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PARTE PRIMA 

PREMESSA 

Il presente documento esplicita i percorsi formativi dell’ultimo anno di studi in termini di 

contenuti, metodi, mezzi e strumenti, spazi e tempi, oltre che di criteri, strumenti di valutazione 

adottati e obiettivi raggiunti, configurandosi come testo di riferimento a fini dell’espletamento delle 

prove d’esame previste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento DPR 323/1998 e conformi a quanto 

contemplato dall’O.M. n. 45 del 9 marzo 20231. Oltre a ciò, va precisato che le direttive per la sua 

elaborazione traggono origine anche d quanto di innovativo e sperimentale si è prodotto nel sistema 

di istruzione scolastica, attraverso il ricorso a DDI e DaD, conseguenza dell’emergenza pandemica; 

pertanto, il percorso formativo attuato nel triennio scaturisce dalla coesistenza tra le imprescindibili 

e prioritarie attività scolastiche in presenza e il complementare “supporto” delle risorse digitali, 

nella prospettiva di una didattica “flessibile, atta a garantire sia il diritto all’istruzione per tutti gli 

studenti, sia la libertà di insegnamento dei docenti, nel segno di un dinamico e proficuo processo di 

”continuità/innovazione”. 

 
 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
La scuola insiste in un territorio caratterizzatosi per lo sviluppo del terziario, con una prevalente 

“vocazione” commerciale, in grado di rispondere, in maniera significativa anche se non risolutiva, 

alla domanda occupazionale. In particolare, negli ultimi 50 anni, il trend economico, improntato alla 

modernizzazione dei servizi, oltre che incidere sull’estensione della configurazione urbana, appare 

essenzialmente connotato da significative quote di attività che interessano vari settori, ciò 

contribuisce a rendere la cittadina uno dei centri più importanti dell’hinterland napoletano. In tale 

prospettiva, si spiega la presenza di numerose banche, istituti di credito ed esercizi commerciali; 

significativa la presenza di immigrati, in ogni caso, caratterizzata da un lineare e costruttivo 

processo di integrazione. Oltre a ciò, la città, ben collegata a Napoli e a Caserta, da cui dista pochi 

chilometri, vanta la presenza di una stazione Ferroviaria, è sede sia dell'ASL NA2, con gli annessi 

servizi, sia di un ospedale; infine, l’azione pastorale di sette Parrocchie e la presenza sia di varie 

associazioni di volontariato, sia di due Cinema-Teatro e di una Biblioteca Comunale, costituiscono, 

sul territorio, il segno di esperienze e realtà culturali diversificate e rilevanti. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto superiore di secondo grado, Carlo Miranda, “nasce” nel 1982 come succursale del liceo 

scientifico “Filippo Brunelleschi” di Afragola. Il primo nucleo fu una classe di appena quattordici 

elementi ma, in pochi anni, il numero degli iscritti, cresciuto in misura esponenziale, ne determinò 

l’autonomia con la conseguente intitolazione all’illustre matematico napoletano. Solo nel  2001, 
 

1 https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-n-95-del-9-marzo-2023 

https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-n-95-del-9-marzo-2023
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però, dopo anni di doppi turni e adattamenti in sedi variamente dislocate, finalmente, viene 

completata l'attuale struttura, adeguatamente rispondente alla crescente “domanda” formativa 

espressa non solo dall’utenza frattese ma anche da quella proveniente dai comuni limitrofi; infine, a 

partire dall’a.s. 2015/2016, in linea con le richieste formulate dal territorio, risulta attivato anche 

l’indirizzo linguistico e, dal corrente anno scolastico, per l’indirizzo scientifico, un percorso di 

potenziamento-orientamento sperimentale che prevede, a partire dalle terze classi, l’introduzione 

della disciplina Biologia, con curvatura biomedica. 

L’efficacia delle proposte didattiche rimanda ad un profilo anagrafico-professionale dei docenti 

estremamente significativo in termini di stabilità; prevale infatti personale con C.T.I. che, per il 

50%, vanta anche continuità decennale. Un ulteriore dato caratterizzante è costituito dal costante 

confronto, formale ed informale, con gli stakeholders, al fine di assicurate le risorse umane e 

professionali utili all'implementazione di eventuali e specifiche richieste dell’utenza. La scuola, 

inoltre, nei precedenti aa.ss., ha promosso ed incrementato varie iniziative di aggiornamento e/o 

formazione metodologico-didattica dei docenti mentre agli alunni, oltre alle attività progettuali 

previste dal PTOF, compatibilmente con le restrizioni imposte dalla crisi pandemica, è stato 

assicurato, in misura significativa, l’apporto didattico di innovativi percorsi FSE- PON 2014/2020. 

 
 Profilo in uscita dell’indirizzo 2 

“Il percorso del liceo scientifico 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, 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 (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 

marzo 2010).” 

 
Orario e piano degli studi 

 

 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti 

Ore medie settimanali 

1° biennio 891 ore annuali 27 ore 

2° biennio 990 ore annuali 30 ore 

5° anno 990 ore annuali 30 ore 

 

 

 

 
 

2 https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scientifico 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/liceo-scientifico
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     Dettaglio 2° Biennio e 5° anno 
 

Codice di Indirizzo: LI02 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti 

Orario annuale 

2°biennio  
5°anno 

 

3° anno 

 

4° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 

Lingua e cultura Latina 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 

Storia 66 66 66 

Filosofia 99 99 99 

Matematica 132 132 132 

Fisica 99 99 99 

Scienze naturali 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 

Totale ore 990 990 990 
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3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

Triennio 2019/2022 

Classe III Classe IV   Classe V 

ITALIANO     

LATINO     

INGLESE     

STORIA     

FILOSOFIA     

MATEMATICA     

FISICA     

SCIENZE     

DISEGNO E 

STORIA 

DELL'ARTE 

    

SCIENZE MOTORIE     

RELIGIONE     
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4. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero complessivo alunni: 31 
Femmine: 13 

Maschi: 18 
 

Cognome Nome INTERNO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

PARTE SECONDA 
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27    

28    

29    

30    

31    
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V della sezione E, indirizzo scientifico è composta da un gruppo piuttosto 

eterogeneo per estrazione socio-culturale, per formazione didattica e livello globale di 

preparazione. 

Sul piano didattico-disciplinare, alla luce delle valutazioni formulate in itinere, i docenti 

sono concordi nel rilevare che, sotto il profilo umano, nel corso del triennio, ciascun allievo si è 

sforzato di promuovere e consolidare adeguate capacità relazionali, improntando il proprio 

comportamento ad un sostanziale rispetto dei diversi ruoli e delle diverse personalità operanti 

nella realtà scolastica. 

La classe nel suo complesso si è dunque distinta per una buona attitudine all’autodisciplina, 

modificando e correggendo comportamenti non del tutto adeguati dietro la guida puntuale e 

attenta dei docenti. 

Per quanto concerne lo sviluppo del curriculo, la partecipazione, l’impegno e il profitto, per 

la maggioranza degli alunni, sono stati soddisfacenti ed il percorso didattico triennale è risultato 

non sempre omogeneo e lineare (a tale proposito si rimanda alla lettura sia dei fascicoli 

personali, sia del curriculum). Nel corso del triennio il Consiglio ha ravvisato, da parte della 

classe, nel suo complesso, un atteggiamento adeguatamente partecipe sebbene, in alcune fasi, per 

qualche alunno sia stata registrata qualche flessione nell’impegno e nel rendimento, con 

conseguente rallentamento nello svolgimento di qualche programma. A fronte di ciò, i docenti si 

sono attivati incrementando i loro sforzi in due direzioni: in primo luogo, ricorrendo a strategie 

di intervento didattico atte a sollecitare l’acquisizione e il consolidamento delle fondamentali 

problematiche disciplinari; in secondo luogo, intervenendo, presso le famiglie, in occasione delle 

riunioni del Consiglio di Classe allargate alla componente genitori e in occasioni degli incontri 

programmati in seno al calendario di ricevimento, non escludendo in taluni casi la possibilità di 

convocare i genitori al fine di sollecitare l’assidua e solidale collaborazione. 

Alla luce di quanto finora osservato, relativamente a potenzialità e rendimento complessivo 

della classe, è possibile, delineare la seguente situazione: la classe, nel complesso 

intellettualmente vivace, mostra disponibilità al dialogo educativo-didattico e coglie ogni 

opportunità stimolante di rafforzo, consentendo di affrontare gli obiettivi prefissati e di 

consolidare sul piano umano un rapporto sereno e collaborativo. 

La classe, pur evidenziando, rispetto al livello di partenza, una crescita abbastanza 

omogenea, può tuttavia dividersi sostanzialmente in due gruppi. 

Il primo gruppo di alunni è costituito da coloro che, dotati di buone capacità logiche, 

riflessive ed espositive, si segnalano per serietà d’impegno, desiderio di conoscenza e vivo 

entusiasmo nell’elaborare personalmente le tematiche studiate, conseguendo un profitto più che 
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a. Competenze comuni a tutti i licei: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell’essere cittadini; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e 

soddisfacente; fra questi, alcuni affrontano gli argomenti proposti con passione ed acume, 

rivelando un sano spirito critico e una proficua attitudine al “lavoro” originale ed autoregolato. 

Un secondo gruppo è, in possesso di adeguate e capacità, e grazie ad un’attenta 

partecipazione in classe e ad un costante impegno nello studio, ha colmato alcune lacune 

pregresse e raggiunto esiti soddisfacenti. 

Solo pochi elementi, con carenze nella preparazione di base, nonostante presentano ancora 

qualche lieve difficoltà in alcune discipline. 

 

 Percorso storico-formativo 
 

 Studenti 

Anno 

scolastico 

 
Promossi 

Promossi 

con 

sospension

e del 

giudizio 

Non 

promossi 

Trasferiti DA 

altra classe/ 

scuola 

Trasferiti AD 

altra 

classe/scuola 

 
Totale 

a.s. 2020/2021 
Classe III 

 

 

     

a.s. 2021/2022 

Classe IV 
      

 

 

6. COMPETENZE IN USCITA 

Competenze Europass 
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b. Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 
● applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, 

la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine di tipo umanistico; 

 
● padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 

METODOLOGIE 

 

 
 

 

 

7. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
 

L’impostazione metodologica operativa dell’Istituto mira fondamentalmente a: garantire il 

diritto all’istruzione, valorizzando tutte le opportunità atte a impegnare gli allievi in attività 

coinvolgenti, che servano certo al proseguimento dei loro studi, ma che, soprattutto, assolvano alla 

funzione di supportarli con la forza del gruppo “ritrovato”; potenziare la flessibilità dei percorsi di 

insegnamento, prevalentemente in termini di metodologie, mezzi, spazi e tempi di approccio 

didattico, oltre che di individuazione di specifici interventi di verifica e valutazione. 

 
 

 

Il principio metodologico più auspicabile, alla base sia della progettazione didattica, sia 

delle attività scolastiche in presenza, ed ancor più di eventuali e temporanee attività a distanza, 

risulta riconducibile essenzialmente a procedure che esulino da una semplice trasposizione di 

contenuti, a favore di interventi ed approcci didattici focalizzati sulla “costruzione”, personale e 

consapevole, di competenze disciplinari e trasversali, oltre che sull’acquisizione di abilità e 

conoscenze. Si propongono, pertanto, di seguito, strategie” metodologiche che, eventualmente ed 

opportunamente integrate, sia nell’ambito delle attività in presenza che in quelle a distanza, 

possono avere una significativa ricaduta in termini di partecipazione attiva degli studenti. 

 

 

 

delle scienze naturali; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro. 
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METODOLOGIE PRIVILEGIATE 

STRUMENTI E RISORSE 

 

 

 
 

 
 

 

Libro di testo in formato cartaceo e digitale 

Materiale digitale proposto dal libro di testo 

Materiale digitale fornito dal docente (dispense, mappe concettuali, appunti, schede) 

Registro elettronico Argo DIDUP e Bacheca DIDUP 

Piattaforma G Suite e relativi applicativi (Classroom – Meet – Google Moduli – Drive) 

Audio sintesi – contenuti audio scritti 

Applicativi, open source, presentazioni multimediali 

Visione e approfondimenti su supporti esterni: You Tube, Rai play, Documentari WEB 

LIM/Lavagna interattiva 

 

 

 

● Lezione dialogata e partecipativa 

● Problem solving 

● Ricerca azione 

● Lavoro cooperative 

● Elaborazione di approfondimenti, su argomenti di studio, in forma di compiti di 

realtà, eventualmente anche su richiesta degli studenti 

● Elaborazione multimediale di contenuti di studio, preferibilmente a carattere trasversale 

● Flipped Classroom 

● Debate 

● Digital Storytelling 

● Fruizione di video lezioni realizzate da alunni e/o docenti, attraverso applicativi 

reperibili in rete(ad esempio, Screen cast-o-matic, canali youtube ecc…)e/o di 

materiale video 

● WebQuest (sviluppo di consegne in forma multimediale) 
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MODALITA’DI VALUTAZIONE 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES 

Nella classe in esame non sono presenti alunni diversamente abili, mentre sono stati 

dichiarati alunni BES o DSA: un alunno DSA, e due alunni BES (a.s. 2022/23), agli atti la 

documentazione di riferimento. I docenti hanno monitorato continuamente gli alunni più 

bisognosi di essere attenzionati ricorrendo alle necessarie strategie di coinvolgimento e a 

mirati strumenti di compensazione. 

 

 

 
 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento degli studenti nel rispetto dei criteri di tempestività e trasparenza. 

Il percorso valutativo, pertanto, si è configurato come “tradizionale” integrazione di una duplice 

dimensione, formativa e sommativa: l’una, in itinere, orientata a monitorare “episodicamente” 

il processo di apprendimento degli studenti, l’altra, “cumulativa”, al termine di prolungati e 

complessi segmenti didattici, finalizzata alla disamina della crescita personale dello studente e 

della sua capacità di mobilitare le competenze personali nell’attività di studio. La valutazione, 

in ogni caso ha perseguito una finalità essenzialmente formativa. Tuttavia, considerata la 

passata ed attuale situazione emergenziale, particolare rilievo è stato dato un al senso di 

responsabilità personale e sociale, all’autonomia, all’interesse, alla disponibilità ad apprendere 

e collaborare, nonché alle condizioni di difficoltà personali e/o familiari o di divario digitale, 

eventualmente manifestate dagli allievi. 

Gli “strumenti” (griglie e/o rubriche di valutazione) per la valutazione globale dei livelli di 

apprendimento e competenze conseguiti dagli studenti sono stati individuati ed approvati dal 

Collegio docenti e successivamente allegati al Piano Triennale dell’offerta formativa. 

Per la lettura dei dati valutativi e, in generale, per la descrizione delle attività didattiche, oltre 

che per le eventuali comunicazioni scuola-famiglia, si è resa costantemente accessibile la 

piattaforma di Argo Scuolanext, secondo modalità e procedure regolarmente pubblicate sul 

sito. 
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8. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 

 
 

TEMATICA 

 

ITALIANO 

 

LATINO 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

 

INGLESE 

 

SCIENZE 

 

ARTE 

 

1. IL TEMPO 

 

Svevo, “L’ultima 

sigaretta” 

 

Ungaretti 

Seneca, “De 

brevitate vitae” 

Agostino e il 

tempo 

 

 

 

Kant 

 

Prima Guerra 

Mondiale 

 

Joyce, 

“Ulysses” 

 

L’evoluzione delle 

rocce 

 

 

Il Futurismo; Il 

Cubismo; La città 

si trasforma 

TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

2. RAZIONALITÀ E 

FOLLIA 

 

Pirandello, “Il treno 

ha fischiato” 

Svevo 

 

Seneca e l’età 

Neroniana 

 

La figura di 

Cesare di Lucano 

 

Freud 

 

Hitler 

 

Orwell 

 

Terremoti 

 

Van Gogh 

PARTE TERZA 
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TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

 

 

3. L’INQUIETUDINE 

E LA CRISI 

ESISTENZIALE 

 

La crisi del 

Positivismo 

 

Pirandello 

 

Svevo 

 

Apuleio 

 

Le tragedie di 

Tacito 

 

 

 

 

 

 

Nietzsche 

 

Prima 

Guerra 

Mondiale 

 

Age of anxiety 

e Eliot 

 

Vulcanismo 

 

“L’urlo” di Munch 

TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

4. IL VIAGGIO 

 

Ungaretti 

 

Petronio, 

il Satyricon 

 

 

FREUD 

 

Le  

Deportazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Woolf, 

Joyce, 

Eliot 

 

Teorie sulla formazione 

della Terra 

 

Gauguin dalla 

Provenza a Tahiti 
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TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

5. LA NATURA 

Leopardi, 

il dialogo della 

natura e un 

islandese 

Plinio 

Seneca 

 

 

Shelling 

 

La bomba 

atomica 

 

Hardy 

Lawrence 

 

 

I minerali 

 

L’Art nouveau; 

L’Impressionismo 

“Le dejeuner sur 

l’herbe” 

TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

6. LA LIBERTA’ 

Verga Tacito 
 

Marx 
Liberazione 

dell’Italia 

(seconda guerra 

mondiale) 

 

Orwell 
 

Gli idrocarburi 

 

L’Impressionismo 

e “Il ballo al 

Moulin de la 

Galette” 

TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

7. 

INTELLETTUALE 

E POTERE 

Ermetismo      Tacito 
 

Marx 
Fascismo e 

nazismo 

 

 

 

Eliot 

Orwell 

 

Gli idrocarburi 

 

L’Illuminismo con 

Jacques Luis 

David 
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TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

8 INFANZIA 

 

Pascoli e la 

poetica del 

fanciullino 

 

L’istruzione 

del bambino 

con 

Quintiliano 

 

 

 

 

Freud 

 

Gli effetti del 

nazionalismo e 

il fascismo sul 

bambino 

 

Dickens, “Oliver 

Twist” 

 

 

Il ciclo geologico 

delle rocce 

 

 

“La pubertà” di 

Munch 

TEMATICA ITALIANO LATINO FILOSOFIA STORIA INGLESE SCIENZE ARTE 

 

9 LA GUERRA 

Ungaretti, 

soldati 

Lucano 
 

Hegel,  

teoria della 

giustizia 

 

 

 

 

 

Prima guerra 

mondiale 

Eliot 

Woolf 

 

 

I terremoti 

 

“Guernica” di 

Picasso 
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INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLE PROVE SCRITTE 

 

   Il Consiglio di Classe, così come deciso in sede dipartimentale, ha ritenuto opportuno far 

esercitare gli alunni in previsione delle prove scritte dell’Esame di Stato conformemente a 

procedure e tipologie contemplate dall’O.M. 45 del 9 Marzo 2023. 

I due dipartimenti, in maniera collegiale, si sono riuniti ed hanno preparato le seguenti 

prove che sono state somministrate a tutti gli alunni delle classi quinte nelle seguenti date:  

 

Venerdi 05 maggio 2023: simulazione Prima Prova Esame di Stato; 

Segue il link della prova effettuata : 

https://docs.google.com/document/d/1t5PC6p8QjmV4gm7S9WTGU3L7teMHKD5c56gad-

dsw98/edit?usp=share_link 

 

Mercoledi 03 maggio 2023: simulazione Seconda Prova Esame di Stato; 

Segue il link della prova effettuata: 

  

https://drive.google.com/file/d/1IyWWKjwlAs0kn9QvV3rMw1X6NONN6YnW/view?usp=shar

e_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1t5PC6p8QjmV4gm7S9WTGU3L7teMHKD5c56gad-dsw98/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1t5PC6p8QjmV4gm7S9WTGU3L7teMHKD5c56gad-dsw98/edit?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IyWWKjwlAs0kn9QvV3rMw1X6NONN6YnW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IyWWKjwlAs0kn9QvV3rMw1X6NONN6YnW/view?usp=share_link
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9. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
ITALIANO 

 
L’età del Romanticismo  

 

Giacomo Leopardi 

● Biografia. 

● La poetica e il pensiero: le fasi del pessimismo leopardiano. 

● I Canti. 

● Lo Zibaldone. 

● Le Operette morali. 

● Il Ciclo di Aspasia 

 

Dai Canti: 

● L’infinito. 

● La quiete dopo la tempesta. 

● Il sabato del villaggio. 

● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (lettura) 

 

Dalle Operette morali: 

● Dialogo della Natura e di un Islandese. 

● Dialogo di un folletto e di uno gnomo. 

● Dialogo di Plotino e di Porfirio. 

● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 



20 

 

 

Dallo Zibaldone: 

●  “La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione; la felicità materiale”. 

 
Tra Positivismo e Decadentismo. 

La letteratura: tra Naturalismo e Simbolismo.  

La Scapigliatura: modernità e ribellismo. 

I protagonisti della Scapigliatura. 

Il Naturalismo francese.  

Il romaziere-scienziato (Prefazione di Il romanzo sperimentale) 

Il Verismo in Italia. 

 
Giovanni Verga 

● Biografia. 

● Il pensiero. 

● La poetica. 

● Prima del Verismo. 

● Vita dei Campi. 

Da Vita dei Campi: 

● Fantasticheria. 

● Rosso Malpelo. 

● Libertà 

 

● I Malavoglia e il “Ciclo dei vinti”. 

Da I Malavoglia: 

● La prefazione al “ciclo dei vinti”. 

Da Novelle rusticane: 

● La roba. 

● Mastro Don Gesualdo 

Da Mastro Don Gesualdo: 

● La morte di Gesualdo. 
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La poesia del Decadentismo in Francia. 

Baudelaire: la nascita della poesia moderna. 

Charles Baudelaire 

 

Gabriele D’Annunzio 

● linee generali 

 

Giovanni Pascoli 

● Biografia. 

● Il pensiero e la poetica. 

● Il fanciullino: una poetica decadente. 

● Il simbolismo delle “piccole cose” 

● Le scelte stilistiche e formali. 

● Poetica e politica. 

Da Il fanciullino: 

● “Il poeta fanciullo”. 

● Myricae. 

Da Myricae: 

● Lavandare 

● X Agosto 

● Novembre 

 

Il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

● Il Primo Manifesto del Futurismo. 

● Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Corrado Govoni e Aldo Palazzeschi( chi sono?): tra Crepuscolarismo e 

Futurismo. Guido Gozzano e i Crepuscolari. 

 

Luigi Pirandello 

● Biografia. 

● Il pensiero. 

● La poetica. 

● Le fasi della produzione letteraria. 

● L’umorismo. 

Da L’umorismo: 

● “La vita, la forma e l’essenza dell’umorismo”. 

● Le Novelle. 
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Da Novelle per un anno: 

● La carriola 

● Ciaùla scopre la luna. 

● La patente. 

● La signora Frola e il signor Ponza, suo genero. 

● Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo 

● Biografia. 

● Il pensiero. 

● La poetica, i modelli e lo stile. 

● Una Vita 

● Senilità. 

● La Coscienza di Zeno. 

Da La Coscienza di Zeno: 

● “L’ultima sigaretta”. 

 

L’Ermetismo. Genesi e caratteri 

generali. Giuseppe Ungaretti 

● Biografia. 

● Percorso della poetica e della lirica ungarettiana. 

● L’Allegria. 

Da L’Allegria: 

● Il porto sepolto 

● Veglia 

● Soldati 

Eugenio Montale 

● Biografia. 

● Il “male di vivere” e la ricerca del “varco”. 

● Ossi di seppia. Il correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia: 

● Spesso il male di vivere ho incontrato 

● Altre raccolte poetiche: Le occasioni, La bufera e altro, Satura. 

● Le figure femminili in Montale. 

 

Da Satura: 

● Ho sceso, dandoti il braccio milioni di scale. 
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La Divina Commedia 

● Il Paradiso 

● Canto I 

● Canto III 

● Canto VI 

●  

LATINO 

 
Età giulio-claudia: quadro sociale e culturale  

Lucio Anneo Seneca 

● La vita 

● I Dialogorum libri XII 

● I due trattati politici: De Clementia e De Beneficiis 

● Epistulae ad Lucilium 

● Naturales Quaestiones e Apokolokynthosis 

● Le tragedie 

● Azione e predicazione 

● Etica e politica 

● Lo stile e la prosa senecana 

Brani dal latino con 

traduzione in italiano: 

● De brevitate vitae: “Una protesta sbagliata” (1, 1-4) 

● De brevitate vitae: “Il tempo sprecato” 

● Epistulae ad Lucilium: “Servi sunt. Immo Homines (47, 1-

6) Brani in italiano: 

● Epistulae morales ad Lucilium: “In commune nati sumus”(95, 51-53) 

● Epistulae morales ad Lucilium: “Solo il tempo è nostro” 

● Medea: “Il lucido delirio di Medea” (891-977) 

 

Marco Anneo Lucano 

● La vita 

● L’opera: la Pharsalia 

● Un’epica rovesciata 

● I personaggi del poema 

● Lo stile 
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Aulo Persio Flacco e la satira 

● Notizie biografiche 

● L’opera: la scelta del genere e struttura dell’opera 

● Temi, modelli e stile delle satire 

 

Petronio 

● La questione dell’autore del Satyricon 

● Contenuto del Satyricon 

● La questione del genere letterario 

● Il realismo e parodia 

● Tempo lento, spazio labirintico e sistema dei generi letterari 

● La lingua e lo stile 

● Il Satyricon: 

Brani dal latino con traduzione in italiano: 

● Satyricon: La descrizione di Fortunata 

(37) Brani dall’italiano: 

● Satyricon: “Trimalchione si unisce al banchetto” 

 

L’età Flavia: quadro sociale e culturale 

Cultura tecnica e scientifica a Roma 

 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

Marco Fabio Quintiliano 

● La vita 

● L’opera Institutio Oratoria 

● La funzione storica e culturale 

● Lingua e stile Brani 

dal latino in italiano: 

● Institutio Oratoria: È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (I, 2, 1-8); 

 

Marco Valerio Marziale e il realismo poetico 

● Notizie biografiche 

● La realtà tra il vero e il faceto 

● Temi e tecniche di poesie 

● I libri di epigrammi 

● Realismo e moralismo 
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● Lingua e stile 

Il “secolo d’oro” dell’impero: quadro sociale e culturale 

Decimo Giunio Giovenale e la satira indignata 

● Notizie biografiche 

● La poetica dell’indignatio 

● Contenuti e stile delle satire 

● La Satira VI contro le donne 

● La Satira IV: la satira del rombo 

● La Satira V del clientelismo 

Publio Cornelio Tacito 

● La vita 

● Il pensiero 

● L’Agricola 

● La Germania 

● Il Dialogus de oratoribus 

● La concezione storiografica 

● Le Historiae 

● Gli Annales 

●  La lingua e lo 

stile  

Il romanzo nel mondo latino 

Apuleio 

● La vita 

● Le Metamorfosi 

● Una doppia chiave di lettura 

● Un romanzo per i tempi di crisi 

●  La lingua e lo 

stile  

Letteratura latina cristiana  

 

Sant’Agostino (linee generali) 

● Confessiones: La concezione del tempo (XI, 14; 28) 
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FILOSOFIA 

 

Kant 

Fichte 

Schelling 

Schopenhauer 

Hegel 

Marx  

Nietzsche 

Freud 

STORIA 
 

La prima guerra mondiale  

Il primo dopoguerra e la Rivoluzione 

sovietica 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

 

MATEMATICA 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI MATEMATICA E FUNZIONI 

L’insieme R: 

● Intervalli numerici 

● Definizione di intorno di un punto (destro, sinistro, completo) 

● Massimo e minimo di un insieme numerico 

● Maggioranti e minoranti di un intervallo 

● Punti di accumulazione 

Funzioni reali di variabile reale: 

● Dominio 

● Studio del segno 

Proprietà funzioni di variabile reale: 

● Estremi di una funzione 

● Funzione limitata\illimitata 

● Crescenza\ decrescenza della funzione 

● Simmetrie: funzione pari\dispari 
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● Funzione composta 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di limite e definizioni particolari 

Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 

● Teorema di unicità 

● Teorema di permanenza del segno 

● Teoremi del confronto 

● Teorema di esistenza del limite per funzioni monotone 

Continuità di una funzione e algebra dei limiti 

● Definizione di funzione continua 

● Punti di discontinuità e la loro classificazione 

● Ricerca asintoti (orizzontali, verticali, obliqui) e grafico probabile di una 

funzione Forme di indecisione algebriche e trascendenti 

● Risoluzione delle forme indefinite 0\0 , ∞\∞, 

● Limiti notevoli 

● Le derivate e i teoremi sulle funzioni derivabili 

Concetto di derivata e le derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

Derivate delle funzioni composte 

Definizione e classificazione dei punti di non derivabilità 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

● Teorema di Fermat 

● Teorema di Rolle  

● Teorema di Lagrange  

● Teorema di Cauchy 

● Teorema di de l’Hopital 

Analisi punti stazionari e punti di flesso 

Problemi di ottimizzazione 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di primitiva e integrale indefinito 

Integrali immediati e per scomposizione 

Integrali di funzioni composte e per scomposizione 

Integrazione per parti 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie 
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INTEGRALI DEFINITI 

Dalle aree al concetto di integrale definito 

Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo  

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Introduzione alle equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine 

 

FISICA 

Fenomeni elettrostatici e campo elettrico 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto e per 

induzione. La polarizzazione nei dielettrici. I tipi di polarizzazione. La legge di Coulomb. La 

costante dielettrica. Confronto tra forza elettrica e gravitazionale. La distribuzione della carica 

nei conduttori. Il campo elettrico. Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il 

principio di sovrapposizione. Il campo elettrico generato da una distribuzione di cariche. 

Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss per il campo elettrico. Determinazione della 

forza elettrica risultante di una distribuzione di cariche disposta: 1) nei vertici di un esagono 

regolare, 2) nei vertici di un triangolo equilatero 3) nei vertici di un quadrato. 

 

Potenziale elettrico 

La circuitazione e il campo elettrico conservativo. Significato fisico e formula dell’energia 

potenziale elettrica. Grafico dell’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale 

elettrico. L’elettronvolt. Superfici equipotenziali. Campo elettrico e superfici equipotenziali. 

Campo elettrico e gradiente di potenziale elettrico. I condensatori. La capacità del 

condensatore piano. L’energia del condensatore. 

Le leggi di Ohm 

La corrente elettrica. I componenti di un circuito elettrico. La prima legge di Ohm. L’effetto 

Joule. Legge di Joule. Seconda legge di Ohm. Relazione tra resistività e temperatura.  

Circuiti elettrici 

Caratteristiche del generatore elettrico. La forza elettromotrice. Differenza di potenziale e 

forza elettromotrice. Resistori in serie e in parallelo. Prima e seconda legge di Kirchhoff. 

Risoluzione di circuiti. Condensatori in serie ed in parallelo. Carica e scarica dei condensatori: 

i circuiti RC. 
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Campi magnetici 

Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. La forza magnetica e le linee di forza del 

campo magnetico. Le forze tra poli magnetici. Relazione fra fenomeni elettrici e magnetici. I 

poli magnetici terrestri. La direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo. 

Confronto tra interazione elettrica e magnetica.  

 
NGLESE 
 

 

The Victorian Age : Historical social and literary context 

              The early Victorian Age, The later years of Queen 

               Victorian’s reign 

  The Victorian Compromise 

              The Victorian frame of mind 

         The Literary Context 

         The Victorian novel  

  The industrial setting 

 C.Dickens : life and works 

 “ Oliver Twist” e text analyses “Oliver starved to Death”     

 “ Hard Times” e text analyses “Coketown” 

 T. Hardy: life and works 

“Tess  of  d’Urbervilles”Commento 

 Aestheticism and decadence  

 O. Wilde : life and works 

 “ The Picture of Dorian Gray”Commento 

“ The Importance of Being Earnest” commento 

The Modern Age :Historical social and literary context 

             The Age of Anxiety 

             Modernism 

 Modern poetry 

T.S.Eliot : life and works 

“ The Waste Land” e text analyses “ The Fire Sermon” 

Modern Novel 

             D.H. Lawrence : life and works 

             “ Sons and lovers” Commento 

J.Joyce : life and works 

 “ Dubliners” e text analyses “ Eveline” 

 “ Ulysses”Commento 
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 V. Woolf : life and works 

             “Mrs. Dalloway ”Commento 

 G. Orwell :life and works 

 “ Animal Farm”Commento 

 “ Nineteen Eighty-Four”Commento 

              F.S. Fitzgerald 

              “ The Great Gatsby” Commento 

 

The present Age : Historical social and literary context 

Post-War Drama 

S.Beckett 

“ Waiting for Godot”Commento 

 

SCIENZE 
 

I materiali della Terra solida 

La giacitura e deformazione delle rocce 

Fenomeni vulcanici 

Fenomeni sismici 

La tettonica delle placche 

I composti organici 

Idrocarburi saturi ed insaturi 

Idrocarburi aromatici 

I derivati degli idrocarburi, alogeno derivati 

Le biotecnologie
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Il Barocco: periodo in generale 

• Bernini  

o David  

o Apollo e Dafne 

o Il Baldacchino in San Pietro 

o La sistemazione di Piazza S. Pietro  

o La Cappella Cornaro con Estasi di Santa Teresa 

• Borromini 

o S. Carlo alle Quattro Fontane 

• Pietro da Cortona  

o Trionfo della Divina Provvidenza  

• Luigi Vanvitelli  

o La Reggia di Caserta (Tardobarocco) 

o La reggia di Versailles 

Neoclassicismo: periodo in generale 

• Canova 

o Vita 

o Teseo sul Minotauro 

o Amore e Psiche 

o Paolina Borghese come Venere vincitrice 

o Ebe-le tre Grazie 

o Il monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

• Jacques-Louis David 

o Vita 

o La morte di Marat 

o Il Giuramento degli Orazi 

Illuminismo- Romanticismo: periodo in generale 

o Caspar David Friedrich:Il Viandante sul mare di nebbia 

o T.Gericault La zattera della Medusa  

o F.Hayez :Il Bacio  

Impressionismo: periodo in generale 

• C. Monet 

o Impression Soleil levant 

o La stazione Saint-Lazare 

o Cattedrale di Rouen 

• E.Manet 
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o Olympia 

o Le déjeuner sur l’herbe 

 

• Pizarro e i Boulevards  

o Boulevard des Italiens, mattino, giornata di sole 

o Boulevard Montmatre, notte 

• Degas 

o L’assenzio 

o Classe di danza 

• Renoir  

o Le Mulin de la Gallette 

Post Impressionismo 

• Toulouse-Lautrec 

o Al Moulin Rouge 

o La Goulue 

o Al Salon di Rue des Moulins 

• Van Gogh e Gauguin 

o Vita 

o I  mangiatori di patate 

o  Camera da letto 

o Vaso con girasoli 

o Notte stellata 

• Paul Gauguin 

o Vita 

o La danza delle quattro bretoni 

o La visione dopo il sermone 

o La Orana Maria (Ave Maria) 

o Manao Tupapau (Lo spirito dei morti regna) 

o Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Art Nouveau: periodo in generale 

o I nuovi piani urbanistici 

o La città si trasforma, nuova architettura in ferro 

o Liberty 

• Gaudì 

o Casa Milà 

o Casa batllò 

o Parc Guell 

o Sagrada Familia 

• Gustav Klimt 

o Il Bacio 
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Le Avanguardie storiche 

Espressionismo  

• Edvard Munch 

o Vita 

o Pubertà  

o L’urlo(il grido) 

Cubismo: periodo in generale 

• La genesi del cubismo 

o Les demoiselles d’Avignon (Picasso) 

• Picasso 

o La vita 

o Il ritratto di Ambroise Vollard 

o Poveri in riva al mare 

o I saltinbanchi 

• Picasso e Braque 

o Fase analitica 

o Fase sintetica (collage): natura morta con sedia impagliata 

• Picasso dopo il cubismo 

o Il “ritorno all’ordine”  

o Guernica 

Futurismo: periodo in generale 

• Marinetti: il manifesto del futurismo 

• Boccioni 

o Materia 

o Forme uniche della continuità nello spazio 

o La città che sale 

• G. Balla  

o Bambina che corre sul balcone  

• Sant’Elia e la metropoli moderna  
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SCIENZE MOTORIE 

Potenziamento fisiologico 

Pratica delle attività sportive 

Attività in ambiente naturale 

Sport regole e fair play 

Salute Benessere Sicurezza Prevenzione 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Alimentazione e alimentazione dello sportivo 

 

 
RELIGIONE 

La solidarietà e il volontariato. 

La posizione della Chiesa di fronte ai problemi sociali. 

Una politica per l'uomo. 

La politica della solidarietà. 

La solidarietà: condividere per il bene comune. 

Lavoro in gruppo sul testo “Lettera alla tribù bianca” di Padre Alex Zanotelli. 

Lettura e commento alla lettera enciclica "Laudato sì" di Papa Francesco con la presentazione 

delle relative tematiche ambientali da parte degli alunni. 
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Attività integrative proposte agli alunni nel corso del triennio 2019-2022 (secondo biennio e 

quinto anno del corso di studi). 

 

 
 

10. ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

 

Sono da intendersi comprese sotto questa voce: partecipazione a progetti PON; uscite 

didattiche/viaggi d'istruzione; attività di potenziamento e recupero; interventi per l’orientamento in 

uscita; i PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (così come 

disciplinati da commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), dalla nota MIUR 

prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018, nonché dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 

205 dell’11 marzo 2019), così come certificato dal “Curriculum dello Studente”; Moduli CLIL; 

eventuali attività relative a Cittadinanza e Costituzione con esclusivo riferimento all’a.s. 

2020/20213; i Percorsi di Educazione Civica. 

 

 

 

 

Percorsi PON FSE- 2014-2020 

 

● FSE - Competenze di base - 2a edizione 

Titolo: Scuola di 'competenze', “competenza” di scuola 

-cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-538 

● FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Titolo: Vivere la scuola: accoglienza e motivazione cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-363 

● FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

Titolo: Miranda on Summer cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-96 

● FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Titolo: Mondo scuola cod. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-433 

● FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Titolo: Mondo scuola.2 cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 L’attivazione dell’insegnamento di Educazione Civica (Lg.20 Agosto 2019 n.92) ha di fatto “abolito” la 

materia prevista dall’articolo di legge 169/2008 

PARTE QUARTA 
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Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

USCITE DIDATTICHE/ VIAGGI D’ISTRUZIONE 

ANNO DESTINAZIONE 

2022-2023 Visione rappresentazione teatrale, Napoli, Cracovia (viaggio d’istruzione) 

2021-2022        Roma, Procida 

2020-2021        NESSUNA – causa emergenza sanitaria 

 

 INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

• Attività di recupero e di sostegno in itinere mediante strategie di rimotivazione all'attività 

didattica e allo studio. 

• Applicazione individuale attraverso differenti metodologie di lavoro (eventualmente anche 

individualizzate) 

• Ricorso agli sportelli didattici 

• Pausa didattica 

• Ripresa degli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità. 

• Ripresa degli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse. 

• Specifiche attività per gruppi di studenti. 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO ED APPROFONDIMENTO 

• Ricerche guidate, lavori di gruppo 

• Ricorso agli sportelli didattici 

 

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 

• Attività di approfondimento tematico 

• Partecipazione a concorsi (ad esempio “colloqui Fiorentini, Olimpiadi ecc), come di 

seguito riportato: 

 

ANNO     TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

   

2022-2023 Olimpiadi di matematica 2 

Olimpiadi di italiano 1 

2021-2022   Olimpiadi della matematica 2 

2020-2021 - - 
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 INIZIATIVE PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA 

Per ciò che riguarda e attività di orientamento, le iniziative dedicate alle classi quinte sono 

state prevalentemente improntate all’’organizzazione di attività o percorsi in collaborazione con le 

Università, principalmente quelle del nostro territorio. A causa, però, del persistere della 

situazione di grave emergenza sanitaria, gli interventi sono stati riformulati in videoconferenze o 

video-seminari, talvolta, con la possibilità di effettuare incontri per singoli studenti o gruppi, su 

prenotazione. Ben accetti, in tal senso, sono stati sia gli inviti a giornate di orientamento 

organizzate dagli Atenei o da diverse associazioni, sia il contatto diretto tra i nostri diplomandi 

con ex liceali disponibili a creare reti di rapporti a finalità orientativa. 

Si riportano, di seguito le principali attività di orientamento in uscita che hanno impegnato i nostri 

studenti delle classi V dei due indirizzi: 

 
▪ Orientamento in sede 

▪ Orientamento presso “Università degli studi di Napoli Federico II” 

▪ Orientamento presso “Seconda Università degli studi di Napoli” 

▪ Orientamento presso “Università Vanvitelli” 

 

11. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

REPORT PERCORSO PCTO 
Denominazione del percorso: 

“We European Union” 

CLASSE: 5E 
a.s. 2022/2023 

 

 

 

 

 



38 

 

 

RELAZIONE DEL TUTOR ESTERNO 
 

Denominazione del percorso PCTO: “Res Publica Art.33” 1 
                                                    

   a.s 2022/2023 

Secondo le direttive dell’offerta formativa del Liceo “Miranda” di Frattamaggiore, con il 

progetto ““Res Publica Art.33”,”, gli alunni della classe 5E, indirizzo scientifico hanno iniziato il 

percorso in oggetto, svolgendo il monte ore in attività sia in presenza, sia online. Concretamente, 

gli interventi si sono realizzati, tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in 

“situazione”, con una condivisione degli obiettivi, tra scuola e struttura ospitante, e un 

orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti; il percorso si è così configurato 

come proficua occasione per l’apprendimento, in un ambiente educativo complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio. 

 

FINALITA’ 

I percorsi PTCO, nei contenuti e nelle finalità sostanzialmente conformi alla legge n. 53/2003, 

D.Lgs n. 77, del 15 aprile 2005, ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresentano una 

modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

▪ Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

▪ Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

▪ Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

▪ Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

▪ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Le classi hanno realizzato un percorso di PTCO, articolato in moduli teorici ed attività online, 

attraverso sia un’innovativa metodologia didattica, il Learning By Doing, sia modalità di 

approfondimento di conoscenze e acquisizione di competenze, alternative e motivanti, spendibili 

in contesti lavorativi e professionali extra scolastici.  

In tale ottica, per le classe nel suo complesso, possono considerarsi, raggiunti, in misura 

eccellente, i seguenti obiettivi: 

▪ sperimentazione, in situazione, delle conoscenze teoriche acquisite  

▪ potenziamento delle competenze e capacità operative, prevalentemente in termini di 

autonomia e progettualità, in prospettiva transdisciplinare 

 
1 Per i dettagli del percorso cfr. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Iy72ekI16-I9cfJOAXv_E3B61BQdpJdA 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Iy72ekI16-I9cfJOAXv_E3B61BQdpJdA
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▪ consolidamento di dinamiche relazioni finalizzate alla realizzazione  e alla condivisione  di 

“prodotti”, in team  

▪ potenziamento delle competenze sociali in termini di autonomia, responsabilità, interazione, 

rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie  

 il tutor esterno 

 

Report attività PCTO -Tutor Scolastico 

   La prof. Giancarla Salvato, individuata dal CdC quale tutor interno, ha assistito e guidato gli 

studenti nei percorsi PTCO, verificando, in collaborazione con il Tutor esterno, sia il corretto 

svolgimento delle attività, sia la regolarità dell’espletamento del percorso sulla sicurezza ,da 

piattaforma INAIL (ex protocollo d’intesa MIUR–INAIL del 16/12/2017); inoltre, ha gestito le 

relazioni con l’ente con cui si è realizzata l’esperienza formativa, monitorando le attività 

nell’ottica di  affrontare e gestire eventuali criticità; infine, ha valorizzato  le competenze 

progressivamente sviluppate dagli studenti, secondo le indicazioni valutative del Tutor esterno, 

dandone comunicazione al Consiglio di classe e provvedendo, altresì,  alla raccolta e/o alla 

stesura della relativa documentazione. 

 

MODULO CLIL (Lingua Inglese) 

 

Il modulo CLIL (imperniato sulla Tettonica a placche), è stato svolto nel secondo quadrimestre 

del corrente anno scolastico, ed ha avuto come finalità quella di far acquisire agli alunni la 

competenza di correlare e saper esprimere gli argomenti di Scienze della Terra ( la tettonica a 

placche) oltre che nella lingua madre anche nella lingua straniera studiata nel corso dei cinque 

anni. 

 

12. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA2 

L’insegnamento trasversale dell’Ed. civica è stato svolto secondo le indicazioni della legge n.92 

del 2019 che ha abolito la previgente normativa di Cittadinanza e Costituzione (L.169/2008) 

e che ha stabilito l’inserimento di tale attività per un orario complessivo non inferiore a 33 

ore per ciascun anno di corso (art. 2, comma 3). Compito dell’Istituto è stato quello di 

valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, di favorire la costruzione del senso 

di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. A partire dall’anno scolastico 

2021/22 l’insegnamento dell’Ed.civica ha coinvolto i docenti di tutte le discipline che hanno 

scelto e sviluppato i nuclei concettuali e le tematiche interdisciplinari del Curricolo di Ed.civica 

approvato dal C.d.D. del 29/9/2021. 
 

2 https://www.liceocarlomiranda.edu.it/ed-civica/ 

 

https://www.liceocarlomiranda.edu.it/ed-civica/
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La classe ha affrontato le tematiche dell’eutanasia e del progresso teconolico affrontando due 

debate (pro/contro) che hanno rischiesto una profonda preparazione sui temi che ha interessato 

tutte le discipline del piano di studi. 

 

 

 
 

 
 

13. LA VALUTAZIONE CRITERI GENERALI 

Per quanto concerne i caratteri generali della valutazione e relativi percorsi e strumenti, si 

rimanda alla sezione “Offerta Formativa” del P.T.O.F. d’Istituto, rispettivamente, del triennio 

2019/2022 e 2022/2025, nonché alla consultazione delle programmazione dipartimentali. 

 
14. LA VALUTAZIONE DEL CREDITO 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti totalizzati nel triennio. 

Il Credito Scolastico (delibera Collegio dei Docenti n. 8/45/22 - Consiglio di Istituto n. 

2/44/22) 

Il credito di ciascun allievo viene determinato dal Consiglio di Classe, secondo valori definiti 

all’interno della banda di oscillazione, riferita alla media dei voti riportati nello scrutinio finale 

(D.M 99del 16/12/2009 - all. Tabella A), attraverso un punteggio che tenga conto dei seguenti 

elementi: 

1. Assiduità della frequenza scolastica. 

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

3. Interesse alle attività complementari ed integrative. 

4. Eventuali crediti formativi. 

 
 Il Credito Formativo 

Per l’eventuale attribuzione del credito formativo, atto a determinare possibili incrementi del 

credito scolastico, i titoli, presi in considerazione (a condizione che siano tempestivamente e 

regolarmente esibiti), devono risultare sia conformi a quanto in merito previsto dall’O.M. 

452/98, sia coerenti alle direttive e finalità generali del corso di studi seguito, in particolare, 

devono configurarsi come un ampliamento ed un approfondimento di contenuti di rilevanza 

culturale, nonché come una concreta attuazione di essi. 

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA 
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15. CRITERI SEGUITI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 
I criteri utilizzati nell’attribuzione del voto di condotta sono quelli riportati nella griglia 

allegata alla sintesi PTOF 2022/23. 

 

 

 

 
 

16. ELENCO ALLEGATI E FIRME 

1. ALLEGATO A: ALLEGATO A TABELLA Attribuzione credito scolastico (Allegato A, 

D. Lgs. 62/2017, di cui all’ art. 15 comma 2) 

2. ALLEGATO B: Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame. 

3. ALLEGATO C: Modello di certificazione competenze PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 

PARTE SESTA 
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Il Consiglio di Classe 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO  
 

LATINO  
 

INGLESE  
 

STORIA  
 

FILOSOFIA  
 

MATEMATICA  
 

FISICA  
 

SCIENZE  
 

DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 
 

 

SCIENZE MOTORIE  
 

RELIGIONE  
 

 

 
 

Frattamaggiore, 15 Maggio 2023                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO A: TABELLE DI ATTRIBUZIONE 

TABELLA Attribuzione credito scolastico (Allegato A, D. Lgs. 62/2017, di cui all’ art. 15 

comma 2) 

 



 

 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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ALLEGATO C 

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO E DELLE COMPETENZE 
Cognome e nome:  Luogo e data di nascita:  

Indirizzo:  Sezione:  

 

Struttura ospitante: Periodo (dal ...al…): n.ore: Tutor Esterno: Tutor scolastico: 
     

TOT.ORE   

 

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  

 

 

 

 

Livello Base 

 

 

 

 

 

Livello Medio 

 

 

 

 

 

Livello Avanzato 

Livello globale (Media)    

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Capacità relazionale    

Capacità di lavorare in gruppo    

Capacità di ascolto    

Capacità di comunicare efficacemente    

Livello globale (Media)    

AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZ. E OPERATIVE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Orientamento ai risultati    

Spirito di iniziativa    

Ricerca delle informazioni    

Assunzione delle responsabilità    

Livello globale (Media)    

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Padronanza del lessico    

Chiarezza di esposizione    

Microlingua (Linguaggio tipico del settore, privo di connotazioni stilistiche)    

Livello globale (Media)    

RIEPILOGO AREA COMPETENZE Livello Base Livello Medio Livello Avanzato 

Competenze culturali e tecnico-professionali    

Competenze sociali    

Competenze organizzative e operative    

Competenze linguistiche    

VALUTAZIONE GLOBALE COMPETENZE    

Frattamaggiore, ________________________ 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe  Il Dirigente Scolastico  
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Acquisizione della terminologia tecnica relativa al settore 
lavorativo scelto 

Competenze comunicative in lingua straniera, sia scritte, che 
orali 

Familiarizzazione con contesti lavorativi, strutture, personale e 
mansioni diverse da quelle italiane 

Acquisizione di modus operandi settoriali diversi da quelli 
italiani 

 


