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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Breve descrizione del contesto  
Il liceo scienPfico offre una base culturale generale con l’obieJvo di preparare i giovani che 
vogliono seguire un indirizzo tecnico scienPfico, indirizza ad un’osservazione induJva della realtà 
che è la metodologia propria delle scienze. 
I programmi del liceo scienPfico non trascurano comunque la preparazione umanisPca, importante 
nella formazione culturale del giovane, anche se viene dato maggior spazio alle discipline di ambito 
matemaPco-scienPfico. 
Il liceo scienPfico non abilita quindi a una professione specifica, ma consente di iscriversi ai corsi di 
laurea universitari, di partecipare ai concorsi pubblici, di entrare nelle Accademie Militari. 

1.2 Presentazione IsFtuto      
Gli obieJvi generali dell’isPtuto non si discostano dalle finalità che sono a]ribuite ai licei e 
possono essere così definiP: 

➢ promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenP a]raverso la formazione e 
l’acquisizione di autonome capacità di apprendere e di sperimentare 

➢ avviare a una formazione culturale che integri cultura umanisPca e preparazione 
scienPfico-tecnica 

➢ promuovere una formazione umana e intelle]uale fondata sul dialogo e sul rispe]o delle 
regole comuni al fine di acquisire una solida coscienza civica 

➢ consenPre all’allievo di orientarsi con sicurezza in vista delle scelte universitarie o 
professionali future 

➢ valorizzare le potenzialità individuali al fine di perme]ere una maturazione progressiva 
della personalità dell’alunno e delle sue aJtudini. 

➢ Campus 
➢ Accoglienza e orientamento 

➢ Star bene a scuola 

➢ Area didaJca e ampliamento dell'offerta formaPva 

Il Convi]o Nazionale Carlo Alberto di Novara è stato isPtuito il 27.03.1807 e nel corso del 
Novecento ha ospitato sopra]u]o alunni provenienP dalla provincia in modo da facilitare la 
frequenza scolasPca. 
In parPcolare il liceo scienPfico è stato isPtuito nel 1991 con una sola sezione e dal 1994 sono 
aJve più sezioni. 
L’isPtuto è frequentato da studenP provenienP sia da Novara sia, sopra]u]o, dalle zone limitrofe. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

I criteri comuni uFlizzaF per la realizzazione dei progeP in tuQe le aree sono: 
➢ Coerenza con le priorità e traguardi del RAV 
➢ GaranPre le condizioni per il  successo formaPvo a parPre dalla Scuola Primaria; 
➢ Assicurare agli studenP l’acquisizione di una preparazione completa e di un adeguato  

metodo di studio 
➢ Sviluppo dell’intelligenza emoPva e motoria come valore aggiunto dell’aJvità didaJca; 
➢ Potenziamento dei laboratori scienPfici e del corso medico sporPvo; 
➢ Valorizzazione ed incremento delle eccellenze, supporto alle fasce deboli. 
➢ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguisPche, arPsPco-espressive. 
➢ Supporto psicologico, potenziamento capacità relazionali 
➢ RapporP con il territorio 

2.2 Quadro orario sePmanale 

1° BIENNIO 2° BIENNIO
5° 

ANNO1° 
ANNO

2° 
ANNO

3° 
ANNO

4° 
ANNO

AJvità e insegnamenP obbligatori per tuJ gli studenP-Orario seJmanale

Lingua e le]eratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura laPna 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

MatemaPca 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sporPve 2 2 2 2 2

Religione ca]olica o AJvità 
alternaPve

1 1 1 1 1

Totale ore seJmanali 27 27 30 30 30
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Composizione consiglio di classe 

3.2 ConFnuità docenF 

COGNOME E NOME RUOLO Disciplina/e

Prof. Balsano Alessandra si Italiano

Prof. Agosta Laura si LaPno

Prof. AlberPni Giorgia si Inglese

Prof. Russo Felice si Storia e filosofia

Prof.  Lorena Maria Chiara no MatemaPca

Prof. Demarchi Francesca si Fisica

Prof. Esposito Margherita no Scienze naturali

Prof. Pizzi Pierluigi si Disegno e storia dell’arte

Prof. Zanichelli Davide no Scienze motorie

Prof. Gardini Emanuela si Religione

Prof. Germanò Tiziana sì Educazione civica

Materie  3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe

ITALIANO Balsano Alessandra Balsano Alessandra Balsano Alessandra

LATINO Agosta Laura Agosta Laura Agosta Laura

INGLESE Colombo Silvia Tro]a Roberta AlberPni Giorgia

STORIA E FILOSOFIA Pugliese Cesare Russo Felice Russo Felice

MATEMATICA Puglisi Orazio Puglisi Orazio Lorena Maria Chiara

FISICA Demarchi Francesca Demarchi Francesca Demarchi Francesca

SCIENZE Pozzi Elena Galasso Miriam Esposito Margherita

DISEGNO Pizzi Pierluigi Pizzi Pierluigi Pizzi Pierluigi

SCIENZE MOTORIE Mordillo Enrico Mordillo Enrico Zanichelli Davide

RELIGIONE Gardini Emanuela Gardini Emanuela Gardini Emanuela

EDUCAZIONE CIVICA Guerrazzi Lucio Germanò Tiziana Germanò Tiziana
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3.3 Composizione e storia della classe 

Nell’anno scolasPco 2023-24 risultano iscriJ alla classe 5F 16 studenP di cui 14 hanno iniziato il 
percorso scolasPco in questo isPtuto in prima e hanno proceduto regolarmente per tu]o il 
quinquennio. 
Fin dalla sua formazione il gruppo classe risulta piu]osto eterogeneo per interessi, aJtudini, livelli 
di preparazione e di partecipazione. 
Nella classe sono presenP due alunni con DSA (vedi allegato riservato alla Commissione d’Esame). 
Vi sono staP inserimenP di nuovi alunni nel corso del quarto anno: Elisabe]a Longo, Virginia 
Chiarini, DolceJ Giorgia, LePzia Anna Finis, Davide Veronese. 
Gli alunni uniPsi alla classe in corso d’anno si sono sempre integraP sia a livello disciplinare che a 
livello didaJco, ben accolP dai compagni. 
Nella classe, rispe]osa delle regole, i ragazzi hanno instaurato buone relazioni, basate sul reciproco 
rispe]o, e hanno dimostrato nel corso degli anni di aver maturato la capacità di risolvere le 
difficoltà incontrate tramite un costruJvo dialogo tra di loro e con i docenP, dimostrandosi sempre 
ben educaP e rispe]osi verso l’isPtuzione scolasPca nel suo insieme. 
Anche i rapporP con le famiglie sono apparsi improntaP alla proficua collaborazione, in un clima di 
cordialità e rispe]o. 
Nel triennio è avvenuto un normale avvicendamento annuale di insegnanP, ma è stata garanPta la 
conPnuità didaJca almeno per due anni su tre in tu]e le discipline. 
In prima, nel corso dell’anno scolasPco 2019-20 a causa dell’emergenza COVID la classe ha 
frequentato le lezioni in modalità da remoto tramite Google Classroom partecipando sempre con 
a]enzione e rispondendo in modo sostanzialmente posiPvo alla DaD nonostante saltuari problemi 
di connessione.  
In seconda, nel corso dell’anno scolasPco 2020-2021 la didaJca è proseguita in DaD a seJmane 
alterne, con didaJca in presenza a piccoli gruppi, e quindi in DID al 50%. 
Il percorso compiuto dalla classe è da valutare posiPvamente, infaJ nel complesso nel corso del 
quinquennio è stato possibile osservare un’evoluzione che ha portato la maggior parte degli alunni 
a raggiungere discreP livelli di preparazione, con alcune eccellenze. 
L’impegno mostrato dagli alunni nel loro cammino di apprendimento e di crescita umana e 
culturale è stato, complessivamente, costante, pur nella diversità della moPvazione di base e della 
capacità di gesPre il ritmo di studio e la sua organizzazione metodologica.  
Gli alunni, pertanto, hanno complessivamente raggiunto gli obieJvi formaPvi e didaJci previsP 
dalla programmazione di classe e dalle programmazioni disciplinari dei vari docenP, pur nella 

Anno 
Scolas=co

Numero 
alunni

Nuovi 
iscriA

Maschi Femmine Non 
promossi

Ri=ra=

2019/20 16 6 10 0

2020/21 14 5 9 1 2

2021/22 13 3 10 0

2022/23 17 5 4 13 1

2023/24 16 3 13 1
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diversificazione dei livelli di rendimento, dovuP, oltre che al naturale differenziarsi delle capacità 
logiche e criPche individuali, sopra]u]o al vario approccio moPvazionale e metodologico di cui si è 
de]o sopra.  
Come già so]olineato nel corso del quinto anno, nel complesso la classe presenta gravi mancanze 
riguardo i nuclei fondanP della materia matemaPca: per la maggior parte della classe la situazione 
è preoccupante per lacune pregresse sopra]u]o per quanto riguarda la conoscenza di funzioni 
elementari e di algebra di base. Il clima classe è tu]avia di collaborazione e partecipazione: per 
questo la docente di matemaPca ha svolto, durante il mese di aprile, un corso pomeridiano, per un 
totale di 10 ore, a cui ha partecipato la maggior parte della classe.     l 
Si segnalano comunque alcuni alunni che risultano aver sviluppato un metodo di studio ancora 
fragile e poco approfondito e una preparazione non omogenea nelle discipline. 
Nel quadro complessivo va evidenziato anche un gruppo di studenP che, dotaP di moPvazione, 
buona preparazione e impegno, ha raggiunto buoni livelli di preparazione, sviluppando oJme 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nell’IsPtuto una forte valenza per l’inclusione è rappresentata dal Campus  pomeridiano, dove gli 
alunni hanno la possibilità di  approfondire e rielaborare conceJ tra]aP nelle varie discipline 
durante l’orario scolasPco. Ciò è reso possibile grazie alla presenza di educatori e mentori. QuesP 
ulPmi sono in parte esterni, in parte sono ex alunni del Liceo ora studenP universitari. 

Nella classe sono staP iscriJ al Campus nel corrente anno scolasPco: nessuno 

Negli anni scolasPci precedenP hanno frequentato il Campus: Andrea Rachele Farina, Maria Chiara 
Sturmann e CasaroJ Irente durante la classe prima, LePzia Anna Finis durante la classe quarta.  

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didaPche 

Le metodologie sono state diverse perché ogni insegnante ha uPlizzato quelle più consone alla 
propria disciplina o programmazione. Per l’impostazione metodologica delle lezioni si è fa]o uso 
di: 

• Lezione frontale 
• Lavori di gruppo 
• Lezione interaJva 
• Analisi de]agliata dei tesP 
• Esercizi, risoluzione di problemi 
• Discussioni e dibaJP 
• Problem solving 
• Ricorso a schemi di sintesi/ mappe conce]uali 

In occasione di parPcolari momenP di approfondimento temaPco e di conferenze le classi hanno 
avuto l’opportunità di interagire con esperP esterni alla scuola. 
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5.2 CLIL: aPvità e modalità insegnamento 

Poiché non è stata svolta una vera e propria aJvità CLIL, durante il quinto anno, nel mese di 
giugno, è stata organizzata con il prof. Gordon Kennedy un’aJvità in modalità CLIL con argomento 
“I cambiamenP climaPci” della durata di 2 ore. A]raverso una lezione dialogata sono state 
richiamate in modo riassunPvo conoscenze apprese nel corso del triennio in chimica, fisica e 
biologia e, in aggiunta, i ragazzi hanno potuto uPlizzare il simulatore EnRoads del MIT.  
Si tra]a di un potente modello di simulazione, per esplorare come affrontare le sfide energePche e 
climaPche globali a]raverso cambiamenP poliPci, tecnologici e sociali su larga scala, creando 
scenari che si concentrano su come i cambiamenP di tasse, sussidi, crescita economica, efficienza 
energePca, innovazione tecnologica, prezzi del carbonio, mix di combusPbili e altri fa]ori possano 
cambiare le emissioni globali di carbonio e la temperatura. Pur non tra]andosi di un vero CLIL, il 
riscontro è stato posiPvo poiché ha permesso agli studenP non solo di conversare in modo 
scienPficamente rigoroso, ma anche di confrontarsi su temaPche estremamente a]uali e 
importanP, come si evince dall’ObieJvo 13 dell’Agenda 2030, che si concentra sulla lo]a al 
cambiamento climaPco. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): aPvità nel triennio 

RiferimenP normaPvi: 
o D.M. 774 del 4/9/2019 
o LINEE GUIDA (ai sensi dell’arPcolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)  
o Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 sulle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo 
chiave per l’acquisizione di capacità e competenze uPli a cogliere le opportunità che si presentano 
in previsione dei cambiamenP della società e del mondo del lavoro di domani. 

Le nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dal Consiglio Europeo 
sono: 

1. competenza alfabePca funzionale 
2. competenza mulPlinguisPca 
3. competenza matemaPca e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4. competenza digitale 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. competenza in materia di ci]adinanza 
7. competenza imprenditoriale 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

In base alle disposizioni della legge 107 del 13/07/2015, integrate dall’art. 1 c. 784 della Legge 145 
del 30/12/2018, i percorsi di P.C.T.O. vengono svolP, nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei, per un monte ore complessivo minimo pari a 90 ore.  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento fanno parte essenziale dell’esperienza 
scolasPca di ogni studente e a parPre dall’anno scolasPco 2018-2019 sono uno degli argomenP di 
discussione che cara]erizza il colloquio del nuovo esame di stato. 
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Per l’ammissione agli esami di Stato è necessario lo svolgimento del Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento che verrà inserito nel Curriculum dello Studente. La valutazione del 
percorso di PCTO, inoltre, è parte integrante della valutazione finale dello studente. 

La proge]azione dei PCTO deve contemperare: 
1. la dimensione curricolare; 
2. la dimensione esperienziale; 
3. la dimensione orientaPva. 

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 
trasversali che scienPfiche, uPli allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nella 
formazione superiore. In parPcolare, la scuola proge]a percorsi personalizzaP allo sviluppo di 
specifiche competenze trasversali individuate quali traguardi formaPvi, in modo da contribuire ad 
orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche 
sviluppando capacità di autovalutazione delle proprie aJtudini e aspe]aPve. 

Competenze chiave europee ProgeP e aPvità

1. competenza alfabePca funzionale

Myos 
Social Journal  
Teatro 
Cinema 
Premio Asimov 
Caffè filosofico

2. competenza mulPlinguisPca

CerPficazioni linguisPche 
Geo4map 
Soggiorni estero Malta 
MUNER NEW YORK

3. competenza matemaPca e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria

UNIUPO - DISIT 
Digital Math Training - Proge]o Diderot 
Educazione digitale percorsi on line: 

➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
➔ Sportello Energia 
➔ Mentor Me 
➔ Youth Empowered 
➔ Gocce di sostenibilità 
➔ Facciamo Luce 
➔ Economia Civile 
➔ A2A Viaggio nella transizione energePca e dell’economia 

circolare 
➔ RFI una rete che fa rete 

Scuola.net percorsi on line: 
➔ A scuola di economia circolare 

Antropocene 
Introduzione all’Astrofisica 
Equazioni che hanno cambiato il mondo 
Scienza so]o la Cupola 
Liceo matemaPco (LPM) 
Olimpiadi informaPca 
Olimpiadi matemaPca 
Olimpiadi fisica 
Olimpiadi neuroscienze
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Curriculum dello studente: è un documento rappresentaPvo dell’intero profilo dello studente che 
riporta al suo interno le informazioni relaPve al percorso scolasPco, le cerPficazioni conseguite e le 
aJvità extrascolasPche svolte nel corso degli anni. Viene compilato sulla pia]aforma ministeriale 
dedicata in relazione a quanto previsto dalla NormaPva vigente (Legge 107/2015, art. 1, commi 28 
e 30, D.lgs. 62/2017 art. 21, comma 2, Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88, Nota prot. n. 
7116 del 2 aprile 2021). Il Curriculum dello studente si compone di tre parP: 1. la prima parte è a 
cura esclusivamente della scuola e conPene tu]e le informazioni relaPve al percorso di studi, al 
Ptolo di studio conseguito, ad eventuali altri Ptoli posseduP, ad altre esperienze svolte in ambito 
formale; 2. la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia allo studente che alla scuola, riporta 
le cerPficazioni di Ppo linguisPco, informaPco o di altro genere; 3. la terza parte, che è compilata 
esclusivamente dallo studente, riguarda le aJvità extrascolasPche svolte ad esempio in ambito 
professionale, sporPvo, musicale, culturale e arPsPco, di ci]adinanza aJva e di volontariato.  

4. competenza digitale

NERD 
Educazione digitale percorsi on line 
Scuola.net percorsi on line: 
Geo4map

5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

Scarabocchi Circolo Dei Le]ori 
Fake News - Circolo dei le]ori 
Io Amo Leggere 
Fondazione Tangorra 
“Ado]a un nonno” proge]o di affiancamento agli anziani  
OPEN DAY 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA  
Tutoraggio Campus Convi]o Carlo Alberto (supporto didaJco ai 
ragazzi delle scuole medie) 
Dona Spesa 
CanPere Sant’AgosPno 
AJvità sporPve

6. competenza in materia di 
ci]adinanza

IMUN MILANO  
MUNER NEW YORK  
Corso Eni learning 
Educazione digitale percorsi on line: 

➔ Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
➔ #YouthEmpowered 
➔ Sportello Energia 
➔ Mentor Me 
➔ YouPliPes 
➔ Che impresa ragazzi! 
➔ PronP, Lavoro, VIA! 

Peer tutor 
Rappresentante di classe

7. competenza imprenditoriale
percorsi on line

8. competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali

FAI  
Riccio Viaggiatore 
Fabbrica Lapidea  

11



5.4 AmbienF di apprendimento: strumenF- Mezzi- Spazi- Tempi del percorso FormaFvo  

Sono staP uPlizzaP tuJ gli strumenP a disposizione: libri di testo, audiovisivi, pc, aJvità 
laboratoriale. La scuola dispone di: corPle, palestra, campo di calce]o, aula magna, aula di 
disegno, biblioteca, laboratorio di InformaPca, di Scienze, di Fisica, spazi ricreaPvi. 
La scansione del percorso FormaPvo è avvenuta seguendo la suddivisione dell’anno scolasPco in un 
primo trimestre e in un secondo pentamestre. 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 APvità di recupero e potenziamento 

Sono state proposte aJvità di recupero e  approfondimento a classi aperte nella seJmana 15-19 
gennaio 2024. Gli studenP con insufficienza in alcune discipline erano obbligaP ad iscriversi al corso 
di recupero 

6.2 APvità e progeP aPnenF all’Educazione Civica 

Per quanto concerne, l’insegnamento dell’Educazione Civica una  parte è stata curata dalla docente 
di potenziamento di discipline giuridico economiche e un’altra  parte è stata tra]ata nell’ambito di 
due insegnamenP curriculari: 

TRIMESTRE PENTAMESTRE

Fisica Storia/Filosofia

Educazione alla salute: inquinamento  
ele2romagne5co

Approfondimen5 sugli obie:vi  dell’Agenda 
2030

Alcuni argomenP del programma di Educazione Civica durante le ore di  potenziamento 
(trimestre e pentamestre)

L’ ordinamento giuridico dello Stato Italiano, la CosPtuzione Italiana, i principi  fondamentali 
della CosPtuzione Italiana.

Approfondimento art.3 della Cost.: il principio di uguaglianza, eguaglianza ed  equità.

Il lungo cammino verso l’uguaglianza di genere, la condizione femminile, la  violenza di 
genere.

L’agenda 2030.  

L’Unione Europea e i rapporP internazionali.
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6.3 Altre aPvità di arricchimento dell’offerta formaFva 

Su iniziaPva del DiparPmento di Inglese le classi quinte hanno partecipato al Campionato nazionale 
delle Lingue e alla quarta edizione della traduzione organizzata dal convi]o, de]a TRA-TO. Ad 
entrambe le iniziaPve hanno partecipato alcuni alunni della classe. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

6.5 IniziaFve ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO) 

La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Roma, dal 18 al 21 marzo, per visitarne il 
patrimonio culturale, arPsPco e storico. La classe parteciperà in data 23 maggio ad un viaggio di 
istruzione al Vi]oriale.  

6.6 Eventuali aPvità specifiche di orientamento 

Nella tabella so]ostante riporPamo il proge]o di orientamento per le classi quinte realizzato 
o]emperando alle indicazioni del D.M. 328 / 22.12.2022: 

  Costruzione del 
sé

2h
La narrazione del sé: promuovere riflessioni sul proprio presente e sul 
proprio passato per dare un senso e una direzione alla propria vita e ai 
progeJ sul futuro. 

 Orientamento 
narraFvo

2h A parPre da un racconto, un testo, una le]ura tra]a dagli autori del 
programma dell’anno in corso rifle]o sul senso del mio percorso

 PCTO 3h AJvità riportate nel catalogo h]ps://sites.google.com/
convi]onovara.edu.it/pcto/home-page

 Ampliamento 
offerta formaFva

4h CLIL, Lo Struzzo a Scuola: incontro con Benede]a Tobagi

 Capolavoro 2h
La selezione di almeno un prodo]o/aJvità riconosciuta criPcamente 
dallo studente durante l’anno scolasPco come rappresentaPvo delle 
competenze raggiunte

 Università e ITS 15+2h
Incontri organizzaP dalla scuola con rappresentaP delle facoltà 
universitarie del territorio. 2h presentazione degli ITS academy
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informaFve su singole discipline (competenze- contenuF- obiePvi raggiunF). I 

programmi finali sono al paragrafo 9. 

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

La classe ha adeguatamente compreso il valore intrinseco della 
le]ura come risposta ad un autonomo interesse e come fonte 
di ampliamento dell'esperienza del mondo; 

la classe ha compreso il valore arPsPco della Commedia per il 
cosPtuirsi della cultura italiana ; 

la classe ha sufficientemente acquisito un metodo di lavoro uPle 
per interpretare i tesP (analisi linguisPca, sPlisPca e retorica; 
relazioni tra generi e temi le]erari; intertestualità); 

buona parte della classe ha maturato un'autonoma capacità di 
porre domande personali e paragonare esperienze distanP con 
esperienze contemporanee ; 

buona parte della classe sa analizzare i diversi generi le]erari 
individuandone le finalità specifiche; 

la classe sa collocare un testo le]erario all'interno della 
produzione di un autore e coglierne i significaP; 

buona parte degli alunni sa gesPre la lingua italiana 
riassumendo, parafrasando, organizzando e moPvando un 
ragionamento.

METODOLOGIE:

Lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom, 
materiali su classroom, incontro con l’autore. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Prove scri]e e orali temi Ppologia A B C, recensioni, quesPonari 
a risposta aperta, interrogazioni orali

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

libro di testo: Bruscagli Tellini Il Palazzo di Atlante D’anna 
Leopardi volumi 3Ae3B 
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LATINO 

INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ObiePvi minimi del triennio in termini di competenze   

a) Tradurre tesP laPni di vari autori e giusPficare la 
traduzione, riconoscere le stru]ure morfo sintaJche, le 
stru]ure lessicali e semanPche.  

b) Collocare il testo nel periodo storico individuando i vari 
generi le]erari, le tradizioni di modelli e sPlle.  

c) Individuare i cara]eri peculiari della Le]eratura laPna 
collocando autori e tesP nel quadro complessivo della 
Le]eratura.  

d) Scoprire l'a]ualità del messaggio dei classici laPni. 

METODOLOGIE:
Lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom, 
materiali su classroom.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Minimo 2 valutazioni e massimo 5 nel primo periodo dell'anno;   
Minimo 3 valutazioni e massimo 6 nel secondo periodo 
dell'anno

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Mercurius, BeJni - Lentano, Sansoni per la scuola, vol. 3

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Capacità di orientamento all’interno dell’ambito storico-
le]erario angloamericano fra XIX e XX secolo. 
Capacità di analizzare e contestualizzare tesP le]erari 
appartenenP alle varie correnP.  
Capacità di effe]uare confronP sincronici e diacronici tra autori 
e le]erature di diversi paesi.  
Capacità di cogliere temaPche universali e di elaborare un 
pensiero criPco a riguardo.  
Possesso di una terminologia storico-le]eraria in lingua 
adeguata. 

METODOLOGIE:

Lezione partecipata e co-costruita. 
Classe capovolta. 
DibaJto.  
Brainstorming.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Griglie di valutazione concordate in sede di diparPmento a    
inizio anno scolasPco.
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STORIA 

FILOSOFIA 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Amazing Minds 2 - M. Spicci, T.A. Shaw, D. Montanari - ed 
Pearson.  
Dispense e materiale audiovisivo condiviso tramite pia]aforma 
Google Classroom. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Capacità di orientamento in merito ai grandi temi della Storia 
Capacità di analizzare tesP di autori parPcolarmente  
significaPvi 
Capacità di confrontare le differenP risposte intorno a uno 
stesso problema 
Possesso di una terminologia adeguata a orientarsi nella le]ura 
dei documenP 
Sviluppo di un abito mentale flessibile e criPco

METODOLOGIE:
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Brainstorming

CRITERI DI VALUTAZIONE:
  Griglie di valutazione concordate in sede di diparPmento a    
inizio anno scolasPco

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Dal tempo alla storia vol. 3 - Valerio Castronovo - LA Nuova 
Italia 

presentazioni, video, saggi, documenP

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Capacità di orientamento in merito ai grandi temi della Filosofia 
Sviluppo di un abito mentale flessibile e criPco 
Possesso di una terminologia adeguata a orientarsi nella le]ura 
dei documenP 
Capacità di analizzare tesP di autori parPcolarmente significaPvi 
Capacità di confrontare le differenP risposte intorno a uno 
stesso problema

METODOLOGIE:

Lezione frontale 
Lezione partecipate 
Brainstorming 
Debate

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Griglie di valutazione concordate in sede di diparPmento a 
inizio anno scolasPco
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MATEMATICA 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

I nodi del pensiero vol. 3 - Nicola Abbagnano e Giovanni 
Fornero - ed. Paravia 
Presentazioni, video, saggi, documenP

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

1. UPlizzare il linguaggio proprio della matemaPca per 
organizzare informazioni qualitaPve e quanPtaPve 

2. Organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitaPve e quanPtaPve 

3. UPlizzare le strategie di pensiero razionale negli aspeJ 
dialeJci e algoritmici per affrontare situazioni 
problemaPche, elaborando opportune soluzioni e 
costruendo modelli 

4. UPlizzare le reP e gli strumenP informaPci nelle aJvità di 
studio 

5. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze.

METODOLOGIE:

- Lezioni frontali 
- Discussione guidata 
- Esercitazioni 
- Problem solving 
- CooperaPve learning 
- Flipped Classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione è stata basata principalmente su verifiche scri]e, 
talvolta interrogazioni orali, tenendo in considerazione la 
conoscenza del linguaggio specifico, conoscenza dei contenuP, 
comprensione e applicazione.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo MatemaPca.blu.2.0 - 5 di Massimo Bergamini, 
Graziella Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli.  
Integrazione con appunP e risoluzione di esercizi, condivisi sulla 
pia]aforma di Google Classroom.
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FISICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Al termine del percorso liceale gli studenP hanno una 
conoscenza sufficientemente completa delle teorie e delle 
metodologie Ppiche della fisica classica e un’introduzione alle 
principali cara]erisPche conce]uali della fisica moderna.  
In parPcolare, nel corso del quinto anno gli studenP hanno 
avuto la possibil ità di approfondire la conoscenza 
dell’ele]romagnePsmo e delle sue applicazioni tecniche. Hanno 
acquisito competenze di modellizzazione e di problem solving 
nel contesto dell’ele]romagnePsmo. 
Inoltre, hanno appreso le conoscenze fondamentali della fisica 
moderna, in parPcolare sul piano teorico, apprezzando la 
conPnuità e le differenze rispe]o alla fisica classica e inserendo 
tali progressi nel contesto storico-culturale in cui sono avvenuP. 

METODOLOGIE:
lezioni frontali e partecipate 
problem solving

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nel trimestre sono state svolte due verifiche scri]e. 
Nel pentamestre una verifica scri]a e almeno due orali. Le 
prove scri]e erano finalizzate a valutare le competenze nel 
problem solving, quelle orali le conoscenze degli argomenP 
studiaP. 
I criteri di valutazione sono quelli concordaP in DiparPmento e 
tengono conto di quesP indicatori 

A) Analizzare; 
B) Sviluppare il processo risoluPvo; 
C) Interpretare, rappresentare, elaborare i daP; 
D) Argomentare.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

- Libro di testo: Walker; Fisica - Modelli teorici e problem 
solving 3 (modalità digitale C); editore LINX. 

- Materiale aggiunPvo fornito tramite la pia]aforma 
Google Classroom.

18



 SCIENZE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

conoscenza sicura dei contenuP fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali proposP; 
capacità di uPlizzare i linguaggi specifici ed i metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali 
anche a]raverso l’uso del laboratorio; 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 
anche per porsi in modo criPco e 
consapevole di fronte ai temi di cara]ere scienPfico e 
tecnologico della società a]uale; 
consapevolezza criPca dei rapporP tra lo sviluppo delle 
conoscenze e il contesto storico, filosofico 
e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito 
scienPfico più in generale.

METODOLOGIE:

DidaJca innovaPva con strumenP digitali (uPlizzo della 
lavagna mulPmediale) 
Lezione frontale e dialogata 
CooperaPve learning 
Ricerca ed elaborazione di materiali a]raverso il lavoro di 
gruppo e le TIC 
Discussione guidata 
DidaJca laboratoriale

CRITERI DI VALUTAZIONE:

UPlizzo delle griglie di valutazione concordate in sede di 
DiparPmento a inizio anno scolasPco.La valutazione sarà 
integrata con elemenP relaPvi alle componenP relazionali, 
metacogniPve e personali/aJtudinali.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, 
biochimica e biotecnologie 2.0.” Sadava et al, Zanichelli 
“Scienze per la Terra. Conoscere capire abitare il pianeta. 
Volume unico” Varaldo A.,  Pearson Linx 
Materiale vario di documentazione, approfondimento ed 
esercitazione a integrazione del libro di testo caricato su 
Classroom.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
grafici. - Elaborare un’idea proge]uale calata sul reale e 
tradurla nelle forme del linguaggio grafico-geometrico - 
UPlizzare tecniche e procedimenP adeguaP alla definizione 
rigorosa di un proge]o - Descrivere ed analizzare con ordine 
logico un’opera d’arte, individuando tecniche, materiali, 
funzioni e valori espressivi dei codici: luce, ombra, spazio, 
composizione, esponendo in forma scri]a e/o orale con un 
apporto personale criPco e interpretaPvo. - Riconoscere il 
processo creaPvo e il ruolo dell’arPsta - A]uare collegamenP 
significaPvi con altri faJ figuraPvi e contestualizzare il 
fenomeno esaminato - Correlare opere di Ppologia diversa, 
ponendole in relazione con altre opere dello stesso o di altri 
autori o altre espressioni arPsPche e culturali - Esprimere e 
descrivere i diversi evenP arPsPci anche rispe]o alle altre 
discipline, riconoscere i rapporP che un'opera può avere con 
altri ambiP della cultura - Esprimere un giudizio personale sui 
significaP e sulle specifiche qualità dell'opera.
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METODOLOGIE:

Disegno - Lo sviluppo metodologico è centrato sul mostrare il 
ruolo della rappresentazione, della sua evoluzione storica e 
chiarirne il rapporto con il complesso delle aJvità dell’uomo, 
sviluppando la capacità di uPlizzare i principi, gli strumenP e i 
metodi propri del Disegno, nelle sue diverse forme e tecniche, 
come mezzi di analisi e di sintesi nell’interpretazione della 
realtà. Viene posta a]enzione a migliorare la consapevolezza 
della percezione, le capacità criPche nei confronP dei 
molteplici sPmoli provenienP dalla realtà circostante. È 
ritenuto di fondamentale importanza comprendere l’impiego e 
il valore dei procedimenP grafici come strumenP di 
conoscenza, le]ura e documentazione delle tesPmonianze 
dell'archite]ura e degli altri campi dell’espressività arPsPca. 
Sopra]u]o è significaPvo garanPre un’informazione e una 
serie di capacità di base che partecipino armonicamente alla 
formazione complessiva degli studenP e che possano servire 
sia per il proseguimento verso gli studi successivi sia come 
riferimento per la successiva definizione di specifiche 
professionalità. 

Storia dell’Arte - Vengono sviluppaP: l'acquisizione di strumenP 
per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodoJ 
arPsPco visivi parPcolarmente rappresentaPvi di una 
determinata civiltà. lo sviluppo di un a]eggiamento 
consapevole nei confronP di ogni forma di comunicazione 
visiva; il potenziamento della sensibilità estePca nei confronP 
degli aspeJ della realtà e dell’ambiente. la comprensione del 
significato culturale del prodo]o arPsPco, sia come recupero 
della propria idenPtà che come riconoscimento delle diversità; 
lo sPmolo verso l'interesse verso il patrimonio arPsPco locale e 
nazionale, e la consapevolezza del suo valore estePco, storico 
e culturale; la percezione delle relazioni esistenP tra 
espressioni arPsPche di diverse civiltà, moPvando analogie 
differenze, interdipendenze; l'inclinazione verso capacità di 
raccordo con altri ambiP disciplinari rilevando come nell’opera 
d’arte confluiscano aspeJ e elemenP dei diversi campi del 
sapere; la capacità di avere competenze per comprendere 
l'origine, i significaP storici e culturali e i valori estePci 
dell’opera d’arte; gli strumenP necessari, un’adeguata 
formazione culturale e competenze di base sia per il 
proseguimento degli studi universitari sia per un orientamento 
verso specifiche professionalità.
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SCIENZE MOTORIE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Nel trimestre sono state effe]uate 2 verifiche di storia dell’arte 
e due prove formaPve classificate per il proge]o; nel 
pentamestre 1 verifica di storia dell’arte e tre prove formaPve 
classificate per il proge]o; un voto sommaPvo finale di 
disegno o]enuto come media dei cinque voP formaPvi 
dell’intero anno scolasPco del proge]o concorre nella media 
finale insieme ai voP di storia dell’arte La valutazione è stata 
completata da una interrogazione orale e da un’esperienza di 
flipped Classroom su Van Gogh fa]a per gruppi. Le modalità di 
valutazione sono quelle stabilite in diparPmento di cui griglie 
di valutazione pubblicate su Classroom.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

DISEGNO cod. 9788826891194 - PinoJ “Archite]ura e Disegno” 
vol.2 ed. atlas 

STORIA DELL'ARTE cod. 9788808578792 Cricco Di Teodoro 
“IPnerario nell'arte” 4a edizione versione arancione - vol 4 ed. 
Zanichelli editore - cod. 9788808731692 Cricco Di Teodoro 
“IPnerario nell'arte” 4a edizione versione arancione - vol 5 ed. 
Zanichelli editore

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Gli allievi sapranno affrontare l’aJvità motoria e sporPva 
uPlizzando a]rezzi. 

- Collegare le nozioni apprese nelle varie discipline tra di loro. 
- Applicare i comportamenP di base riguardo 
- l’abbigliamento, le scarpe, l’alimentazione e la sicurezza. 
- PraPcare lo sport conoscendone la teoria, la tecnica e la 

taJca. 
- Osservare e interpretare fenomeni legaP al mondo sporPvo e 

all’aJvità fisica; L’aspe]o educaPvo e sociale dello sport. 

METODOLOGIE:

- Lezione frontale           
- Lezione dialogata e interaJva 
- Lavoro di gruppo 
- Discussione guidata 
- Esercitazioni  
- Problem solving 
- CooperaPve learning

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

UPlizzo delle griglie di valutazione concordate in sede di 
DiparPmento a inizio anno scolasPco. La valutazione sarà 
integrata con elemenP relaPvi alle componenP personali/
aJtudinali alle discipline e aJvità proposte.
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RELIGIONE  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

- Film e documentari 
- Slide, link e dispense condivise su classroom 
- a]rezzi delle specifiche discipline praPcate 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● L’alunno sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio 
crisPano 

● L’alunno sa interrogarsi sui temi affrontaP 
● L’alunno è in grado di accogliere, partecipare e diffondere 

l’educazione alla cultura dei diriJ umani 
● Coglie la complessità, l’a]ualità e l’urgenza di fornire 

risposte fondate ai problemi di ePco e/o bioePca.

METODOLOGIE:

Le aJvità didaJche sono state svolte a]raverso la classica 
“lezione frontale” e le discussioni guidate, durante le quali gli 
alunni sono staP sollecitaP ad esprimersi sugli argomenP 
tra]aP, in modo da mantenere costantemente vivi sia 
l’interesse che la moPvazione

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le 
capacità degli alunni. Il giudizio avviene a]raverso molteplici 
aspeJ quali la partecipazione aJva ai dialoghi educaPvi, la 
preparazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di 
gruppo. 
Insufficiente: l’alunno non ha raggiunto gli obieJvi minimi 
Scarso: l’alunno ha raggiunto parzialmente gli obieJvi minimi 
Sufficiente: l’alunno ha raggiunto gli obieJvi minimi, 
partecipazione scarsa al dialogo educaPvo e poca rielaborazione 
personale. 
Molto: l’alunno ha raggiunto gli obieJvi, partecipa al dialogo 
educaPvo 
MolPssimo: l’alunno ha raggiunto pienamente gli obieJvi 
minimi, partecipa con contribuP personali al dialogo educaPvo

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

● materiale postato su classroom 
● Bibbia 
● Giornali e seJmanali 
● TesP le]erari e filosofici; teologici e conciliari 
● DocumenP sui DiriJ fondamentali 
● Film e documentari 
● Schemi di contenuP
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EDUCAZIONE CIVICA 

8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del processo insegnamento- apprendimento si propone di:  
• Individuare i livelli di apprendimento degli studenP in relazione agli obieJvi e alle finalità 

disciplinari fissaP dalla programmazione; 
• Evidenziare carenze e aree di difficoltà, che richiedono intervenP di rinforzo; 
• Verificare e migliorare in iPnere il processo di insegnamento- apprendimento; 
• AJvare capacità di autovalutazione da parte degli studenP e orientare a scelte autonome e 

consapevoli 
• Far emergere potenzialità e aJtudini da colPvare 

8.2 Criteri di aQribuzione crediF 

Gli elemenP che vengono presi in considerazione ai fini dell’a]ribuzione del massimo della fascia 
del credito scolasPco, oltre la media M dei voP, sono i seguenP: 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento di diriJ garanPP dalla 
CosPtuzione a tutela della persona, della colleJvità e 
dell’ambiente;cogliere le ragioni che portano l’Italia a passare 
dalla monarchia a Repubblica; cogliere le volontà dei padri 
cosPtuenP a]raverso lo studio dei primi 12 arPcoli della 
CosPtuzione della Repubblica Italiana; cogliere il significato di 
uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale; conoscere il 
tortuoso cammino per una piena affermazione della parità di 
genere.

METODOLOGIE: Lezione dialogata, cooperaPve learning.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifica orale, esposizione di un prodo]o finale 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Materiale fornito dalla docente: file ppt, file di testo, scansione 
di alcune pagine di tesP scolasPci di diri]o. 
Link di approfondimento hub scuola, raicultura.
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A 

Assiduità della frequenza 
scolasPca 

Limitata 0 
Acce]abile 0,15 
Costante 0,30

B 

Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo 
educaPvo e alle aJvità 
complementari ed integraPve 
compresa l’IRC o A.A 

LimitaP 0 
Acce]abili 0,15 
CostanP 0,30 

C 

Percorsi per le competenze  
trasversali e orientamento 
oppure, per il solo 5° anno, 
media totale dei voP del 
pentamestre superiore al 
mezzo punto decimale  
0,40
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8.3 Griglie di valutazione prove scriQe  

PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A   
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale

presente e   
completa adeguate poco presente e   

parziale scarse assenti

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

completa;  

presente

adeguata (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 
non gravi);  
complessiv

amente  
presente

parziale (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

gravi);  
parziale

scarsa (con   
imprecisioni 

e molti  
errori gravi);  

scarso

assente

Ampiezza e precisione delle  
conoscenze e dei riferimenti  

culturali
presenti adeguate parzialmente   

presenti scarse assenti

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Rispetto dei vincoli posti  dalla 
consegna (indicazioni  circa la 

lunghezza del testo  – se presenti – 
o  circa la forma parafrasata  o 

sintetica della   
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

Capacità di comprendere il  testo 
nel senso complessivo  e nei suoi 

snodi tematici e  stilistici
completa adeguata parziale scarsa assente
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Puntualità nell’analisi   
lessicale, sintattica, stilistica  e 

retorica (se richiesta)
completa adeguata parziale scarsa assente

Interpretazione corretta e  
articolata del testo presente nel complesso   

presente parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario argomentativo)  

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale

presente e   
completa adeguate poco presente e   

parziale scarse assenti

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

completa;  

presente

adeguata (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 
non gravi);  
complessiv

amente  
presente

parziale (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

gravi);  
parziale

scarsa (con   
imprecisioni 

e molti  
errori gravi);  

scarso

assente

Ampiezza e precisione delle  
conoscenze e dei riferimenti  

culturali
presenti adeguate parzialmente   

presenti scarse assenti

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando connettivi 

pertinenti

completa adeguata parziale scarsa assente
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione

completa adeguata parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
((Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)) 

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale

presente e   
completa adeguate poco presente e   

parziale scarse assenti

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

completa;  

presente

adeguata (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 
non gravi);  
complessiv

amente  
presente

parziale (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

gravi);  
parziale

scarsa (con   
imprecisioni 

e molti  
errori gravi);  

scarso

assente

Ampiezza e precisione delle  
conoscenze e dei riferimenti  

culturali
presenti adeguate parzialmente   

presenti scarse assenti

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione completa adeguata parziale scarsa assente
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio/voto 

Tot. in centesimi/5= voto in ventesimi. Totale in centesimi/10= voto in decimi

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali

completa adeguata parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
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PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO - GRIGLIA DSA - 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A   
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

presente e   
completa 

adeguate (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

non gravi)

poco presenti e   
parziali

scarse (con   
imprecisioni 

e molti  
errori gravi);  

scarso

assenti

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Ampiezza e precisione delle  
conoscenze e dei riferimenti  

culturali
presenti adeguate parzialmente   

presenti scarse assenti

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Rispetto dei vincoli posti  dalla 
consegna (indicazioni  circa la 

lunghezza del testo  – se presenti – 
o  circa la forma parafrasata  o 

sintetica della   
rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

Capacità di comprendere il  testo 
nel senso complessivo  e nei suoi 

snodi tematici e  stilistici
completa adeguata parziale scarsa assente

32



NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Puntualità nell’analisi   
lessicale, sintattica, stilistica  e 

retorica (se richiesta)
completa adeguata parziale scarsa assente

Interpretazione corretta e  
articolata del testo presente nel complesso   

presente parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario argomentativo)  

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

presenti e   
complete 

adeguate (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

non gravi)

poco presenti e   
parziali 

 

scarse  
(con   

imprecisioni 
e molti  

errori gravi)

assenti

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Ampiezza e precisione delle  
conoscenze e dei riferimenti  

culturali
presenti adeguate parzialmente   

presenti scarse assenti

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando connettivi 

pertinenti

completa adeguata parziale scarsa assente
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione

completa adeguata parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
((Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)) 

IN. GENERALI DESCRITTORI  (MAX 60 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo efficaci e puntuali 

nel complesso   
efficaci e 
puntuali

parzialmente   
efficaci e poco   

puntuali

confuse e non 
puntuali

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali

Coesione e coerenza   
testuale complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e padronanza  
lessicale 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia,  

sintassi); uso corretto ed  efficace 
della punteggiatura

presenti e   
complete 

adeguate (con   
imprecisioni e 
alcuni  errori 

non gravi)

poco presenti e   
parziali 

 

scarse  
(con   

imprecisioni 
e molti  

errori gravi)

assenti

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Espressione di giudizi   
critici e valutazione   

personale
presenti e corrette 

nel complesso   
presenti e 
corrette

parzialmente  
presenti e/o   

parzialmente   
corrette

scarse  
e/o scorrette assenti

PUNTEGGIO

IND. SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt)

10-9 8-7 6-5 4-3 2-1

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente

15-14 13-11 10-8 7-5 4-1

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione completa adeguata parziale scarsa assente

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali

completa adeguata parziale scarsa assente

PUNTEGGIO 
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna  
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO TOTALE      ….. /100        …… /20            ……/10

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
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SECONDA PROVA SCRITTA : MATEMATICA  

GRIGLIA DEL MIUR PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (MATEMATICA) 

GRIGLIA SPECIFICA IN BASE ALLA PROVA 

I punteggi (max 10 per item con i pesi fra parentesi) sono assegnati in base ai seguenti indicatori (suff. se p>=40): 

Per ogni indicatore il Dipartimento di Matematica e Fisica ha fissato il significato dei relativi punteggi secondo la 
seguente tabella (la sufficienza equivale a 12/20) 

Indicatore (correlato agli obiePvi della prova)
Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 10)

COMPRENDERE 
Analizzare la situazione problemaPca. IdenPficare i daP ed interpretarli. 
Effe]uare gli eventuali collegamenP e adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari.

5

INDIVIDUARE 
Conoscere i conceJ matemaPci uPli alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risoluPve ed individuare la strategia più ada]a.

6

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione problemaPca in maniera coerente, completa e 
corre]a, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

5

ARGOMENTARE 
Commentare e giusPficare opportunamente la scelta della strategia 
risoluPva, i passaggi fondamentali del processo esecuPvo e la coerenza dei 
risultaP al contesto del problema.

4

PR A ( ) B (  ) C (  ) D (  ) Q 1 2 3 4 5 6 7 8 p/80

Indicatore (correlato agli obiePvi della 
prova)

Punteggio per ogni indicatore (totale 20) PunF

ANALIZZARE 
Analizzare la situazione problemaPca. 
IdenPficare i daP ed interpretarli. 
Effe]uare gli eventuali collegamenP e 
adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari.

Non comprende le richieste                                                          0  
Analizza ed interpreta le richieste in maniera scorre]a           1 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale             2 
Analizza in modo adeguato la situazione problemaFca         3 
Analizza ed interpreta in modo completo e perPnente i 
conceJ chiave                                                                                 4 
Analizza ed interpreta in modo completo e perPnente i 
conceJ chiave  con buona padronanza e precisione               5
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INDIVIDUARE 
Conoscere i conceJ matemaPci uPli alla 
soluzione. Analizzare possibili strategie 
risoluPve ed individuare la strategia più 
ada]a.

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte                
1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 
adeguate                                                                                            2 
Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco 
                                                                                                             3 
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è 
coerente e correQa con qualche incertezza                               4 
E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le 
situazioni problemaPche proposte                                                
5 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienP.                  6

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione problemaPca in 
maniera coerente, completa e corre]a, 
applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari.

Non è in grado di elaborare e/o interpretare in modo corre]o 
daP e risultaP                                                                                    0 
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 
appropriata                                                                                        
1 
L’interpretazione dei daP o]enuP è coerente solo in parte con 
i modelli scelP.                                                                                  2 
Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione quasi 
completamente                                                                                3 
Applica le strategie scelte in maniera corre]a supportandole 
con l’uso di modelli matemaPci, grafici e teorici efficaci.          
4 
Sviluppa ed interpreta i daP o]enuP in modo corre]o e 
appropriato, con abilità e con spunP di originalità.                    
5

ARGOMENTARE 
Commentare e giusPficare 
opportunamente la scelta della strategia 
risoluPva, i passaggi fondamentali del 
processo esecuPvo e la coerenza dei 
risultaP al contesto del problema.

Non argomenta                                                                                0 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre 
coerente                                                                                             1 
Argomenta in modo coerente ma talvolta incompleto           2 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, tanto le 
strategie ado]ate quanto la soluzione o]enuta                        3 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, 
approfondito ed esausPvo tanto le strategie ado]ate quanto 
la soluzione o]enuta                                                                       4

TOTALE PUNTI SU 20
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GRIGLIA SPECIFICA IN BASE ALLA PROVA – PER DSA* 

I punteggi (max 10 per item con i pesi fra parentesi) sono assegnati in base ai seguenti indicatori (suff. se p>=40): 

Per ogni indicatore il Dipartimento di Matematica e Fisica ha fissato il significato dei relativi punteggi secondo la 
seguente tabella (la sufficienza equivale a 12/20) 

PR A ( ) B (  ) C (  ) D (  ) Q 1 2 3 4 5 6 7 8 p/80

Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova)

Punteggio per ogni indicatore (totale 20) Punti

ANALIZZARE 
Analizzare la situazione problematica. 
Identificare i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari. 

*anche con l’aiuto del formulario

Non comprende le richieste                                                     0  
Analizza ed interpreta le richieste in maniera scorretta           1 
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale            2 
Analizza in modo adeguato la situazione problematica     3 
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 
concetti chiave                                                                         4  
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i 
concetti chiave  con buona padronanza e precisione               5

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

*anche facendo uso delle mappe 
approvate

Non è in grado di formalizzare le situazioni proposte              1 
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non 
adeguate                                                                                    2 
Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in 
gioco.                                                                                        3 
Il processo di formalizzazione delle situazioni proposte è 
coerente e corretta con qualche incertezza                           4 
E’ in grado di formalizzare in modo preciso e coerente le 
situazioni problematiche proposte                                            5 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti.                 6

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari 

* anche facendo uso dei grafici delle 
principali funzioni consentiti

Non è in grado di elaborare e/o interpretare in modo corretto 
dati e risultati                                                                            0 
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 
appropriata                                                                                1 
L’interpretazione dei dati ottenuti è coerente solo in parte con i 
modelli scelti.                                                                           2 
Sviluppa il processo di elaborazione ed interpretazione 
quasi completamente                                                              3 
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole 
con l’uso di modelli matematici, grafici e teorici efficaci.       4 
Sviluppa ed interpreta i dati ottenuti in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità.                  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.

Non argomenta                                                                         0 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente 
                                                                                                  1 
Argomenta in modo coerente ma talvolta incompleto        2 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta                         3 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito 
ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione 
ottenuta                                                                                     4
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO    (Allegato A – OM 55 – 22.03.2024) 

 

8.4 Simulazioni delle prove scriQe: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni. 

Le simulazioni della prova di Italiano e di matemaPca verranno svolte nei giorni 29 e 30 maggio.  

TOTALE PUNTI SU 20
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9. SEZIONE PROGRAMMI SVOLTI
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CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”

Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara

Tel. 0321/1890965

Email: novc010008@istruzione.it

Pec : novc010008@pec.istruzione.it

Elenco Testi di Italiano per il Colloquio Orale
Dante canti 1 3 6
Paradiso dantesco 1, 3, 5 vv .85-139, 6, 8, 11 vv.1-63, 17. 

Leopardi Ultimo canto di Saffo: significato del testo: La sera del dì di festa, L’infinito, A
Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; A se stesso, La Ginestra : significato del testo; Operette morali : Dialogo della
Natura con un Islandese; Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere; Dialogo

della Moda e della morte; Dialogo di Tristano e di un amico

Verga , Rosso Malpelo, Fantasticheria; Prefazione a L’amante di Gramigna, Prefazione a
Eva; da i Malavoglia L’inizio dei Malavoglia, L’Addio di ‘Ntoni; Per le vie

Carducci Nevicata, Alla stazione una mattina d’autunno; Traversando la Maremma Toscana;
Pianto antico

La Scapigliatura Praga e Tarchetti analisi di Preludio e di Fosca La donna scheletro

Baudelaire e i poeti maledetti La perdita dell’aureola Spleen Corrispondenze Verlaine Arte
poetica Languore;

Pascoli Il fanciullino (estratto); Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Temporale, Il lampo, Il
tuono, Il gelsomino notturno; Nebbia

D’Annunzio da Canto novo O falce di luna calante Da Terra vergine Dalfino La sera
fiesolana, La pioggia nel pinetoi Consolazione, Il piacere (I libro capitolo 2) il Notturno:
estratto

mailto:novc010008@istruzione.it


Pirandello Novelle per un anno Tu ridi, La carriola ;Il treno ha fischiato; da Il fu Mattia
Pascal brani antologici; da Uno nessuno e centomila, La vita non conclude.

Svevo da Una vita Alfonso e Macario; da Senilità l’inizio del romanzo: Inettitudine e
senilità;da La Coscienza di Zeno: Il preambolo, Lo schiaffo del padre; La vita è inquinata
alle radici

 Marinetti Il manifesto del Futurismo e della Letteratura futurista

Palazzeschi Chi sono? E lasciatemi divertire!

Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale

Moretti A Cesena

Gozzano La signorina Felicita ovvero La Felicità strofe n1,3,6,8

Ungaretti da l’Allegria San Martino del Carso, Natale,Mattina, Veglia, In memoria, I fiumi,
Soldati, Da Sentimento del tempo: La madre, da il Dolore Non gridate più

Montale, da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere; Forse un mattino andando...Cigola la carrucola ...Da Le occasioni
La casa dei doganieri. Addii, fischi, colpi di tosse; Ti libero la fronte dai ghiaccioli; Non
recidere forbice La casa dei doganieri Da La Bufera La primavera hitleriana; da Satura ho
sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale;Avevamo studiato per l’aldilà

Quasimodo, Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

Saba estratto da Quel che resta da fare ai poeti ; dal Canzoniere Mio padre è stato per me l’assassino

Amai A mia moglie Teatro degli artigianelli La capra Trieste

Neorealismo ed autori significativi: Calvino, Fenoglio e Pavese

P. Levi, Se questo è un uomo: poesia iniziale e prefazione.

L’insegnante I rappresentanti degli studenti

F.to Prof.ssa Alessandra Balsano ..................................................

...................................................
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CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO" 
Seuole annesse: Primaria   Secondaria I grado -

Liceo Scientifico 

CLASSE: 5F Ordinario 

Baluardo Partigiani n° 6 28100- Novara 
Tel. 0321/1890965 

MATERIA: LINGUAE LETTERATURA INGLESE 

VICTORIAN AGE: 

Email: novc010008@istruzione.it 
Pec : novc010008.@pec.istruzione.it 

DOCENTE: Prof.ssa Giorgia Albertini 

PROGRAMMA FINALE 

MATERIALE: Libro di testo "Amazing Minds 2"; materiale su Google Classroom. 

-Historical and social background: p.14-23; materiale su Google Classroom. 
-Literary Background: p. 30-31; materiale su Google Classroom. 
-Brontë sisters: p. 43-49; materiale su Google Classroom. 
-Charles Dickens: p. 62-66; 
-Charles Dickens, Oliver Twist: p.68-70; materiale su Google Classroom. 
-Comparing perspective, Dickens and Verga - Child Labour: p. 78-79; 
-Charles Dickens, Hard Tinmes: p. 81-84; 
-Rudyard Kipling, The White Man's Burden: p 128-130. 

SCIENCE AND SCIENCE FICTION 
Charles Darwin, Origin of species: p. 38-39; 

AESTHETICISM AND THE THEME OF THE DOUBLE: 

-R.L. Stevenson, The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde: p.94-100; materiale su 
Google Classroom. 

-Aestheticism and Decadence: materiale su dispensa; 

THE MODERN AGE: 

a.s. 2023/2024 

-Oscar Wilde, The importance of being Earnest: p. 114-117. 

-Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray: p. 106-111; materiale su Google Classroom. 
-Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray: lettura integrale dell'ultimo capitolo; materiale su 
Google Classroom. 

-Historical and social background: p. 164-172; materiale su Google Classroom. 
-Literary Background: p. 178-183; 

CAMPUS 

-Winston Churchill, Blood, toil, tears and sweat: p 186-188; materiale su Google 
Classroom. 
-Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches: p. 197-198; 
-Wilfred Owen, Dulce et decorum est: materiale su Google Classroom. 



MODERNISM: 
-The stream of consciousness: p. 228-231; 
James Joyce, Dubliners: p.234-236; 
James Joyce, Dubliners: lettura di Eveline su Google Classroom; 
James Joyce, Ulysses: p. 239-241; materiale su Google Classroom. 

FEMINISM AND THE SUFFRAGETTES: 
-Historical and social background: p. 22-23; materiale su Google Classroom. 
-Mary Wollstonecraft, A Vindication of the rights of woman: materiale su Google 
Classroom; 
-Virginia Woolf, A Room of One's Own: materiale su Google Classroom. 

DYSTOPIAN LITERATURE: 
-George Owell, Nineteen Eighty-four p. 257-261; materiale su Google Classroom; 
-George Onwell, Animal Farm: lettura ultima scena; materiale su Google Classroom. 
IHE ROARING TWNENTIES AND THE DECAY OFE THE AMERICAN DREAM: 
-The U.S.A: p. 173-176; materiale su Google Classroom. 
-The Lost Generation: materiale su Google Classroom; 
-F.S. Fitzgerald, The great Gatsby: p. 269-271; materiale su Google Classroom. 
THE CHANGING FACE OF AMERICA: THE STRUGGLE FOR CIVIL RIGHTS 

-Political Speeches -Martin Luther King, I havea dream p.303; p.372-374; 
-Political Speeches - Barack Obama, Yes, We can!: materiale su Google Classroom. 

Lettura integrale di: 

"The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" Robert Louis Stevenson 

Novara, 15 maggio 2024 

La docente 

I rappresentanti di classe 

AiasQunafias 



 

PROGRAMMA FINALE 

Materia: Matematica           Docente: Lorena Maria Chiara 

Classe e indirizzo: 5F, scientifico ordinario                          Anno scolastico 23/24 

MODULO ARGOMENTO

Richiami sulle funzioni
Richiami sulle funzioni e proprietà
Trasformazioni di funzioni e grafici
Dominio e segno
Grafici di funzioni note e deducibili
Funzioni iniettive, suriettive, monotone
Zeri di una funzione
Problemi con le funzioni

Limiti e continuità
Approccio intuitivo al concetto di limite
Intervalli e intorni
Definizioni di limite
Teoremi sui limiti (senza dimostrazioni)
Funzioni continue e punti di discontinuità
Calcolo di limiti di funzioni continue
Calcolo di limiti con le forme indeterminate
Limiti notevoli
Funzioni continue e teoremi relativi
Teorema degli zeri (senza dimostrazione)
Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione)
Asintoti di una funzione
Grafico probabile di una funzione

 di 1 2



Novara, 15 maggio 2024 

I rappresentanti degli studenti               La docente 
         Maria Chiara Lorena 
________________________________   _______________________________ 

________________________________

Derivabilità di una funzione
Rapporto incrementale e derivata
Retta tangente ad una funzione in un punto
Calcolo delle derivate
Continuità e derivabilità

Calcolo differenziale
Teoremi del calcolo differenziale (senza 
dimostrazione)
Rolle
Lagrange
Se l'Hopital
Monotonia di una funzione e derivata

Massimi , minimi e flessi
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione
Derivata seconda e flessi di una funzione
Problemi di massimo e di minimo
Grafico completo di una funzione

Gli integrali
Il problema delle aree
Integrali definiti e applicazioni
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
(senza dimostrazione)
L’integrale indefinito
Metodi di integrazione di una funzione
Calcolo di aree

 di 2 2

Chiara Lorena

Chiara Lorena
De



CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965

Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it

PROGRAMMA FINALE

MATERIA:
FISICA

   Prof.ssa:
Demarchi Francesca

Classe e indirizzo:
5F Ordinario
(One to one)

 Anno scolastico: 2023-2024

1 Il magnetismo
1.1 Il campo magnetico
1.2 La forza magnetica esercitata su una carica in movimento
1.3 Il moto di particelle cariche
1.4 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti
1.5 Le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti
1.6 Il magnetismo nella materia

2 Elettromagnetismo
2.1 La forza elettromotrice indotta e il flusso del campo magnetico
2.2 La legge dell'induzione di Faraday-Neumann-Lenz
2.3 Generatori e motori
2.4 L'induttanza e i circuiti RL
2.5 L'energia immagazzinata in un campo magnetico
2.6 I trasformatori
2.7 Cenno ai circuiti RC, RL.

3 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche
3.1 La sintesi dell'elettromagnetismo
3.2 La corrente di spostamento e le 4 equazioni di Maxwell
3.3 Le onde elettromagnetiche
3.4 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche
3.5 Lo spettro elettromagnetico
3.6 La polarizzazione

mailto:novc010008@istruzione.it
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Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
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Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it

4 La teoria della relatività ristretta
4.1 Il primo e il secondo postulato della relatività ristretta
4.2 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali
4.3 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze
4.4 Le trasformazioni di Lorentz e la relatività della simultaneità
4.5 La composizione relativistica delle velocità
4.6 L'effetto Doppler relativistico
4.7 Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici
4.8 La quantità di moto e l'energia relativistica
4.9 Il mondo relativistico

5 La fisica quantistica
5.1 La radiazione del corpo nero e l'ipotesi di Planck
5.2 I fotoni e l'effetto fotoelettrico
5.3 La massa e la quantità di moto del fotone, l'effetto Compton
5.4 Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno
5.5 L'ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella
5.6 Dalle onde di De Broglie alla meccanica quantistica
5.7 La teoria quantistica dell'atomo di idrogeno
5.8 Il principio di indeterminazione di Heisenberg
5.9 L'effetto tunnel quantistico

Novara, _________

I rappresentanti degli studenti La docente

________________________________ ______________________________

________________________________
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PROGRAMMA FINALE

MATERIA:
EDUCAZIONE CIVICA

   Prof.ssa:
Demarchi Francesca

Classe e indirizzo:
5F Ordinario
(One to one)

 Anno scolastico: 2023-2024

Novara, _________

I rappresentanti degli studenti La docente

________________________________ ______________________________

________________________________
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lavoro. 

CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO" 
Scuole annesse: Prinmaria - Secondaria I grado - Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6 28100 -Novara 
Tel. 032 1/1890965 

MATERIA Disegno e Storia dell'Arte 
Classe e indirizzo SF Ordinario  One to One 

25.6.1 Alessandro Antonelli. 

Email: novc010008@0struzione.it 
Pec : novc010008@pcc.istruzionc.it 

PROGRAMMA FINALE 

Disegno 
llustrazione scheda operativa, con relative scadenze di consegna del progetto da realizzare nellanno scolastico, inerente le 
varie fasi del progetto, con specifica di quanto richiesto e delle modaità di esecuzione. Il lavoro è stato svolto secondo le 
seguenti indicazioni: (Tema di progetto) Nei pressi di un centro commerciale si decide di effettuare un intervento di 
riqualificazione con la progettazione di una fontana da inserire in una porzione di spazio a scelta. Il centro commerciale per il 
quale realizzare il progetto è a scelta dell'allievo in una qualsiasi localitä. Tale opera dovrà essere concepita con materiali e 
sistemi di gestione ecosostenibili." è stata richiesta l'esecuzione di: 1 elaborato di ex-tempore con almeno 5 idee diverse - 1 
elaborato con pianta e prospetto (fianco se necessario a discrezione del docente) con quote, rappresentato in opportuna scala 
1 elaborato con visione tridimensionale (visione assonometrica elo prospettica a libera scelta) - 1 elaborato con visione 

planimetrica con contestualizzazione degli elementi di progetto -1 elaborato relativo ad un particolare decorativo (pittorico o 
scultoreo) oppure ad un particolare architettonico elo costruttivo oppure ad una ambientazione oppure ad una relazione su tre 
materiali previsti per l'esecuzione -Relazione di progetto di minimo 25 righe, elaborata in almeno 5 righe per ciascuna fase di 

Storia dell'Arte 

Prof. 

CAMPUS 

Percorso riepilogativo su: l romanticismo   Goya - Friedrich - Constable 
Corot e la scuola di Barbizon. 
Cap 25 par. 25.3 Courbet e la rivoluzione del Realismo - par. 25.3.1 Daumier - par. 25.5 || fenomeno dei Macchiaioli 
par. 25.5.1 Giovanni Fattori -par. 25.5.3 Telemaco Signorini - par. 25.6 La nuova architettura del ferro in Europa - par. 

Zanichelli editore 

cOVITTOCATLO NLOtTo 

Novara, 15 maggio 2024 

Pierluigi Pizzi 

Cap. 26 par.26.1 L'impressionismo - par. 26.2 Edouard Manet - par. 26.3 Claude Monet - par. 26.4 Edgar Degas - par. 
26.5 Pierre-Auguste Renoir. 

Anno scolastico 2023/24 

Cap. 27 - par. 27.1 Tendenze postimpressioniste -par.27.2 Paul Cezanne - par. 27.3 Georges Seurat -par. 27.4 Paul 
Signac - par. 27.5 Paul Gauguin - par. 27.6 Vincent Van Gogh (Flipped Classroom) - par. 27.7 Henri de Toulouse 
Lautrec -par. 27.9 I| Divisionismo ltaliano -Giovanni Segantini -Angelo Morbelli -Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
Cap.28 par. 28.1 I presupposti dell'Art Nouveau - William Morris - par. 28.2 L'Art Nouveau - La ringhiera dell'Hotel 
Solvay - Hector Guimard -Charles Rennie Mackintosh - Antoni Gaudi - Joseph Hoffmann - par. 28.3 L'esperienza delle 
arti applicate a Vienna - Kunstgewerbeschule - Secession - Palazzo della Secessione - Adolf Loos - Par.28.4 Gustav 

Klimt -par. 28.5 | Fauves e Henri Matisse - Henri Matisse - par. 28.6 L'Espressionismo - Edward Munch - par. 28.6.2 Il 
gruppo Die Brucke - par. 28.6.3 Oskar Kokoschka - par. 28.7 L'Art Decò. 

DISEGNO cod. 9788826891194 - Pinotti "Architettura e Disegno" vol.2 ed. atlas 

I rappresentanti degli studenti 

Cap. 29- par. 29.1 II Novecento delle avanguardie storiche - par. 29.2 Il cubismo - par. 29.3 Patblo Picasso. 

raibaafiais 

Turner - Gericault - Delacroix - Hayez -

Cap. 30 - par. 30.1 Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista - Il manifesto del Futurismo - par. 30.2 Umbeto 
Boccioni - par. 30.3.1 Giacomo Balla - par. 30.5 Antonio Sant'Elia 
Cap. 31 - par. 31.1 || Dada - par. 31.1.3 Marcel Duchamp - Par.31.2 L'arte dell'inconscio: il Surrealismo - par. 31.2.4 
Salvador Dali. 
Cap. 32 - par. 32.1 Der Blaue Reiter -par. 32.2 Vassily Kandinsky - par. 32.6 Piet Mondrian e De Stijl - par. 32.9I| 
razionalismo in architettura - par. 32.9.1 L'esperienza del Bauhaus - par. 32.9.2 Ludwig Mies Van der Rohe - par. 
32.9.3 Alvar Aalto - par. 32.9.4 Le Corbusier - par. 32.9.5 Frank Lloyd Wright. 
Cap. 33 -par. 33.1 Metafisica e oltre- par. 33.2 Giorgio de Chirico - par. 33.3 Carlo Carrà -par. 33.4 Giorgio Morandi. 
Cap. 34 - par. 34.4 L'Espressionismo astratto - Jackson Pollock - par. 34.8 Pop-Art- par. 34.8.1 Andy Warhol 

STORIA DELL'ARTE COd. 9788808578792 Cricco Di Teodoro "Itinerario nell'arte" 4a edizione versione arancione - vol 4 ed. 
Zanichelli editore cod. 9788808731692 Cricco Di Teodoro "Itinerario nell'arte" 4a edizione versione arancione - vol 5 ed. 

Il docent  
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MATERIA RELIGIONE 
Classe e indirizzo 5F- ordinario 

Bioetica laica e cattolica 

Bioetica: origine e sviluppo della disciplina 

Email: novc010008@istruzione.it 
Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

PROGRAMMA FINALE 

Analisi dell'auto coscienza della vita nella società e nella cultura contemporanea 

Quale bioetica? Valori e criteri di valutazione 

Visione del film the Island 
Huxley il mondo nuovo - introduzione alla clonazione 

Novara, 

Confronto tra Huxley, il mondo nuovo e il film the Island 
Il caso delle scimmiette clonate 
La chiesa di fronte ai totalitarismi 
Etica della "Laudato Si" 

Prof. GARDINI EMANUELA 
Anno scolastico 2023/24 

Irappresentanti degli studenti 

Etica ed intelligenza artificiale 

iaQuafis 

CAMPUS 
OIITTO CAPLO ALRZan 

|| docente 
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