170), Il testamento di Trimalchione (lettura in traduzione, 
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p.176) Il lupo mannaro (analisi del testo latino, p. 177), La matrona di Efeso (lettura in 
traduzione, p.181) 
 
Marziale 

● Cenni biografici 
● La poetica 
● Le prime raccolte 
● Gli Epigrammata 

Testi: 
Una poesia che sa di uomo (analisi del testo latino, p. 235), Un libro a misura di lettore (analisi 
del testo latino, p. 239), Matrimoni di interesse (lettura in traduzione, p. 240), Guardati dalle 
amicizie interessate (analisi del testo latino, p. 241),Tutto appartiene a Candido (analisi del 
testo latino, p. 243), Vivi oggi (lettura in traduzione, p. 247), Antonio Prino vive due volte 
(lettura in traduzione, p. 248), La bellezza di Bilbili (lettura in traduzione, p. 250), Erotion 
(lettura in traduzione, p. 252), La bella Fabulla (analisi del testo latino, p. 254) 
 
Quintiliano 

● Cenni biografici 
● Institutio oratoria: finalità e contenuti 
● La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

Testi: 
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (analisi del testo latino, p. 267 fino al 
par.10), Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo ((lettura in traduzione, p. 270), Anche a 
casa si corrompono i costumi (analisi del testo latino, p. 272), Vantaggi dell’insegnamento 
collettivo (lettura in traduzione, p. 276), Il maestro ideale (analisi del testo latino, p. 284) 
 
Giovenale 

● Cenni biografici 
● La poetica 
● Le satire dell’indignatio 
● Il secondo Giovenale 

Testi: 
Chi è povero vive meglio in provincia (lettura in traduzione, p. 312), Roma città crudele con i 
poveri (lettura in traduzione, p. 316), Eppia la gladiatrice (lettura in traduzione, p. 319), 
Messalina, Augusta meretrix (analisi del testo latino, p. 320) 
 
Plinio il Giovane 

● Il Panegirico di Traiano 
● L’epistolario 

Testi: 
dalle Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (lettura in traduzione, p. 
323), Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani: la lettera di Plinio all’imperatore 
Traiano e la risposta dell’imperatore (lettura in traduzione, p. 326) 
 
Tacito 

● Cenni biografici 
● L’Agricola 
● La Germania 
● Il Dialogus de oratoribus 
● Le opere storiche: Historiae e Annales 
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Testi: 
dalla Germania: L’incipit dell’opera (analisi del testo latino, p. 356), Purezza razziale e aspetto 
fisico dei Germani (analisi del testo latino, p. 358), La famiglia (lettura in traduzione, p. 363) 
dagli Annales: Il proemio (lettura in traduzione, p. 372), La tragedia di Agrippina (analisi del 
testo latino, p. 381), Nerone e l’incendio di Roma (lettura in traduzione, p. 385), La 
persecuzione dei cristiani (lettura in traduzione, p. 386) 
 
Apuleio 

● Il De magia o Apologia 
● Le Metamorfosi 
● Apuleio e la fabula di Amore e Psiche nel tempo 

 
Testi: 
dalle Metamorfosi: Lucio diventa asino (analisi del testo latino, p. 431 par. 24 in traduzione) Il 
ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (lettura in traduzione, p. 429), 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (lettura in traduzione, p. 442), La trasgressione di 
Psiche (analisi del testo latino p. 444 par. 6 e 7 in traduzione), Psiche è salvata da Amore 
(lettura in traduzione, p. 449), La prima prova imposta da Venere a Psiche (lettura in 
traduzione, p. 451)  
Lettura integrale in traduzione della favola di Amore e Psiche 
 
 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Cassa Carmela 
 
Manuale in adozione: Desideri A., Codovini G., Storia e storiografia Dalla Belle Epoque ad 
oggi, vol. 3, G. D’Anna, MI 2019 
L’Europa delle grandi potenze 

- Le origini della società di massa: Redditi e consumi; Divertimenti di massa; Amore, 
famiglia e sessualità; Scienze mediche e misoginia 

Approfondimenti 
★ José Ortega y Gasset, Che cos’è la massa, da La ribellione delle masse (p. 18) 
★ Frederick Winslow Taylor, Un nuovo modello per la produzione industriale, da 

L’organizzazione scientifica del lavoro (p. 26) 
★ Henry Ford, La catena di montaggio, da La mia vita e la mia opera (p. 27) 
★ Gisela Bock, Diritti sociali e lotte femministe, da Povertà femminile, maternità e diritti 

della madre (31) 
- La politica in Occidente: Caratteri generali; Gli Stati Uniti; Il Regno Unito; La Francia; 

La Germania; L’Austria-Ungheria; La Russia 
Approfondimenti 

★ Il nazionalismo alimenta il nuovo antisemitismo? (p. 61) 
★ Renato Monteleone, Protezionismo e nazionalismo nell’età dell’imperialismo, da 

Imperialismo (p. 65) 
★ Bruno Cartosio, L’epoca progressista, da Gli Stati Uniti contemporanei (p. 67) 
- L’età giolittiana: La crisi di fine secolo; Il riformismo giolittiano; 1911/1913, anni 

cruciali per l’Italia (Socialismo, Modernismo, Rerum Novarum, Opera dei Congressi) 
Approfondimento 

★ Il nazionalismo italiano (p. 95) 
★ I cattolici in politica (p. 87) 
★ Giuliano Procacci, Il movimento socialista e operaio, da Storia degli italiani (p. 103) 

Dall’imperialismo alla Grande Guerra 
- Colonialismo e imperialismo: Rivalità e conflitti; Interpretazioni storiografiche 

Approfondimento 
★ Perché scoppiò la Prima guerra mondiale? (pp. 140, 141) 

★ Valentino Coda, La disfatta di Caporetto, da Dalla Bainsizza al Piave all’indomani di 
Caporetto (149) 

- Alleanze e contrasti tra le grandi potenze: Uno sguardo d’insieme; Accordi 
internazionali e crisi nei Balcani (1873/1878); La riorganizzazione del sistema delle 
alleanze (1879/1907); Il crollo dell’Impero ottomano; Sarajevo, 28 giugno 1914 

- La Grande Guerra: Giorni d’estate; La brutalità della guerra; Nelle retrovie e al fronte; 
Le prime fasi della guerra e l’intervento dell’Italia (1914/1915); Trincee e assalti 
(1915/1917); La fase conclusiva (1917/1918); Le conseguenze geopolitiche della 
guerra 

Approfondimento 
★ La Società delle Nazioni (p. 139) 
★ Thomas Woodrow Wilson, I 14 punti da Discorso al Senato - 8 gennaio 1918 (p. 150) 
★ François Thébaud, Le donne nella prima guerra mondiale, da La Grande guerra: età 

della donna o trionfo della differenza sessuale? (p. 152) 
★ Oliver Lepik, La guerra chimica, da Le armi chimiche (p. 164) 

La Russia rivoluzionaria 
- Le due rivoluzioni e ancora guerra: Febbraio e ottobre 1917; La guerra civile 

(1917/1920); La guerra sovietico-polacca (1919/1921) 
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- Comunisti al potere: Lenin e la Terza internazionale; La NEP; La nascita dell’URSS; 
Donne nuove, famiglie nuove; Paura e consenso 

Approfondimento 
★ Vladimir Il'ič Ul'janov, Tesi d’Aprile da Sui compiti del proletariato nella rivoluzione 

attuale (p. 181) 
★ Vladimir Il'ič Ul'janov, 21 punti da Manifesto programmatico in Congresso 

dell’Internazionale (p. 188) 
★ Vladimir Il'ič Ul'janov, Il ruolo del proletariato, da Stato e rivoluzione (p. 196) 
★ Comunismo e Socialismo nell’ideologia bolscevica (p. 195) 

Il primo dopoguerra    
- Il mondo che cambia: Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra; Le 

riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali; I consumi culturali e gli 
stili di genere; La prosperità statunitense; La stabilità e il rinnovamento nel Regno 
Unito; L’inquietudine politica e la stabilizzazione economica della Francia; Il biennio 
rosso; La Repubblica di Weimar 

Approfondimento 
★ John Maynard Keynes, L’origine dei nuovi conflitti, da Le conseguenze economiche 

della pace (p. 211) 
★ Rudolf Franz Ferdinand Höß, La violenza del dopoguerra: i Freikorp, da Comandante 

ad Auschwitz (p. 229) 

★ Arthur James Balfour, Una sede nazionale per il popolo ebraico, da Dichiarazione 
Balfour (p. 233) 

★ Claudio Vercelli, L’insediamento ebraico in Palestina, da Israele (p. 240) 
- Il fascismo al potere: Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra; Aree 

di crisi del biennio 1919/1920; La nascita del fascismo e Programma di San Sepolcro; 
La marcia su Roma; Una fase transitoria (1922/1925); Il fascismo si fa Stato 
(1925/1929); Miti e rituali fascisti 

Approfondimento 
★ Il Programma di San Sepolcro (p. 269) 
★ Antonio Salandra, La legittimazione del movimento, da Memorie politiche (p. 253) 
★ Giacomo Matteotti, Lo squadrismo fascista, da Il fascismo (p. 271) 
★ Benito Mussolini, Discorso alla Camera del 16 novembre 1922 (p. 271) 
★ Benito Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 (p. 273) 
★ Rapporti Stato-Chiesa (p. 263 + pp. 265, 265) 
★ Come fu interpretato il fascismo dai contemporanei? (pp. 266, 267) 
- Civiltà in trasformazione: La Cina contesa; Il Giappone imperiale; L’India di Gandhi; 

La Turchia di Mustafa Kemal; La Palestina e i flussi migratori degli ebrei 
Approfondimento 

★ Giorgio del Zanna, La nascita della Turchia, da La fine dell’impero ottomano (p. 237) 
★ Gabriella Uluhogian, Diaspora degli armeni, da Gli armeni (p. 239) 
★ Mohandas Karamchand Gandhi, Disobbedienza civile, da Lettera a Lord Irwin (p. 315) 
★ Stanley Wolpert, Lotte gandhiane degli anni Trenta, da Storia dell’India (p. 321) 

Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale 
- La crisi economica e le democrazie occidentali: La crisi del ‘29; Il New Deal di 

Franklin Delano Roosevelt; FRR, un presidente per il popolo; Le democrazie europee 
(Regno Unito e Francia); Demografia, famiglia e rapporti tra i generi in Francia e nel 
Regno Unito 

Approfondimento 
★ Le ricette contro la crisi (p. 309) 
★ John Maynard Keynes, Lettera aperta a Roosevelt, da Come uscire dalla crisi (p. 313) 
★ Franklin Delano Roosevelt, New Deal, da Il discorso del New Deal (p. 312)   
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★ Ennio De Simone, Fine del Gold Exchange Standard dopo la crisi del 1929, da Storia 
economica ( 318) 

- L’ascesa del Nazismo: Le struttura del regime nazista; La repressione delle 
opposizioni e la costruzione di un sistema a partito unico; Il riassetto dei poteri 
istituzionali; La ridefinizione degli equilibri interni al Partito nazista; La costruzione di 
un sistema associativo totalitario; La definizione dei rapporti con le Chiese; 
L’edificazione della Volksgemeinschaft  

- L’epoca dei fascismi: Politica interna ed estera del fascismo italiano degli anni Trenta; 
Regimi autoritari europei; La guerra civile in Spagna 

- L’Unione Sovietica di Stalin: Un’economia pianificata; La paura come strumento di 
governo; Conservatorismo culturale; La politica estera 

Approfondimento 
★ Instabilità dei governi precedenti e nuovi sistemi (pp. 328, 330) 
★ Quali furono le ragioni dell’avvento al potere di Hitler? (pp. 310, 311) 
★ Benito Mussolini, Discorso del 26 settembre 1937 (p. 354) 
★ Eugenetica e legislazione razziale (p. 365) 
★ Giorgio Israel, Pietro Nastasi, Campagna razziale fascista, da Scienza e razza 

nell’Italia fascista 390) 
★ Riflessione sul totalitarismo di Hannah Arendt (pp. 366, 367) 
★ Hannah Arendt, Che cos’è il totalitarismo, da Le origini del totalitarismo (p. 370) 
★ Si possono paragonare nazismo, fascismo e comunismo (pp. 368, 369) 

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra (1945/1955) 
- Un preludio di guerra: Dall’Anschluss al patto di Monaco; La guerra civile in Spagna; 

Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia;  
- La guerra lampo: Il crollo della Francia; Le guerre parallele; La Germania nazista 

attacca l’Unione Sovietica; La guerra nel Pacifico; L’ordine nuovo in Asia e in Europa; 
Lo sterminio degli ebrei; La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste; La svolta 
del 1942-43; La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

- La fine della guerra: La spartizione del mondo; Nuovi assetti economico-finanziari; La 
Nazionalizzazione in Francia e nel Regno Unito; L’Italia della Repubblica 

Approfondimento 
★ Carlo Rosselli, Lotta antifascista, da Oggi in Spagna, domani in Italia (p. 438) 
★ Quando, dove e come si realizzò lo sterminio degli ebrei? (p 435) 
★ Conferenza di Wannsee (p. 442) 
★ I ragazzi di via Panisperna e il Progetto Manhattan  
★ Piano Beveridge (p. 507) 
★ Che cosa fu la Resistenza? (pp. 436, 437) 
★ Claudio Pavone, Una guerra civile europea, da La seconda guerra mondiale (p. 456) 
★ Clnai, Proclama del 25 aprile 1945 (p. 447) 
★ Primo Levi, La Shoah: salvare la memoria, da I sommersi e i salvati (p. 448) 
★ Raoul Pupo, Roberto Spazzali, Una questione aperta, da Foibe (p. 455) 
★ Partecipazione alla Conferenza dello storico torinese Eric Gobetti  
★ Lo Statuto dell’ONU (p. 474 + pp. 476, 477) 
★ Eric John Hobsbawm, L’equilibrio mondiale e la pace fredda. da Il secolo breve (pp. 

508, 509) 
★ Pietro Nenni, Il referendum istituzionale, da Tempo di guerra fredda. I Diari (p. 552) 

 
Nichelino, 12 maggio 2022 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Cassa Carmela 
Manuale in adozione: Ferraris M., Pensiero in movimento, Pearson, Mi 2019, voll. 2B, 3A, 3B 
Immanuel Kant - Le possibilità e i limiti della ragione 

- Le vicende biografiche e le radici culturali 
- Critica della Ragion pura: Il problema della conoscenza e la rivoluzione copernicana; 

L’impostazione della ricerca; Estetica trascendentale; Analitica trascendentale; 
Dialettica trascendentale 

- Critica della Ragion pratica: La legge morale e le sue caratteristiche; I postulati della 
ragione pratica e il suo primato sulla ragione teoretica 

- Critica del giudizio: L’analisi kantiana del giudizio estetico; L’analisi kantiana del 
giudizio teleologico; La bellezza come armonia 

- La riflessione sulla storia, il diritto e la politica 
- Lo Stato a tutela dei cittadini (pp. 388/390, vol 2B) 

Brani di testo:  
- T1 La distinzione tra giudizi analitici e giudizi sintetici;  
- T3 La legge fondamentale della ragione pratica  
- T5 Il bello, il gradevole e il sublime 
- T6 I rapporti tra gli stati 

Laboratorio: La Ragione  
- La ragione critica degli illuministi 
- La ragione come insieme delle facoltà conoscitive  
- La ragione dialettica e l’uso illegittimo del pensiero 
- La funzione conoscitiva e regolativa della ragione 

Esercitazione 
★ Morale e politica da Diritto e moralità in Kant di Maria Moneti e Alessandro Pinzani (pp. 

212, 213, vol. 2B) 
★ Dal cosmopolitismo kantiano all’Unione Europea da Per un’Europa libera ed unita. 

Progetto di un manifesto, in L’Europa dal Manifesto di Ventotene all’Europa dei 25 (pp. 
214, 215, vol 2B)  

★ Lo Stato a tutela dei cittadini (pp. 388/390, vol. 2B) 

Johann Gottlieb Fichte - La nascita dell’Idealismo 
- L’età del Romanticismo e dell’Idealismo (pp. 216/221, 223, 227, 243, 244, 245, vol 2B) 
- La vita, le opere, l’idea di nazione e i fondamenti della dottrina della scienza 
- I tre principi della dottrina della scienza 
- Il fondamento unico del conoscere e dell’agire 

Brani di testo: 
- T2 Il dotto e il progresso dell’umanità 

Esercitazione 
★ Discorsi alla Nazione tedesca (manuale di storia, vol. 2) 

★ Che cos’è l’Idealismo? (p. 312) 

★ Le avventure della dialettica (pp. 320, 321) 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling - La filosofia dell’Assoluto 
- La vita e le opere 
- Il sistema dell’Idealismo trascendentale e la filosofia dell’identità 

Brani di testo: 
- T1 L’unità indissolubile di natura e Spirito 
- T2 L’autodeterminazione essenziale dell’uomo 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - La realtà come Spirito 
- La vita e le opere 
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- I temi fondanti: Infinito e totalità; filosofia come nottola di Minerva; la rosa della croce; 
concreto e astratto; intelletto e ragione; logica e dialettica; superamento e dialettica; 
giustificazionismo e ottimismo; razionalità e realtà  

- Fenomenologia dello Spirito: Dalla Coscienza alla Ragione 
- Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Spirito oggettivo e Spirito Assoluto 
- Stato etico e giustificazione della guerra (pp. 390, 392) 

Brani di testo: 
- T1 Le figure del servo e del signore 
- T2 L’importanza della logica nel sistema hegeliano 
- T5 Le giustificazioni della storia 

Laboratorio: Lo Spirito 
- Lo spirito come io infinito 
- Lo spirito come assoluto, identità di soggetto e oggetto  
- Lo spirito come sviluppo dialettico dell’idea 
- Spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto 

 
Arthur Schopenhauer - Il progresso tra illusione e realtà 

- L’età storica (pp. 2/7), le vicende biografiche e le opere  
- Le radici culturali 
- Il Velo di Maya_ Tutto è volontà 
- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo  
- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  
- Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore 
- Lo statuto ontologico della realtà (pp. 292, 293) 

Brani di testo: 
- T1 Il mondo come rappresentazione 
- T2 La scoperta della volontà  
- T3 La concezione pessimistica della vita 
- T4 La via dell’ascesi  

Soren Kierkegaard - La centralità dell’esistenza individuale 
- Tratti biografici e caratteri della sua riflessione filosofico-letteraria 
- Il singolo e la maschera 
- Angoscia e disperazione nelle possibilità esistenziali 
- Dialettica hegeliana e studi kierkegaardiani 

Brani di testo: 
- T1 La vita estetica di Don Giovanni 
- T2 La scelta   
- T3 Il silenzio di Abramo  
- T4 L’angoscia come possibilità della libertà  

Esercitazione 
★ Il disorientamento della vita di Massimo Recalcati (p. 300) 

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Filosofare col martello 
- La vita e le opere 
- Nazificazione e denazificazione 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche: 
➢ Tragedia e filosofia; Attualità della categoria del dionisiaco; Spirito tragico e 

accettazione della vita ovvero la natura metafisica dell’arte; Storia e vita 
➢ Filosofia e scienza; Metodo genealogico; La filosofia del mattino; La morte di Dio e la 

fine delle illusioni metafisiche; Il grande annuncio; La morte di Dio e l’avvento del 
superuomo 
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➢ Il periodo di Zarathustra ovvero la filosofia del meriggio; Il superuomo; L’eterno ritorno 
dell’eguale 

➢ Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; La volontà di 
potenza (potenza e vita, potenza e creatività, potenza e dominio); Il problema del 
nichilismo e del suo superamento 

- Il prospettivismo e la concezione nietzscheana della scienza;  
- La volontà di potenza come criterio di scelta 
- La verità come interpretazione (pp. 295, 296) 

Brani di testo:  
- T1 Apollineo e dionisiaco;  
- T2 I tre modi di rapportarsi alla storia 
- T3 Alle radici della morale anti-vitale 
- T4 L’annuncio della morte di Dio 

Laboratorio: Lo smascheramento 
- Lo smascheramento del sistema di Hegel 
- La demistificazione della religione e dell’ideologia 
- La ricerca delle leggi della società e dell’evoluzione 
- La denuncia dell’assenza di un fondamento 

Esercitazione 
★ Interpretare Nietzsche (quaderno 3, pp 84, 85) 

Sigmund Freud - La psicoanalisi 
- Tratti biografici ed interesse per le questioni filosofiche (webinar Galimberti) 
- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 
- La religione e la civiltà 

Brano di testo:  
- T1 Il sogno dell’esame  
- T3 L’io e i suoi tre tiranni 
- T4 Il super-io collettivo 

Esercitazione 
★ Perché la guerra (Carteggio con Einstein, 1932)  

 
Nichelino, 12 maggio 2022 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI INGLESE – 
 
 PROF. MAURIZIO ONIDA  
  
Libri di testo: A. Cattaneo – Testo:A.A.V.V.” Performer Heritage.Blu”- Ed. Zanichelli: 
 
The Romantic Age  
The French Revolution p.159  
 
A new sensibility p. 160/161 
The Gothic Novel p.163 
Mary Shelley p.183 
Frankenstein and the Modern Prometheus p. 184/185 
The Creation of the Monster p.186/187 
 
Jane Austen p.214/215 
Pride and Prejudice p. 216/217 
Mr. and Mrs. Bennet p.218 
 
Romantic poetry p.169/170 
William Blake p.176/177 
“London” p. 177/179 
 
William Wordsworth  p.188/189 
“Daffodils” p.192/193 
 
S.T. Coleridge p.194  
“The Rime of the Ancient Mariner” p.195/196 
“The Killing of the Albatross” p.197/200 
 
The Victorian Age  
Queen Victoria’s reign p.224/226 
The  Victorian compromise p.227 
 
The Victorian novel p.236/238 
C. Dickens p. 242/243 
Hard Times p. 244 
Mr Gradgrind p.245/246 
Coketown  p. 247/249 
 
Robert Louis Stevenson p.270 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.270/271 
Jekill's experiment p. 272-273 
 
Oscar Wilde p.274/275 
The Picture of Dorian Gray p.276 
The Painter’s studio p. 277/278 
“Dorian’s Death” p.279/282 
 
The Modern Age 
From The Edwardian Age to the First World War p.304/306 
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The Age of Anxiety p. 307/308 
The War Poets p.330 
Rupert Brooke: “The Soldier” p.330/331 
Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” p.332/333 
 
The Modern Novel p.322/323 
James Joyce p.372/374 
Dubliners p.375/376 
“Eveline” p.377/380 
 
 Argomenti svolti dopo il 15 maggio 
World War II  p.310/311 
 
The present Age  
Samuel Beckett  p.471 
“Waiting for Godot” p.472/473 
“Waiting ” p.473/477 
Programma di Educazione Civica- Inglese 
Article : Human Rights “As I leave liberty, the next frontier is an online world that respects 
human rights” 
George Orwell  p.390/391 
Nineteen Eighty-Four p.392/393 
“Big Brother is Watching you” p.394/396 
 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 
Prof. VALFRE’ DI BONZO Federico 
 
TESTI ADOTTATI 
 

- D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, S.Hacker, V. Posca, L. Rossi, S. Rigacci, A. 
Bosellini “Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie” 
ed. Zanichelli 

 
- E. Lupia Palmieri, M. Parotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu” ed. 

Zanichelli 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e rocce 
Il modello interno della Terra 
Calore endogeno 
Il paleomagnetismo 
L’espansione dei fondali oceanici: prove e conseguenze 
La teoria della tettonica delle placche 
I margini delle placche ed i relativi fenomeni tettonici 
 
CHIMICA E BIOLOGIA  
Dal Carbonio agli idrocarburi  
Idrocarburi alifatici, saturi ed insaturi  
Tipi di isomeria  
Idrocarburi aromatici  
I principali gruppi funzionali dei composti organici  
Proprietà fisico-chimiche e relative applicazioni dei principali composti organici 
Le biomolecole: struttura ed attività biologica (modulo CLIL svolto insieme al docente di 
Inglese)  
Il metabolismo dei carboidrati  
Il metabolismo energetico terminale: ciclo di Krebs e catena respiratoria  
 
EDUCAZIONE CIVICA (modulo svolto insieme alla docente di Matematica e Fisica) 
Il problema del nucleare: gli effetti delle radiazioni sul corpo umano  
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO  
La reazione di saponificazione 
 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  
  
Prof.ssa BOERO Errica 
  
TESTO ADOTTATO: ' MATEMATICA.BLU 2.0'; VOL. 5, ed. Zanichelli. 
  
Le funzioni reali di variabile reale (ripasso) 
  
-   Il concetto di funzione reale, classificazioni delle funzioni 
-   Campo di esistenza di una funzione 
-   Trasformazioni geometriche di funzioni: traslazioni e simmetrie 
-   Funzioni pari, dispari, periodiche e funzioni composte 
-   Funzione inversa 
  
I limiti 
  
-  Gli estremi di un insieme, massimi e minimi 
-  Intorno di un punto, intorno di infinito 
-  Limiti finiti (e infiniti) per x che tende a un valore finito 
-  Limiti finiti (e infiniti) per x che tende a un valore infinito 
-  Asintoti verticali 
-  Asintoti orizzontali 
- Cenni sui teoremi sui limiti: teorema di unicità (senza dimostrazione). 
  
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
  
-  Funzioni continue 
-  Operazioni con i limiti 
-  Forme indeterminate (tutte le tipologie) 
-  Limiti notevoli 
-  Gli infinitesimi e gli infiniti: il loro confronto per il calcolo dei limiti 
-  La ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 
-  La ricerca degli asintoti obliqui 
- Cenni sui teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teoremi di esistenza degli 
zeri (entrambi senza dimostrazione) 
-  Punti di discontinuità di una funzione: I, II, III specie 
  
La derivata di una funzione 
  
-  Il concetto di derivata e il rapporto incrementale 
-  Calcolo della derivata 
-  Derivabilità e continuità 
-  Le derivate fondamentali e la loro interpretazione grafica 
-  Teoremi sul calcolo delle derivate 
-  Derivata di una funzione composta 
-  Derivata di una funzione inversa (senza dimostrazione) 
-  La retta tangente al grafico di una funzione con la derivata 
  - Grafico di una funzione dedotto dal grafico della sua derivata 
-  Le derivate di secondo ordine 
- Cenni su differenziale di una funzione 
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-   Punti stazionari di una funzione 
 -  Punti a tangente parallela all'asse y e punti angolosi, cuspidi 
- Le applicazioni alla fisica delle derivate: velocità e accelerazione, casi sull'elettrostatica 
  
I teoremi del calcolo differenziale 
  
-  Teorema di Rolle, di Lagrange e loro implicazioni (cenni) 
-  Le funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 
-  Teorema di De L' Hospital (senza dimostrazione) 
-  Applicazione del teorema di De L' Hospital 
  
Massimi, minimi e flessi 
  
-  Massimi e minimi assoluti e relativi 
-  Concavità e flessi 
- La ricerca di massimi, minimi e flessi con lo studio della derivata prima (senza dimostrazioni) 
- La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda (senza dimostrazioni) 
-   Semplici problemi di massimo e minimo 
  
Lo studio di funzione 
  
-   Studi di funzioni polinomiali e fratte 
-  Studi di funzioni esponenziali e logaritmiche 
-  Studi di funzioni irrazionali e con valore assoluto 
-  Studi di funzioni goniometriche (semplici) 
  
Gli integrali indefiniti 
  
-  Le primitiva di una funzione 
-  L'integrale indefinito e le sue proprietà 
-  Integrali indefiniti immediati 
-  Integrali la cui primitiva è una funzione composta 
-  L'integrazione per parti 
 
 
Programma ancora in fase di svolgimento da verificare in sede di scrutinio 
  
Gli integrali definiti e le loro applicazioni 
  
Ø  L'integrale definito e le sue proprietà 
Ø  Teorema della media (senza dimostrazione) 
Ø  La funzione integrale 
Ø  Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Ø  Il calcolo dell'integrale definito 
Ø  Il calcolo di aree di figure piane 
 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI FISICA 
  
  
Prof.ssa BOERO Errica 
  
TESTI ADOTTATI : 'Fisica: modelli teorici e problem solving', VOL. 2, ed. Linx 
    'La fisica di Cutnell e Johnson', VOL. 3, ed. Zanichelli 
  
Il campo elettrico (ripasso ultimi argomenti della classe IV) 
  
-  Il vettore campo elettrico 
-  Il flusso di un campo vettoriale e il flusso del campo elettrico 
-  Il teorema di Gauss 
-  Il campo elettrico in un condensatore 
  
Il potenziale elettrico (ripasso ultimi argomenti della classe IV) 
  
-  L'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
 -  La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
-  La circuitazione del campo elettrico 
  
La corrente elettrica continua (approfondimento argomenti della classe IV) 
-  L'intensità della corrente elettrica, la corrente continua 
- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
-  Le leggi di Ohm 
-  I pericoli dell'elettricità in casa, il dispositivo salva vita e il dispositivo per esubero di potenza 
 -  Potenza ed energia di un circuito elettrico: l'elettronvolt e l'effetto Joule, potenza dissipata 
e potenza erogata. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali 
 - La forza magnetica e le linee di campo magnetico, il campo magnetico terrestre 
-  Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
-  Forze tra magneti e correnti, esperimento di Oersted, esperimento di Faraday 
-  Forze tra correnti: legge di Ampere 
-  La forza di Lorentz e l'intensità del campo magnetico 
-  La legge di Biot-Savart 
-  La circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampere 
-  Campo magnetico generato da un solenoide: applicazione del teorema di Ampere 
-  Esercizi 
Il campo magnetico  
-  Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme e il moto di una carica in un campo 
elettrico costante. 
-  Spettrometro di massa 
-  Il flusso del campo magnetico 
- Le proprietà magnetiche dei materiali: cenni sul ferromagnetismo e sul funzionamento di un 
elettromagnete, paramagnetismo e diamagnetismo 
-  Esercizi 
 
L'induzione magnetica 
 - La corrente indotta e caratteristiche della fem indotta 
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-  La legge di Faraday - Neumann 
-  La legge di Lenz 
-  Relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico 
-  Fem cinetica: come si può produrre energia elettrica da un lavoro meccanico (sbarra in 
movimento in un campo magnetico costante) 
- Semplici applicazioni del fenomeno di induzione: lettori di carta di credito, il dispositivo 
salvavita 
-   Le correnti di Foucault 
-  Cenni sulla corrente alternata 
-  Vantaggi della corrente alternata nel trasporto energetico, cenni sulla guerra delle correnti. 
-  Il trasformatore 
  
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
-  Campi elettrici indotti e III legge di Maxwell 
-  Corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell (senza dimostrazione) 
-  Le equazioni di Maxwell e il loro significato, caso statico e dinamico. L'importanza storica 
delle leggi di Maxwell 
-  La velocità di propagazione delle onde EM, cenni su come si genera un campo EM 
- Lo spettro EM; spettrometria: spettri di emissione e di assorbimento.  
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
-  Campi elettrici indotti e III legge di Maxwell 
-  Corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell (senza dimostrazione) 
-  Le equazioni di Maxwell e il loro significato, caso statico e dinamico. L'importanza 
    storica delle leggi di Maxwell 
 
La natura dell’atomo 

- Storia dei modelli atomici: atomo di Rutherford, modello di Bohr (cenni), 
quantizzazione dell’energia dei livelli energetici 

-  Scoperta dei raggi X, effetto termoionico, proprietà degli X e loro spettro  
- Bremsstrahlung, radiazione di frenamento. 
- Applicazioni mediche dei raggi X (ed. civica) 
 
Radioattività 

- Struttura del nucleo: nucleoni, numero atomico e di massa. Stabilità dei nuclei 
nella tavola periodica 

- Interazione forte e interazione debole 
- Difetto di massa ed energia di legame 

-  Significato di radioattività, cenni storici. 
- Decadimenti alfa, beta diretto e gamma con esempi sul radon, torio e l’uranio (ed. civica) 
- La scoperta del neutrino 
- Legge del decadimento radioattivo, costante di decadimento, vita media e tempo di 
dimezzamento 
- Attività del decadimento e relative unità di misura 
- Datazione radiometriche con il carbonio 14 (ed. civica) 
- Famiglie radioattive, contatore Geiger 
- Dosimetria (approfondimento ed. civica), effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, 
applicazioni mediche, dose assorbita e dose equivalente; relazione con incidente di 
Chernobyl. 
 
Programma ancora in fase di svolgimento da verificare in sede di scrutinio 
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Fisica nucleare 
- Fusione e fissione nucleare: reazioni a catena 
- Reattori nucleari: rischi e vantaggi dell’energia atomica (approfondimento ed. 

civica) 
 
Firma dell’insegnante       Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Prof.ssa LOMBARDO Valentina 
 
TESTI ADOTTATI 

- Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione gialla, vol.4-
5, IV edizione, Zanichelli 2016 

- Rolando Secchi, Valerio Valeri, Metodo e creatività. Corso di Disegno, La Nuova Italia 
2017 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
Filippo Juvarra 
- Basilica di Superga 
- Palazzo Madama 
- Palazzina di caccia di Stupinigi 
Luigi Vanvitelli 
- Reggia di Caserta 
Giambattista Tiepolo 
- Banchetto di Antonio e Cleopatra 
- Il sacrificio di Ifigenia 
Il Vedutismo 
Antonio Canaletto 
- Il Canal Grande verso Est 
- Eton College 
Francesco Guardi 
- Molo con la libreria verso la Salute 
- Laguna vista da Murano 
Bernardo Bellotto 
- Veduta di Torino dai giardini reali 
- Veduta di Vienna dal Belvedere 
L'Illuminismo nell'arte 
Il Neoclassicismo 
Antonio Canova 
- Amore e Psiche 
- Ebe 
- Paolina Borghese 
- Le Tre Grazie 
Jacques-Louis David 
- Il giuramento degli Orazi 
- La morte di Marat 
- Bonaparte valica le Alpi 
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
- Napoleone I sul trono imperiale 
- La grande odalisca 
- I ritratti 
Francisco Goya 
- Maja desnuda e Maja vestida 
- Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 
- Caratteristiche generali del Neoclassicismo in architettura 
Il Romanticismo 
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Caspar David Friedrich 
- Viandante sul mare di nebbia 
John Constable 
- Studio di nuvole e cirri 
- La cattedrale di Salisbury 
William Turner 
- Roma vista dal Vaticano 
Théodore Géricault 
- La zattera della Medusa 
Eugène Delacroix 
- La Libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez 
- Il bacio 
- I ritratti 
Il Realismo: caratteri generali 
I Preraffaelliti: caratteri generali 
I Macchiaioli: caratteri generali 
L'architettura del ferro in Europa 
Le Esposizioni Universali 
- Il Palazzo di Cristallo 
- La Tour Eiffel 
Alessandro Antonelli 
- La cupola di San Gaudenzio a Novara 
- La Mole Antonelliana 
L'Impressionismo 
Edouard Manet 
- Colazione sull'erba 
Claude Monet 
- Impressione, sole nascente 
- Lo stagno delle ninfee 
Edgar Degas 
- La lezione di danza 
- L'assenzio 
Pierre-Auguste Renoir 
- Moulin de la Galette 
- Colazione dei canottieri 
Auguste Rodin  
- Il bacio 
- Il pensatore 
La nascita della fotografia 
Paul Cézanne 
- La casa dell'impiccato 
- Il mare all'Estaque dietro agli alberi 
Georges Seurat 
- Un dimanche après-midi 
- Le cirque 
Paul Gauguin 
- Il Cristo giallo 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh 
- Autoritratti 
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- La pianura della Crau 
- Notte stellata  
Henri de Toulouse-Lautrec 
- La toilette 
Il Divisionismo italiano 
Giovanni Segantini 
- Mezzogiorno sulle Alpi 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 
- Il Quarto Stato 
L'Art Nouveau: caratteri generali 
Antoni Gaudì 
- Sagrada familia 
- Casa Milà 
La Secessione viennese 
Adolf Loos 
Gustav Klimt 
- Giuditta 
- Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 
- Il bacio 
I Fauves e Henri Matisse 
- La stanza rossa 
- La danza 
L'Espressionismo 
Edvard Munch 
- Il grido 
Egon Schiele 
- Abbraccio 
Dalla pittura alla grafica 
L'Art Déco 
Tamara de Lempicka 
- Ritratto della duchessa de La Salle 
- Adamo ed Eva 
Il Cubismo 
Pablo Picasso 
- Le demoiselles d'Avignon 
- Ritratto di Ambroise Vollard 
- Donne che corrono sulla spiaggia 
- Guernica 
Georges Braque 
- Violino e brocca 
Juan Gris 
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti 
- Il Manifesto del Futurismo 
Umberto Boccioni 
- La città che sale 
- Dinamismo di un footballer 
Giacomo Balla 
- Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Fortunato Depero 
- Chiesa di Lizzana 
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- Grattacieli e tunnel 
Antonio Sant'Elia 
- La centrale elettrica 
- La città nuova 
Il Surrealismo 
Max Ernst 
- Due bambini sono minacciati da un usignolo 
- La vestizione della sposa 
Joan Mirò 
- Il carnevale di Arlecchino 
René Magritte 
- Golconda 
Salvador Dalì 
- Costruzione molle 
- Sogno causato dal volo di un'ape 
Frida Kahlo 
- Le due Frida 
L'Astrattismo: caratteri generali 
Vassily Kandinsky 
Paul Klee 
Piet Mondrian 
Il Razionalismo in architettura 
Il Bauhaus 
Ludwig Mies van der Rohe 
- Padiglione della Germania 
Alvar Aalto 
- Sanatorio di Paimio 
- Casa dello studente del MIT 
Le Corbusier 
- Villa Savoye 
- Unité d'habitation 
- La cappella di Ronchamp 
Frank Lloyd Wright 
- Robie House 
- Casa sulla cascata 
- Museo Guggenheim 
Il razionalismo in Italia 
Programma ancora in fase di svolgimento da verificare in sede di scrutinio 
Cenni a: 
Giorgio de Chirico 
-Le Muse Inquietanti 
-Le piazze 
Marc Chagall 
-L’anniversario 
Amedeo Modigliani 
-Ritratti 
Edward Hopper 
-Nightawks 
L’arte informale in Italia 
Lucio Fontana 
La Pop Art 
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Andy Warhol 
-Green Coca-Cola Bottles 
-Marilyn Monroe 
-Minestra in scatola Campbell’s 
Roy Lichtenstein 
-Whaam! 
-M-Maybe 
L’arte povera 
Mario Merz 
-Igloo 
Michelangelo Pistoletto 
-Venere degli stracci 
Graffiti Writing 
Keith Haring 
Banksy 
L’architettura di fine Millennio 
Frank O. Gehry 
-Museo Guggenheim di Bilbao 
Renzo Piano 
-Centre Pompidou 
-Auditorium Parco della Musica 
Zaha Hadid 
-MAXXI 
Daniel Libeskind 
-Museo Ebraico di Berlino 
Mario Botta 
-MART 
Herzog e de Meuron 
-Tate Modern Gallery 
Santiago Calatrava 
-Stazione ferroviaria AV mediopadana 
 
Firma dell’insegnante                                                                           Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Melfa Marilva 
 
TESTO ADOTTATO: “PIÙ MOVIMENTO” G.Fiorini S.Bocchi S. Coretti E. Chiesa 
Edizioni DEA, Marietti Scuola 
 
Programma pratico svolto 
RISCALDAMENTO: 
-      riscaldamento generale e specifico 
-      controllo dei movimenti 
-      fasi di condizionamento, tonificazione e allungamento muscolare. 
CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE: 
-      adattamento alla fatica, resistenza aerobica., camminata sportiva. 
-      tonificazione generale, potenziamento muscolare, circuit training, test sulla forza 
muscolare, 
-      mobilità articolare e allungamento muscolare e rilassamento. 
-      coordinazione generale ed equilibrio con e senza attrezzi, attività di coordinazione con 
funicella. 
PALLAVOLO: 
-    fondamentali individuali (palleggio avanti e indietro, bagher, battuta dal basso e 
dall’alto,   schiacciata) 
-    attacco con due alzatori al centro e cambio d’ala e ricezione a W 
-    difesa con muro 
-    ruoli: alzatore, ala, centrale, libero, opposto. 
-    Regolamento e arbitraggio. 
HIT BALL: 
-    fondamentali di gioco: sbracciata bassa o tiro bowling, sbracciata alta e bilanciere, 
respinta e muro. 
-    ruolo degli hitter e dei defender 
-    regolamento e Arbitraggio 
PALLAMANO: 
-      gioco 
-      regolamento 
 
SPORT DI RACCHETTA: 
-    BADMINTON: fondamentali a coppie 
-    TENNIS TAVOLO: gioco singolo e in doppio 
 Programma teorico svolto 
I giochi olimpici: 
-     cenni sulle Olimpiadi antiche e moderne, visione del film “Race” 
Il primo soccorso: 
PROGETTO ASSO – a cura dell’Associazione “MISERICORDIA” di TORINO PRIMO 
SOCCORSO E UTILIZZO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE): 
-       come si presta il primo soccorso 
-       come trattare i traumi più comuni 
-       trattamento dell’arresto cardiaco 
-       Basic Life Support (BLS), la catena di sopravvivenza e la procedura 
        utilizzo del DAE 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Prof.ssa Argentieri Flavia 
Libro: “Incontro all’altro Smart”, Sergio Bocchini. EDB Bologna  
1) Questioni di bioetica in discussione 
2) Credere – non credere: questione aperta 
3) Pluralismo religioso 
4) Valori da vivere 
5) Questioni religiose che interrogano nel quotidiano 
 
 
Firma dell’insegnante                                                                             Firma degli studenti 
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18. PROSPETTO ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
 

DOCENTE DISCIPLINA No ore 
settimanali 

No totale ore 
lezione No ore totali 

Plumari Italiano 4 132 132 
Plumari Latino 3 99 75 
Boero Matematica  4 132 120 
Boero Fisica 3 99 68 
Onida Inglese 3 99 96 
Cassa Filosofia 3 99 99 
Cassa Storia 2 66 66 
Argentieri Religione 1 33 30 
Melfa Scienze motorie 2 66 63 
Valfré di Bonzo Scienze Naturali 3 99 89 
Lombardo Arte 2 66 62 
 
 
19. FIRME DEGLI INSEGNANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COGNOME NOME FIRMA 

Plumari Cristina 
Antonietta  

Boero Errica  

Onida Maurizio  

Cassa Carmela  

Argentieri Flavia  

Melfa Marilva  

Valfré di Bonzo Federico  

Guarise Silvia  

Corradini Giulia  

Firmato in originale nella copia agli atti 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Maria Vittoria Bossolasco 
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20. ALLEGATO 1A 
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21. ALLEGATO 1B
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22. ALLEGATO 2 
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