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PROGETTO ESABAC 

 
Sono riassunte, qui di seguito, alcune importanti informazioni riguardanti il dispositivo EsaBac, 

tratte dal Decreto ministeriale n.95/2013: 

 

L'EsaBac, un solo esame, due diplomi  

A partire da settembre 2010, un nuovo dispositivo educativo è entrato in vigore l'EsaBac che consente agli 

allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame - l'Esame di 

Stato italiano e il Baccalauréat francese.  

Dal settembre 2015 il nostro Istituto è stato inserito in questo nuovo percorso di formazione integrato 

all'Esame di Stato che coinvolge il solo triennio. All'entrata, gli allievi devono avere un livello di lingua 

prossimo al B1 in francese e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno il livello B2 al 

momento dell'esame.  

Le prove d’esame  

L’ottenimento del diploma ESABAC è riservato a chi superi la Terza prova scritta e la prova orale di 

Francese, integrate nell’Esame di Stato italiano. Nell’anno 2021-22 a causa dell’emergenza pandemica la 

prova scritta è stata sostituita da un colloquio di letteratura e di storia. Un’eventuale valutazione negativa 

della prova non può inficiare la validità dell’Esame di Stato italiano (cfr. Art.7 del DM 95/2013).  

  

Come previsto dall’Ordinanza relativa agli esami di stato 2021, n. 53 del 4/03/2021, il Consiglio di 

classe, su proposta dei docenti delle materie di indirizzo, ha deciso la seguente struttura 

dell'elaborato riguardante le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi: assegnazione di una prova 

unica per tutta la classe riguardante il tema della discriminazione da svolgere eventualmente anche 

in modo personalizzato in base ai propri interessi e alle esperienze maturate durante il percorso di 

studi. Si allega in calce al presente documento la traccia assegnata agli alunni. 

Si allega anche l’elenco dei testi analizzati nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno oggetto di analisi e di discussione nella seconda parte 

del colloquio. 

Dalla riunione del 3 maggio 2022 per le scuole con programma ESABAC, organizzata dall’Institut 

français in collaborazione con l’Ufficio scolastico Regione Marche, è emerso quanto segue: 

-   si propone di utilizzare le 2 griglie di valutazione (una per letteratura e una per storia) che 

vengono inserite nel presente documento; 

-   si sottolinea la necessità di attribuire un tempo maggiore per il colloquio ESABAC (di circa 20 

minuti) previsto dal comma 9 dell’art. 19 dell’OM 53/2021; 

  

Si propone quindi di esaminare 4 candidati al giorno, dato che il colloquio richiederà un tempo 

supplementare  rispetto a quello normalmente previsto, considerati i tempi aggiuntivi per l’esame EsaBac. 
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FINALITÀ GENERALI DEL LICEO LINGUISTICO 

 

◼ Favorire l’educazione interculturale attraverso il contatto con altre realtà; 

◼ cogliere nelle diverse culture elementi comuni e non comuni in un’ottica di integrazione reciproca, 

rafforzando il sentimento della propria identità culturale; 

◼ favorire, attraverso l’ampliamento della propria capacità comunicativa, la socializzazione e la fiducia in 

se stessi; 

◼ favorire un’efficace interazione nel contesto del paese straniero di cui si è studiata la lingua. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI: 

 

CONOSCENZA 

1. della struttura e del funzionamento della lingua italiana 

2. della terminologia specifica di ogni disciplina 

3. dei dati, fenomeni, eventi, regole, principi, strutture disciplinari e loro rapporti, metodi, strumenti. 

 

COMPETENZE 

1. saper scrivere e parlare in modo corretto, appropriato  e coerente 

2. saper utilizzare la terminologia specifica 

3. saper individuare nel discorso altrui (scritto e orale) i nuclei concettuali 

4. saper sostenere una tesi argomentando con consapevolezza ed efficacia 

5. saper comprendere e produrre testi di varia tipologia 

6. saper collocare nello spazio e nel tempo dati, fenomeni, eventi 

7. saper utilizzare gli strumenti propri delle singole discipline 

8. saper selezionare dati, individuare cause ed effetti, istituire confronti 

9. saper ricomporre i dati in una nuova struttura organica e coerente 

 

CAPACITA’ 

1. di osservare, formulare ipotesi, sottoporle a verifica 

2. di scegliere, autonomamente ed opportunamente rispetto al contesto, le conoscenze e le competenze da 

utilizzare 

3. di integrare consapevolmente i saperi acquisiti 

4. di valutare i dati offerti con capacità critica e rielaborazione personale. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

 

1. Educare alla solidarietà, alla tolleranza, al superamento dell’individualismo 

2. Educare alla convivenza democratica e al rispetto delle regole 

3. Educare alla dimensione europea 

4. Educare al dialogo e al lavoro in comune 

5. Educare alla musicalità delle lingue 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI 

Quanto agli obiettivi di apprendimento e alle conoscenze, competenze e capacità richieste nelle 

specifiche discipline, si deve far riferimento alle programmazioni individuali. 
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METODOLOGIE   DIDATTICHE 

•Didattica modulare 

•Lezione frontale interattiva 

•Discussione guidata 

•Progettazione 

•Lavori di gruppo 

•Ricerca individuale 

•Insegnamento per problemi 

•Analisi di casi 

 

 

SUPPORTI E TECNOLOGIE   DIDATTICHE 

 

• Libro di testo 

• Altri testi e/o fotocopie  

• Articoli di giornali e di riviste specializzate 

• Lavagna interattiva 

• Software didattico 

• Audiovisivi  

• Internet 

• Laboratorio linguistico 

• Laboratorio di informatica  

• Laboratorio di fisica e laboratorio di chimica e biologia 

• Piattaforme didattiche per la DaD /Google Workspace  

• Apps 

• Palestra  

• Biblioteca
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 
Prove di verifica scritta 

 
• Questionario a risposta aperta e/o  a risposta chiusa 

• Produzione di testi: 

• Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

• Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su  tematiche di attualità 

• Traduzione – comprensione 

• Risoluzione di problemi 

 

Prove di verifica orale 

 
• Presentazione di una tesi argomentata 

• Analisi testuale 

• Verifiche individuali e di gruppo 

• Realizzazione e presentazione di prodotti multimediali 

 
CALENDARIO DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

 

Per quanto attiene alle simulazioni delle prove dell’Esame di Stato, i docenti hanno programmato e fatto 

sperimentare nel secondo quadrimestre le prove come di seguito riassunto. In allegato al presente documento i testi 

delle simulazioni delle prove di esame.   
 

 Materie Data Durata 

PRIMA PROVA Italiano 

 

19/05/2022 

 
 ore 

SECONDA PROVA  Inglese  

 

24/05/2022 

 
 ore 

 
RELAZIONE RIGUARDO ALLA SECONDA PROVA: 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 dell’O.M. 65/22 sullo svolgimento degli esami di Stato, la seconda 

prova verterà sulla sola lingua inglese (al livello B2) e sarà strutturata tenendo conto dei quadri di riferimento 

indicati (cfr. d.m. n. 769 del 2018).  

 

La griglia di valutazione sarà quella proposta dal Ministero per quanto riguarda pesi e indicatori. Sono stati 

aggiunti i relativi descrittori dal Dipartimento di Lingue (griglia approvata e allegata al PTOF, e al presente 

documento).  

 

Durante la prova sarà consentito l’uso dei dizionari bilingua e monolingua. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Progetto “L’Educazione Civica al Liceo F. Stelluti” ha recepito la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e la ha attuata 

sulla base delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92” emanate dal MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 

 

Per le classi quinte il curriculo verticale del progetto prevede 4 UDA, 2 per il nucleo concettuale di Costituzione 

(17 h. in totale) e 2 per il nucleo concettuale di Sostenibilità (16 h. in totale), che per la classe sono svolte come 

segue: 
 

Ore annue: 33 
Numero di UdA: 4 
 

N. 
UdA 

NUCLEO 
CONCETTUALE AMBITO ABILITA’ TITOLO DISCIPLINE 

N. 
ORE QUADR. 

1 Competenza 
digitale (6h) 

I principi etici e legali chiamati 
in causa con l’utilizzo delle 
tecnologie digitali  
 

Essere in grado di 
gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, 
dati ed identità digitali  
 

l rischi e la tutela 
delle immagini 
nel mondo 
digitale 

Filosofia 2 
Storia 
dell’arte 2 
Matematica 
2* 
 

6  I Quadr. 
(13-18 
dicembre) 
 
 

2 Costituzione 
(7h) 

Le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società 
complesse  
 

Saper individuare in 
maniera analitica, 
valutativa e critica il 
fenomeno e i suoi 
aspetti di complessità  
Comprendere il ruolo e 
le funzioni dei media 
nelle società 
contemporanee   

Multiculturalità 
e integrazione. 

Inglese 1* 
Scienze 
mot. 2 
Francese 2 
Religione 2 

7 II Quadr. 
(4-9 
Aprile) 
 
 

3 Costituzione 
(8h) 

Le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società 
complesse  
 

Saper individuare in 
maniera analitica, 
valutativa he critica il 
fenomeno e i suoi 
aspetti di complessità  
Comprendere il ruolo e 
le funzioni dei media 
nelle società 
contemporanee  

G8: la 
sospensione 
violenta  
dei diritti. 

Italiano 4 
Filosofia 2 
Inglese 2 

8 I Quad 
(Fine 
novembre 
22-27) 
 

4 Sostenibilità 
(12h) 

I meccanismi che consentono 
una crescita economica 
duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti  
 

Riconoscere situazioni 
lesive dei diritti propri 
ed altrui ed assumere 
atteggiamenti di tutela  
Sperimentare pratiche 
di solidarietà scoprendo 
il valore sociale ed 
individuale   

Dai movimenti 
no global ai 
Friday for Future  

Tedesco 4* 
Scienze 
naturali 2 
Francese 2 
Storia 2 
Fisica 2  
 

12 II Quadr 
(14-
19marzo) 
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Relazione attività PCTO 

 
Le attività di PCTO nel corso del triennio sono state molto composite e diversificate per ciascuna studentessa: 

collaborazione con testate giornalistiche locali, attività di assistenza presso le scuole dell’infanzia del comune, 

stage presso aziende private (come dettagliato nella tabella seguente), attività di orientamento. 

 
La classe ha dimostrato interesse attivando in molti casi iniziative autonome e partecipando attivamente a quelle 

proposte dalla scuola. 

 

 

Iniziativa 

Numero di studenti 

coinvolti 
Durata in ore 

   

Corso sulla sicurezza 10 8 

Impresa in Azione 10 15 

Apprendisti Ciceroni, Progetto FAI 2019 6 6 

Apprendisti Ciceroni, Progetto FAI 2020 6 6 – 10 

Apprendisti Ciceroni, Progetto FAI 2021 4 
8 – 20 

 

Stage presso il giornale L’Azione 2 35 – 39 

Elaborazione articolo di giornale  2 4 

Stage presso Scuole dell’Infanzia 4 44 – 52 

Stage presso Fondazione Carifac 1 40 

Stage presso “Dedalo” 1  60 

Stage presso BsService 1  35 

Stage presso ARMA 1 56 

Olimpiadi della Filosofia 3 4 – 8 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 
Olimpiadi della Fisica 

Campionato Nazionale delle Lingue (Inglese, Francese, Tedesco) 

Certificazioni in lingua inglese 

Certificazioni in lingua francese 

Incontro con l’Arma dei Carabinieri (30/03 - in presenza) 

Orientamento post-diploma: 

l’attività di orientamento post-diploma in quest’anno scolastico si è svolta essenzialmente in modalità 

online. La scuola in molti casi ha svolto solo un’attività di filtro, individuando le proposte più 

interessanti. L’attività online com’è noto permette ad ogni singola/o studentessa/studente di scegliere 

l’attività da seguire, in maniera del tutto autonoma e, cosa di fondamentale importanza, in orario non 

scolastico. 

In orario scolastico e comunque a scuola, quindi con l’organizzazione nel nostro Liceo degli spazi e 

degli orari, si sono svolte essenzialmente tre attività di orientamento: con l’Università di Urbino 

(online), con quella di Camerino (in presenza e online) e una terza occasione di incontro organizzato da 

un’agenzia di orientamento dedicato esclusivamente alla scelta di medicina e chirurgia.  

L’Università di Urbino ha presentato i suoi corsi di studio online in tre mattinate (dalle 9.00 alle 12.30) 

e quella di Camerino in dieci incontri della durata di 90 minuti ciascuno, di cui sei in presenza a scuola, 

due online in orario scolastico e due di pomeriggio. Ogni studentessa e studente è stato lasciato libero di 

partecipare a queste attività secondo i propri interessi, previa compilazione di uno specifico modulo di 

iscrizione. 

L'Università di Ancona ha svolto attività di orientamento in presenza. In questo caso, e solo in questo 

caso, le classi sono state lasciate libere di partecipare in autonomia a questa iniziativa anche in orario 

scolastico: la scuola ha documentato l’assenza dietro presentazione di certificato di frequenza rilasciato 

dal politecnico marchigiano.  

Un’ultima attività di orientamento ha visto tutte le classi quinte coinvolte nello svolgimento in orario 

scolastico dei questionari e dei sondaggi di Alma Orienta.  
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Liceo Classico “F. Stelluti”  Fabriano (AN)  

ALUNNA/O    
CLASSE   DATA    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario di Italiano 

 

 

TOTALE ___/ 100=_____        VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI: TOTALE_____/ 15 =_____

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato sviluppato in 
modo confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

9 

Elaborato sviluppato in 
modo schematico e 

con elementi di 

disorganicità 

12 

Elaborato sviluppato in 
modo lineare e con 

collegamenti semplici 

16 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

organicità espositiva 

20 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente, 

organico; corretta e 

completa la parte 
espositiva, con apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 
linguistica con diffusi 

errori morfo sintattici 

e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

9 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente scorretta, 
con alcuni errori 

morfosintattici e di 

punteggiatura 

12 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 
semplice ma 

appropriata; ortografia 

e punteggiatura 
sostanzialmente 

corretta 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta, con 

lievi imprecisioni 
lessicali e uso 

appropriato della 

punteggiatura 

20 

Uso puntuale del 

lessico . Forma corretta, 

coesa e fluida. Efficace 
la punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

6 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze generiche; 
rielaborazione critica 

limitata 

9 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 
superficiale 

12 

Essenziale e limitata; 

conoscenze adeguate; 

rari segni di 
rielaborazione critica 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

articolate; segni sparsi 
di rielaborazione 

critica 

20 

Completa, esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 
personale e/o originale 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

Rispetto dei vincoli della 

consegna 

6 

Rispetta solo alcuni 
dei vincoli richiesti 

9 

Rispetta 
parzialmente i 

12 

Rispetta quasi tutti i 
vincoli richiesti 

16 

Rispetta in modo 
adeguato tutti i 

20 

Rispetta in modo 
puntuale, completo ed 

  vincoli richiesti  vincoli richiesti efficace tutti i vincoli 

     richiesti 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici . 

2 

Comprensione e 

analisi lacunose 

4 

Comprensione e 

analisi parziali e non 

sempre corrette 

6 

Comprensione e 

analisi 

complessivamente 
corrette 

8 

Comprensione e 

analisi corrette 

10 

Comprensione e 

analisi articolate, 

precise 

Puntualità nell’analisi   

lessicale, sintattica,   

stilistica e retorica (se   

richiesta)   

Interpretazione corretta e 

articolata del testo e 

approfondimento 

2 

Interpretazione 
superficiale, 

approssimativa e/o 

4 

Interpretazione 
schematica e/o 

parziale 

6 

Interpretazione 
sostanzialmente 

corretta 

8 

Interpretazione 
corretta e 

approfondita 

10 

Interpretazione 
puntuale, articolata e 

con tratti di 

 scorretta    originalità 
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           Liceo Classico “F. Stelluti”  Fabriano (AN)  

           ALUNNA/O    

           CLASSE   DATA    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 

  - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato sviluppato in 
modo confuso, con 

elementi di disorganicità 

9 

Elaborato sviluppato in 
modo schematico e con 

elementi di disorganicità 

12 

Elaborato sviluppato in 
modo lineare e con 

collegamenti semplici 

16 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

organicità espositiva 

20 

Elaborato sviluppato in 
modo coerente, organico; 

corretta e completa la 

parte espositiva, con 
apporti personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori morfo sintattici 
e/o ortografici e/o di 

punteggiatura 

9 

Lessico generico. Forma 

linguistica parzialmente 

scorretta, con alcuni 

errori morfosintattici e di 

punteggiatura 

12 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma 

appropriata; ortografia e 
punteggiatura 

sostanzialmente corretta 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta, con 

lievi imprecisioni 

lessicali e uso 

appropriato della 
punteggiatura 

20 

Uso puntuale del lessico . 

Forma corretta, coesa e 

fluida. Efficace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

6 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze generiche; 
rielaborazione critica 

limitata 

9 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 
superficiale 

12 

Essenziale e limitata; 

conoscenze adeguate; 

rari segni di 
rielaborazione critica 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

articolate; segni sparsi di 
rielaborazione critica 

20 

Completa, esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 
personale e/o originale 

 
 
TOTALE  / 100 =             VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI: TOTALE  __/15= _______ 

 

   

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

Individuazione corretta di 

tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

6 

Individuazione confusa 

e /o approssimativa di 

tesi e argomentazioni 

9 
Individuazione 

semplice e parziale di 

tesi e argomentazioni 

12 

Individuazione 

sostanzialmente 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

16 

Individuazione e 

comprensione corretta di 

tesi e argomentazioni 

20 

Individuazione e 

comprensione articolata, 

puntuale e approfondita 

di tesi e argomentazioni 

Capacità di sostenere con 2 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso, 

a volte disorganico 

4 

Elaborato non sempre 

lineare 

6 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 

collegamenti semplici 

8 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 

organicità espositiva 

10 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e 

organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con apporti 

personali 

coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 

connettivi pertinenti 

Correttezza e congruenza 

dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

2 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

lacunosi 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; semplici 

riferimenti culturali 

6 

Essenziale con adeguati 

riferimenti culturali 

8 

Sostanzialmente coesa; 

adeguati e pertinenti i 

riferimenti culturali 

10 

Coesa e documentata; 

puntuali i riferimenti 

culturali 

l’argomentazione      



11 

 

Liceo Classico “F. Stelluti”  Fabriano (AN)  

    ALUNNA/O    
    CLASSE   DATA    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
 TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 

 
TOTALE  / 100 =        VALUTAZIONE  IN QUINDICESIMI: TOTALE ______/ 15 = ________ 

 
 
 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato sviluppato in 

modo confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

9 

Elaborato sviluppato in 

modo schematico e 
con elementi di 

disorganicità 

12 

Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici 

16 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente e con 
organicità espositiva 

20 

Elaborato sviluppato in 

modo coerente, 
organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con apporti 
personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

linguistica con diffusi 

errori morfo sintattici 

e/o ortografici e/o di 
punteggiatura 

9 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente scorretta, 

con alcuni errori 

morfosintattici e di 

punteggiatura 

12 

Lessico 

complessivamente 

adeguato. Forma 

semplice ma 

appropriata; ortografia 

e punteggiatura 
sostanzialmente 

corretta 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta, con 

lievi imprecisioni 

lessicali e uso 

appropriato della 

punteggiatura 

20 

Uso puntuale del 

lessico . Forma corretta, 

coesa e fluida. Efficace 

la punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

6 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze generiche; 
rielaborazione critica 

limitata 

9 

Imprecisa e limitata; 

conoscenze generiche; 

rielaborazione critica 
superficiale 

12 

Essenziale e limitata; 

conoscenze adeguate; 

rari segni di 
rielaborazione critica 

16 

Complessivamente 

completa; conoscenze 

articolate; segni sparsi 
di rielaborazione 

critica 

20 

Completa, esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione critica 
personale e/o originale 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 
DESCRITTORI 

- Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

- Coerenza nella 

formulazione 

dell’eventuale titolo e 

2 

Testo non pertinente 

rispetto alla traccia; 

titolo e paragrafazione 

non adeguati 

4 

Testo solo in parte 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione non 
del tutto adeguati 

6 

Testo pertinente 

rispetto alla traccia; ; 

titolo e paragrafazione 

adeguati 

8 

Testo pienamente 
pertinente rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione 

appropriati 

10 

Testo esauriente, 
puntuale rispetto alla 

traccia; titolo e 
paragrafazione efficaci 

ed originali 

dell’eventuale      

paragrafazione      

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

2 

Elaborato sviluppato 

in modo disorganico 

4 

Elaborato non sempre 

lineare 

6 

Elaborato sviluppato 

in modo lineare 

8 

Elaborato sviluppato 

in modo coerente e 
con un’organicità 

espositiva 

10 

Elaborato sviluppato in 

modo pienamente 
coerente e organico; 

equilibrato ed efficace 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

6 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

9 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

12 

Essenziale con 

adeguati riferimenti 

culturali 

16 

Sostanzialmente 

coesa; adeguati e 

pertinenti i riferimenti 

20 

Coesa con puntuali 

riferimenti culturali 

riferimenti culturali lacunosi semplici  culturali  
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Liceo Classico “F. Stelluti” - Fabriano (AN) 

 
Classe 5 ___ Cognome __________________________ Nome_______________________ Data ___/___/____ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Indicatori Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 punti 

 

Comprensione 

del testo 

Complessivamente 

corretta, coglie 

anche gli elementi 

impliciti 

 

Sostanzialmente 

corretta, coglie 

diversi dettagli 

significativi 

 

Globale anche 

se con qualche 

svista, coglie gli 

elementi 

espliciti 

 

Limitata con 

diverse 

imprecisioni 

 

Molto limitata 

con diverse 

imprecisioni 

 

 

Interpretazion

e del testo 

Approfondita ed 

esauriente. 

Consapevole e /o 

personale lo 

sviluppo delle idee. 

Ampia e 

corretta. Segni 

di apporto 

consapevole e/o 

personale. 

Non ampia ma 

abbastanza 

corretta. Rari 

segni di apporto 

consapevole e/o 

personale. 

Limitata e con 

imprecisioni. 

Molto limitato 

l’apporto 

consapevole e/o 

personale. 

Molto limitata. 

Assente l’apporto 

consapevole e/o 

personale. 

 

 

Produzione 

scritta: 

aderenza al 

testo 

Svolgimento 

dell’elaborato 

pertinente a quanto 

richiesto dalla 

traccia proposta. 

Svolgimento  

dell’elaborato 

sostanzialmente 

pertinente a 

quanto richiesto 

dalla traccia 

proposta. 

Svolgimento  

dell’elaborato 

non 

completamente 

pertinente a 

quanto richiesto 

dalla traccia 

proposta. 

Svolgimento  

dell’elaborato 

scarsamente 

pertinente a 

quanto richiesto 

dalla traccia 

proposta. 

Svolgimento  

dell’elaborato non 

pertinente a 

quanto richiesto 

dalla traccia 

proposta. 

 

 

Produzione 

scritta: 

organizzazione 

del testo e 

correttezza 

linguistica 

Organizzazione 

testuale fluida, 

coerente e coesa 

con equilibrato 

sviluppo 

argomentativo. 

Sintassi 

complessivamente 

corretta, lessico 

ricco, appropriato, 

ortografia corretta, 

punteggiatura 

efficace. 

Organizzazione 

testuale ordinata 

con adeguata 

coesione 

argomentativa.  

Sintassi 

abbastanza 

corretta e fluida, 

lessico 

generalmente 

appropriato, 

punteggiatura e 

ortografia 

sostanzialmente 

corrette. 

Organizzazione 

testuale a volte 

disordinata. 

Qualche errore 

di sintassi, 

lessico 

elementare, 

punteggiatura 

con qualche 

imprecisione, 

ortografia con 

qualche errore. 

Organizzazione 

testuale più 

volte incoerente. 

Molti errori di 

sintassi e/o di 

ortografia, 

lessico 

elementare e 

generico, 

punteggiatura 

imprecisa.  

Organizzazione 

testuale 

disordinata e 

incoerente. 

Sintassi del tutto 

scorretta, 

ortografia con 

errori diffusi, 

lessico improprio, 

punteggiatura 

inappropriata. 

 

Totale punteggio 

(max 20) 

 

__/20 

 

 

N.B.: Eventuali errori di grammatica o sintassi presenti in risposte di comprensione o interpretazione del testo 

andranno a confluire nella valutazione della produzione scritta, senza influenzare la valutazione della 

comprensione del testo. 
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Liceo Classico “F. Stelluti”  Fabriano (AN)  

ALUNNA/O    
CLASSE   DATA    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME  
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TABELLE DI CONVERSIONE 
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Colloquio orale di Storia in Francese (ESABAC) 
CANDIDATO      

 

 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

CONOSCENZE STORICHE massimo 8 punti 
Il 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Il candidato conosce 

gli argomenti storici 

proposti in maniera 

 eccellente: conoscenze molto approfondite e complete in tutta la pluralità 
delle loro articolazioni. 

8 APPUNTI 

 molto buona: conoscenze approfondite e collegamenti pertinenti 7 

 discreta: conoscenze corrette ma NON omogeneamente approfondite 6 

 sufficiente: conoscenze complessivamente soddisfacenti, pur con qualche 
imprecisione e con qualche collegamento 

5 

 insufficiente: conoscenze superficiali con varie imprecisioni senza 
collegamenti  

4 

 gravemente insufficiente: conoscenze carente quanto ad aspetti e temi 
rilevanti 

3 

 scarsa: conoscenze lacunose e frammentarie 2 
 

 totalmente inadeguata: conoscenze gravemente lacunose e/o non pertinente 1 
 

ARGOMENTAZIONE ED ESPOSIZIONE massimo 8 punti 

 

 

 

L’esposizione 
argomentata del 

candidato risulta 

 eccellente: congruente con le informazioni, anche implicite, contenute 

nei documenti e capace di contestualizzarle e riformularle in modo sicuro 

e personale, coerente, coeso e comunicativamente efficace. 

8 APPUNTI 

 molto buona: coerente e ben strutturata, capace di contestualizzare e 
rielaborare gran parte delle informazioni con fluidità e apporti personali. 

7 

 discreta: abbastanza coerente e articolata, pur con qualche incertezza e 
approssimazione, e con una moderata rielaborazione personale dei contenuti 

6 

 sufficiente: essenziale, ma tendenzialmente coerente, con un apprezzabile 
seppur minimo tentativo di apporto personale 

5 

 leggermente insufficiente: semplice, ma poco articolato e non 

uniformemente sostanziato dalla capacità di collegamento e interpretazione 

richiesta 

4 

 insufficiente: non sempre pienamente comprensibile e con un modestissimo 

apporto personale 

3 

 gravemente insufficiente: frammentata e con scarsissimi tentativi di 
coesione e coerenza 

2 

 

 scarsa: priva di coerenza argomentativa, abbozzi senza legami 1 
 

PADRONANZA DELLA LINGUA massimo 4 punti 

 

 

 
Il candidato usa 

il lessico specifico  

e si esprime con un  

 controllo grammaticale BUONO 

 lessico CORRETTO e PRECISO e adatto al contesto analizzato 

 pronuncia chiara e naturale. 

4 APPUNTI 
 

 

 

 

 controllo grammaticale CORRETTO. 
 Lessico semplice ma appropriato con alcuni usi terminologici 
 Pronuncia corretta con alcune influenze della lingua materna che NON 
ostacola la comunicazione.  

3 

 controllo grammaticale NON sempre corretto (accordi, confusione con i 
tempi) 
 lessico semplice non sempre corretto e carente nell’uso della terminologia 
disciplinare 
 pronuncia non sempre corretta con influenze della lingua materna che 
NON ostacola la comunicazione.  

2 

numerosi errori grammaticali. 

lessico povero, scorretto e carente nella terminologia disciplinare 

pronuncia scorretta che ostacola la comprensione.  

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       _______ /20 
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Colloquio orale di Letteratura francese (ESABAC) 
CANDIDATO      

 

 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                       massimo 8 punti 

 

 

 

Il candidato 

conosce i 

documenti 

proposti in 

maniera 

- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
contestualizzare i brani in modo autonomo organizzando la sua esposizione 

8 APPUNTI 

 

 

 

 

- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la sua 
esposizione 

7,5 

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
presentare i brani 

7 

- discreta: presenta i brani in modo completo  6 

- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato  5 

- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre 

un’analisi 

4 

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato. 3 

- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza. 2 

- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non sa 
analizzare il testo. 

1 

 ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO massimo 6 punti 

 

 

 

L’argomentazione 
del candidato 

risulta 

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale 6 APPUNTI 

 
- approfondita e completa: coerente e strutturata e abbastanza fluida e 
personale. 

5 

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale 4 

- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto 
personale. 

3 

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa. 2 

- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 1 

PADRONANZA DELLA LINGUA massimo 6 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato si 

esprime in 

maniera 

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con 

pronuncia chiara e naturale.  

6 APPUNTI 

 

 

 

 

- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
generalmente appropriato e alquanto vario. 

5 

- buona abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 

abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta. 

4,5 

- sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e 

con pronuncia sostanzialmente corretta. 

4 

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 

comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

3 

-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la 

comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

2 

-  con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, con 

lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  /20 
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 Programmi individuali disciplinari:  Italiano, Inglese, Francese, Tedesco,  

Storia, Filosofia, Matematica,   Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte, Scienze 

motorie, Religione. 

 

LICEO “F. STELLUTI” 

 
Anno scolastico. 2021 / 2022 

 

INDIRIZZO    LICEO   LINGUISTICO 

CLASSE   V sez. D 

 
PROGRAMMA    

 

DISCIPLINA  ITALIANO 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI    
 

Dante Alighieri, Il Paradiso 

• Canto I 

• Canto VI 

 

Livello di approfondimento : medio 

Giacomo Leopardi 

• Leopardi moderno 

• La vita 

• Il sistema filosofico leopardiano 

• Lo Zibaldone di pensieri 

• La poetica 

 

Testi 

• Al fratello Carlo da Roma 

• A Pietro Giordani 

• La noia 

• Una grande esperienza 

• La natura e la civiltà 

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di Tristano e di un amico 

• Il suicidio e la solidarietà (Dialogo di Plotino e Porfirio) 

• Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

• La scommessa di Prometeo 
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Materiali e documenti 

• S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero di leopardi 

• C. Luporini, Leopardi, politico e moralista 

• B. Biral, Leopardi e la crisi della concezione umanistica 

• W. Binni, Colombo e Gutierrez, due concezioni dell'esistenza 

Livello di approfondimento : medio 

 

Canti 

• Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 

• Le canzoni del suicidio 

• Gli idilli 

• I canti pisano – recanatesi 

• Ideologia e società 

 

Testi 

• Ultimo canto di Saffo 

• L’infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Le ricordanze 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La quiete dopo la tempesta 

• La ginestra, o il fiore del deserto 

 

Materiali e documenti 

• L. Blasucci, La sera del dì di festa e la fenomenologia dell’infinito negli idilli 

• W. Binni, Appello alla solidarietà sociale e non consolazione 

• E. Gioanola, La consolazione della poesia 

Livello di approfondimento : medio 

 

 

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario 

e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

• Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

• Le ideologie e l’immaginario 

• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà 

• I generi letterari 

• La ricerca dell’unità linguistica 

 

Testi 

• W. Benjamin, Parigi, la folla cittadina e l’esperienza dello choc in Baudelaire 

• G. Verga, Lettera a Capuana 

• C. Baudelaire, Perdita d’aureola 

 

Materiali e documenti 

• Le diverse concezioni della storia 
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• Come Verga e Pirandello vedono il progresso 

• Aura e aureola 

Livello di approfondimento : medio  

 

 

I movimenti letterari e le poetiche 

• Flaubert e il movimento del realismo in Europa 

• Baudelaire e le due linee della poesia europea: il simbolismo e l’allegorismo 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

• Il movimento francese dei Decadents e il Decadentismo europeo 

 

Testi 

• E. J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

• E. Zola, La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon 

• A. Rimbaud, Lettera del veggente 

• A. Rimbaud, Le vocali 

• S. Mallarmè, Mallarmè risponde ad un’intervista 

• S. Mallarmè, Il pomeriggio di un fauno 

• C. Baudelaire, Corrispondenze 

• C. Baudelaire, L’albatro 

• P. Verlaine, Languore  

• P. Verlaine, Arte poetica 

• G. D’Annunzio, Il verso è tutto 

• J. K. Huysmans, Salomè 

• O. Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray 

 

Materiali e documenti 

• G. Lukacs, Narrare e descrivere 

 

 

Livello di approfondimento : medio 

 

Giovanni Verga 

• La rivoluzione stilistica e tematica 

• La vita e le opere 

• L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 

• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 

• Novelle rusticane 

 

Testi 

• G. Verga, La prefazione a Eva 

• G. Verga, Dedicatoria a S. Farina 

• G. Verga, Lettera a S. Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

• G. Verga, Rosso Malpelo 

• G. verga, La lupa 

• G. Verga, Fantasticheria 

• G. Verga, La roba 
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• G. Verga, Libertà 

 

Materiali e documenti 

• Che cos’è l’impersonalità 

• Lo straniamento e l’artificio della regressione 

• L. Franchetti S. Sonnino, Il lavoro dei “carusi” 

• R. Luperini, Il tema del diverso 

• L. Sciascia, La mistificazione risorgimentale di Verga in Libertà 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

 

I Malavoglia 

• Il titolo e la composizione 

• Il progetto letterario e la poetica 

• La “ricostruzione intellettuale” 

• Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 

• Il sistema dei personaggi 

• Il tempo e lo spazio 

• La lingua, lo stile, il punto di vista 

• Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia 

• L’ideologia e la filosofia di Verga 

 

Testi 

• G. Verga, La prefazione ai Malavoglia 

• G. Verga, Una lettera a Capuana 

• G. Verga, Una lettera a Cameroni 

• G. Verga, Un lavoro di ricostruzione intellettuale 

• G. Verga, L’addio di Ntoni 

 

Materiali e documenti 

• Il cronotopo idillico secondo Bachtin 

• G. Baldi, L’artificio della regressione 

⚫ L. Russo, La religione della famiglia 

⚫ R. Luperini, La religione della famiglia 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Mastro don Gesualdo 

• La composizione e il titolo 

• La cronologia e la struttura 

• I personaggi 

• Le vicende e i temi della Parte Prima 

• Le vicende e i temi della Parte Seconda 

• Le vicende e i temi della Parte Terza 

• Le vicende e i temi della Parte Quarta 

• Il progetto letterario e la poetica 
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• I due Mastro don Gesualdo 

• Lo stile  

• Il tempo, lo spazio, il cronotopo 

• La storia, il pessimismo materialistico e la struttura allegorica del romanzo 

 

Testi 

• G. Verga, La prima notte di nozze 

• G. Verga, La morte di Gesualdo 

 

Materiali e documenti 

• Mastro e don 

• R. Luperini, L’intreccio dei punti di vista nell’ultimo capitolo 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 

• Canti di Castelvecchio 

 

Testi 

• G. Pascoli, Il fanciullino 

• G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa 

• G. Pascoli, Il gelsomino notturno 

 

Materiali e documenti 

▪ P. P. Pasolini, Pascoli grande inauguratore della poesia del Novecento 

▪ L. Anceschi, Pascoli poeta della fine del secolo 

Livello di approfondimento : medio 

 

 

Myricae 

• Composizione e struttura del testo 

• Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

• La poetica di Myricae 

• Le forme: metrica, lingua e stile  

 

Testi 

• G. Pascoli, Lavandare 

• G. Pascoli, X Agosto 

• G. Pascoli, L’assiuolo 

• G. Pascoli, Temporale 

• G. Pascoli, Novembre 

• G. Pascoli, Il lampo 

• G. Pascoli, La via ferrata 

• G. Pascoli, I Gattici 

• G. Pascoli, L'ultimo sogno 
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Materiali e documenti 

• G. Contini, L’assiuolo e il gelsomino notturno: la tecnica del simbolismo impressionista 

• Onomatopea e fonosimbolismo 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

 

Gabriele d’Annunzio 

• La vita inimitabile di un mito di massa 

• L’ideologia e la poetica 

• Il piacere 

• Il trionfo della morte 

• D’Annunzio, il pubblico, la tradizione 

 

Testi 

• G. D’Annunzio, Andrea Sperelli 

• G. D’Annunzio, La conclusione del romanzo 

• G. D’Annunzio, Il verbo di Zarathustra 

• G. D’Annunzio, Ippolita, la “Nemica” 

• G. D’Annunzio, Il programma politico del superuomo (da “Le vergini delle rocce”) 

 

Materiali e documenti 

• Estetismo 

• E. Raimondi, Volgarità e importanza del pubblico moderno secondo D’Annunzio 

• Superuomo 

• C. Michelstaedter, Il giudizio duro e acuto del giovane Michelstaedter 

Livello di approfondimento : medio 

 

 

Alcyione 

• Composizione e storia del testo 

• I temi 

• L’ideologia e la poetica 

• La reinvenzione del mito e la sua perdita 

• Lo stile, la lingua e la metrica 

 

Testi 

• G. D’Annunzio, Lungo l’Affrico 

• G. D’Annunzio, La sera fiesolana 

• G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 

Materiali e documenti 

• Panismo 

Livello di approfondimento: medio 
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La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra 

• L’area cronologica e i concetti – chiave 

• La nuova concezione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

• La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

• Le tendenze culturali 

 

 

Testi 

• R. Serra, L’intellettuale umanista in crisi 

• G. Papini, L’intellettuale teppista 

• C. Michelstaedter, L’intellettuale critico 

 

Materiali e documenti 

• Il manifesto degli intellettuali fascisti 

• Il manifesto antifascista 

 

 

Livello di approfondimento : medio 

 

I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 

• Che cos’è l’avanguardia  

• L’avanguardia futurista 

• Le riviste fiorentine del primo Novecento 

• La Voce e la nascita di un ceto intellettuale moderno e di massa 

• Le riviste politiche 

 

Testi 

• F. T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo 

• F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Programma sintetico di Leonardo  

• Prezzolini: la nostra promessa 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Luigi Pirandello 

• Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco 

• La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere 

• La cultura 

• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo 

• L’arte umoristica 

• I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila 

• Le Novelle per un anno 

• Gli scritti teatrali 

Testi 

• L. Pirandello, La vita come enorme pupazzata 

• L. Pirandello, Le ultime volontà di Pirandello 

• L. Pirandello, La crisi di fine secolo  
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• L. Pirandello, L’arte epica compone, quella umoristica scompone 

• L. Pirandello, La forma e la vita 

• L. Pirandello, La differenza tra umorismo e comicità 

• L. Pirandello, Non conclude 

• L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

• L. Pirandello, C'è qualcuno che ride 

• L. Pirandello, La conclusione di Così è (se vi pare) 

• L. Pirandello, La conclusione di Enrico IV 

 

Materiali e documenti 

• Persona e personaggio 

• Teatro e metateatro 

• G. Macchia, Il palcoscenico come luogo di tortura 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Il fu Mattia Pascal 

• La composizione e la pubblicazione 

• Il fu Mattia pascal e la poetica dell’umorismo 

• La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi 

• La struttura e lo stile 

 

Testi 

• L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta 

• L. Pirandello, L’ultima pagina del romanzo 

• L. Pirandello, Adriano Meis e la sua ombra 

• L. Pirandello, La lanterninosofia  

 

Materiali e documenti 

• R. Luperini, Il fu Mattia Pascal, romanzo allegorico della fine dell’identità e della morte della 

persona 

• A. Leone de Castris, Il fu Mattia Pascal e la crisi della funzione intellettuale nell’età giolittiana 

 

Livello di approfondimento : medio 

Sei personaggi in cerca d’autore 

• La genesi, il titolo e le varianti 

• La vicenda e i personaggi 

• Organizzazione e struttura 

• La poetica e la prefazione del 1925 

• Una doppia serie di temi 

 

Testi 

• L. Pirandello, L’irruzione sul palcoscenico dei sei personaggi 

• L. Pirandello, Un inserto metateatrale 

• L. Pirandello, La scena finale 

• L. Pirandello, Uno spettacolo non preparato 

 



 9 

Materiali e documenti 

• L. Lugnani, L'osceno teatrale in Sei personaggi in cerca d'autore 

• L. Pirandello, La prefazione del 1925 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Italo Svevo 

• Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

• La vita e le opere 

• La cultura e la poetica 

• Una vita 

• Senilità 

 

Testi 

• I. Svevo, Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Jahier 

• I. Svevo, L’elogio dell’abbozzo 

• I. Svevo, La letteraturizzazione della vita 

• I. Svevo, Macario e Alfonso 

• I. Svevo, Inettitudine e senilità 

• I. Svevo, La pagina finale del romanzo 

 

Materiali e documenti 

• F. Petroni, La responsabilità di Emilio e l’autonomia di Angiolina 

• Perché Svevo è attuale? 

• E. Montale, Zeno come novissimo Ulisse e come Charlot 

 

Livello di approfondimento: medio 

La coscienza di Zeno 

• La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo 

• La vicenda 

• La psicoanalisi 

• Scrittura e psicoanalisi 

• Il rifiuto dell’ideologia 

• L’io narrante e l’io narrato 

 

Testi 

• I. Svevo, lo schiaffo del padre 

• I. Svevo, la vita è una malattia 

• I. Svevo, La salute di Augusta 

 

Materiali e documenti 

• A. Leone de Castris, Zeno è completamente sano 

 

 

 

Livello di approfondimento: medio 
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Giuseppe Ungaretti 

• La vita e la poetica 

• La poesia da Sentimento del tempo alle ultime raccolte 

 

Testi 

• G. Ungaretti, La madre 

• G. Ungaretti, Non gridate più 

 

Livello di approfondimento: medio 

L’allegria 

• Composizione 

• Il titolo, la struttura e i temi 

• Lo stile e la metrica 

• Le novità formali 

• La poetica ungarettiana 

 

Testi 

• G. Ungaretti, Il naufragio e l’assoluto 

• G. Ungaretti, In memoria 

• G. Ungaretti, I fiumi 

• G. Ungaretti, San Martino del Carso 

• G. Ungaretti, Veglia 

• G. Ungaretti, Mattina 

• G. Ungaretti, Soldati 

• G. Ungaretti, Natale 

 

Livello di approfondimento: medio 

Umberto Saba 

⚫ La vita 

⚫ Il canzoniere 

⚫ Composizione 

⚫ Il titolo 

⚫ I temi 

⚫ La poetica dell’onestà 

⚫ Narrazione e autoanalisi 

⚫ La metrica, la lingua, lo stile 

 

Testi 

• U. Saba, A mia moglie 

• U. Saba, Città vecchia 

• U. Saba, Mia figlia mi tiene il braccio 

• U. Saba, Un grido s’alza di bimbo sulle scale 

• U. Saba, Eros 

• U. Saba, Eroica 

• U. Saba, Amai 

• U. Saba, Teatro degli artigianelli 
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• U. Saba, Dico al mio cuore, intanto che t'aspetto 

 

 

Materiali e documenti 

• U. Saba, La poetica 

• P. P. Pasolini, Il più difficile dei poeti contemporanei 

 

 

Livello di approfondimento: medio 

Eugenio Montale 

• La vita e le opere 

• Ossi di seppia 

• Le Occasioni 

 

Testi 

• E. Montale, Non chiederci la parola 

• E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

• E. Montale, I limoni  

• E. Montale, Meriggiare pallido e assorto  

• E. Montale, Il programma di torcere il collo all’eloquenza 

• E. Montale, La casa dei doganieri 

• E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto  

• E. Montale, La poetica delle Occasioni 

• E. Montale, E’ ancora possibile la poesia? 

 

Materiali e documenti 

• P. V. Mengaldo, La negatività degli Ossi di seppia 

• Calvino, La diversità di Montale nel panorama poetico novecentesco 

 

Livello di approfondimento: medio 

La bufera ed altro 

• Titolo 

• Temi 

• La poetica 

• L’allegorismo 

• Il tempo, lo spazio e l’ideologia 

 

 

 

Testi 

• E. Montale, La bufera 

• E. Montale, La primavera hitleriana 

• E. Montale, Piccolo testamento  

• E. Montale, L’anguilla 

• E. Montale, Una tale disarmonia con la realtà 
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Materiali e documenti 

• C. Salinari, Un giudizio limitativo sulla Bufera e altro 

Livello di approfondimento: medio 

Il romanzo e la novella 

• Il realismo mitico e simbolico di Vittorini e Pavese 

• E. Vittorini, Conversazione in Sicilia 

• C. Pavese, Paesi tuoi 

• C. Pavese, La casa in collina 

• C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 

•  P. Levi, Se questo è un uomo 

• B. Fenoglio, Il partigiano Johnny 

 

Testi 

• E. Vittorini, Gli astratti furori 

• E. Vittorini, La conclusione del romanzo 

• C. Pavese, La morte di Gisella 

• C. Pavese, E dei caduti che facciamo? 

• C. Levi, Per i contadini, lo Stato è più lontano del cielo 

• P. Levi, Il viaggio 

• P. Levi, Perché i lager? 

• B. Fenoglio, L’esperienza terribile della battaglia 

 

 

Materiali e documenti 

• G. Barberi Squarotti, I miti delle Langhe  

 

 

Livello di approfondimento: medio 

 

Educazione civica 
 

G8: la sospensione violenta dei diritti. 

• https://www.raiplay.it/video/2021/07/La-Grande-Storia-Anniversari---Il-G8-di-Genova-la-ricerca-della-
verita-044fb04a-2a2b-4d8b-9e14-c21cbe304bba.html 

• Visione del film Diaz di Daniele Vicari 
 
f.to  I rappresentanti di classe    f.to il docente 

 
Fabriano 14 Maggio 2022 

 

 

 
 
 
 

https://www.raiplay.it/video/2021/07/La-Grande-Storia-Anniversari---Il-G8-di-Genova-la-ricerca-della-verita-044fb04a-2a2b-4d8b-9e14-c21cbe304bba.html
https://www.raiplay.it/video/2021/07/La-Grande-Storia-Anniversari---Il-G8-di-Genova-la-ricerca-della-verita-044fb04a-2a2b-4d8b-9e14-c21cbe304bba.html
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LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” 
 A. S. 2021/2022  

INDIRIZZO Linguistico 
CLASSE 5D 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura inglese 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

Dal testo “Performer Culture and Literature"- voll. 2-3, di M. Spiazzi, M Tavella, M. Layton 

MODULI CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFOND. 

(ELEVATO, 

MEDIO, 

DISCRETO) 

TEMPI 

(N. 

ORE) 

 

 

 

 

 

Modulo 1: 

 

The Victorian 

Age 

(Specification 

10, 11) 

The first half of Queen Victoria’s reign: social and 

political background. The Victorian compromise. The 

Victorian novel and its main features. 

 

Charles Dickens: life and works. 

Life in Victorian town.  

- Text analysis: “Coketown”  (from Hard times) 

The world of the workhouses.  

Oliver Twist: themes and plot.  

- Text  analysis: “Oliver wants some more”. 

The theme of education.  

- Text analysis of “The definition of a horse” (from 

Hard Times)  

Charlotte Brontë:  

The theme of education: 

- Text  analysis of “Punishment” (from Jane Eyre) 

Jane Eyre: themes and plot, a revolutionary heroine 

(teacher’s notes) 

 

The second part of Victorian Age: The white man’s 

burden, Darwin's theories and the British Empire.  

 

Thomas Hardy: life, works and themes.  

Tess of the D’Urbeville: plot and characters. The theme of 

morality. 

- Text  analysis: “Alec and Tess”. 

 

R.L. Stevenson: life and works, The strange case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde, plot and characters.  

The theme of hypocrisis. 

-  Text analysis: “The story of the door”. 

 

The Aesthetic Movement and a new concept of art. 

 

Oscar Wilde: life and works.  

The picture of Dorian Gray: plot and characters. Themes 

and style. 

- Text analysis: “Basil’s studio” and “I would give 

my soul”.  

medio 

 

 

 

elevato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discreto 

 

 

 

 

 

discreto 

 

 

medio 

 

 

 

 

medio 

 

 

 

 

discreto 
 

medio 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

6 
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Modulo 2: 

 

The Modern 

Age 

(Specification 

13, 14, 15) 

 

 

The Edwardian age and World War I, social and political 

background, a deep cultural crisis, Sigmund Freud. The 

Modernist spirit. 

 

Modern poetry. The war poets.  

- Text analysis of “Dulce et Decorum est” by Wilfred 

Owen. 

 

T.S. Eliot: life and works. The waste land: themes, 

symbolism, style, the objective correlative.  

-  Text analysis: “The burial of the Dead”. 

 

The modern novel: the stream of consciousness and the 

interior monologue. 

 

James Joyce: life and works, innovative style, the epiphany.  

Dubliners: structure, themes.  

- Text analysis: “Eveline”, “Gabriel’s epiphany” 

(from “The Dead”). 

The Ulysses: plot and characters, style and symbols, the 

mythical method. 

 

W.H. Auden and the committed writers. Life and works. 

Another Time.  

- Text analysis: “Refugee Blues”, style and themes. 

 

The dystopian novel: themes and features. 

 

George Orwell: life and works.  

Animal farm: plot, themes and symbolism. 

- Text analysis: “Old Major’s speech”. 

Nineteen Eighty-Four: plot, themes and characters.  

- Text analysis: “Big Brother is watching you”. 

 

Aldous Huxley and the dystopic novel Brave New World, 

plot and themes.  

- Text analysis: “The conditioning centre”. 

 

William Golding and the dystopian allegory. 

Lord of the Flies: plot, themes and symbols.  

- Text analysis: “A view to a Death” 

 

Post-war drama: the theatre of the absurd and Samuel 

Beckett. Waiting for Godot: style, language,  themes, 

characters.  

- Text analysis “Nothing to be done”. 

discreto 

 

 

 

 

discreto 

 

 

medio 

 

 

 

discreto 

 

 

medio 

 

 

 

 

 

 

 

discreto 

 

 

 

 

discreto 

 

elevato 

 

 

 

 

 

discreto 

 

 

 

 

discreto 

 

 

 

discreto 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Modulo 3: 

 

The 

Contemporary 

Age 

(Specification 

17, 18) 

 

The cultural revolution in the 50s and 60s: reading. 

The “Angry Young Men” and John Osborne. Look back 

in anger.  

- Text analysis: “Boring Sundays!”. 

 

Jack Kerouac and the Beat generation: the beatniks, 

themes and lifestyle.  

On the Road.  

- Text analysis: “Into the West”. 

 

discreto 

discreto 

 

 

 

discreto 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 
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Pop art and Andy Warhol: reading.  

Keith Haring and his time: reading. 

discreto 

discreto 

1 

1 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 Titolo 

Libro di testo  
“Performer Culture and Literature"- voll. 2-3, di M. Spiazzi, M Tavella, M. Layton (anche 

in versione e-book con attività e supporti multimediali) 

Lavagna interattiva 

multimediale e 

consultazione web 

Si 

Laboratorio 

multimediale 
Si 

Altro Visione di filmati attinenti agli argomenti letterari. 

 

VALUTAZIONE 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

SCRITTE 
TEMA o 

ANALISI 

DEL TESTO 

 

PROBLEMI QUESTIONARIO 

O PROVA 

STRUTTURATA 

RICERCA INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 

progetto) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

(scheda) 

SI NO SI NO NO NO 

 

 
ORALI 
COLLOQUIO INDIVIDUALE 

(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE INDIVIDUALE  GRUPPI DI DISCUSSIONE  

SI NO NO 
 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si rimanda alle tabelle di valutazione del PTOF. 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 3 3 

2° quadrimestre n° 3 3 

 
 

 

Fabriano, 15/05/2022 

 

F.to I rappresentanti di classe                        F.to   L’insegnante 
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 LICEO  CLASSICO “FRANCESCO STELLUTI” 
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO linguistico      

CLASSE 5°D 

DISCIPLINA FRANCESE 

 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

1. Lo studio della lingua e della civiltà francese prevede ancora il consolidamento 

e l’ampliamento delle competenze acquisite negli anni precedenti, riguardanti 

la comunicazione quotidiana, la comprensione delle espressioni culturali, la 

riflessione sulla lingua; 

2. Si proseguono le indagini di storia letteraria che saranno condotte in maniera 

analitica attraverso documenti ed opere; 

3. Si rimarrà in un ottica comunicativa anche per quanto concerne la letteratura, 

poiché l’uso del linguaggio letterario, anche se diverso dal linguaggio 

quotidiano,è comunque finalizzato alla comunicazione; 

4. Studiare brani letterari significa ritenere la letteratura un valido strumento per 

osservare l’uso della lingua e per sviluppare la capacità degli studenti di 

“rispondere” a tale uso. Al centro dell’interesse sarà il testo, a proposito del 

quale si porranno le tre domande fondamentali: cosa dice, come a quale scopo; 

5. comprendere ed analizzare approfonditamente un testo porterà naturalmente a 

riflessioni sul contesto ad esso relativo, attraverso il confronto con altri 

prodotti letterari affini per genere, collocazione cronologica, o tema, 

coinvolgendo obiettivi didattico - disciplinari ampi e globali quali la 

comprensione di un’epoca (storica, sociale e letteraria), dell’uomo, i suoi 

problemi, i suoi modi espressivi e comunicativi. 

 
 

OBIETTIVI 
 

Nell’ultimo anno, si  è inteso consolidare l’applicazione della conoscenza delle tecniche relative al 

commentaire dirigé e all’essai bref (oggetto della terza prova scritta), anche tramite la 

somministrazione di alcune prove di essais brefs e di commentaires dirigés da redigere a casa,  

Come da programma, gli alunni hanno già letto, nella loro versione integrale, le seguenti opere: 

“Madame Bovary” di Flaubert  e  “L’Etranger” di Camus.  
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CONTENUTI  DISCIPLINARI (tenendo presente la metodologia dell’EsaBac): 

Si è tenuto conto, ovviamente, anche delle linee guida del programma ufficiale ESABAC  e 

particolarmente a quanto esplicitato nell’Allegato 2 del DM n. 95/2013. Nell’ultimo anno, infatti, gli 

studenti si sono cimentati nell’analisi di testi tratti da opere letterarie appartenenti all’ottocento e al 

novecento, relativamente alle seguenti tematiche previste per il quinto: Il Romanticismo (da De 

Musset), Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia, La poesia della modernità: 

Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo, La ricerca di nuove forme dell’ espressione letteraria e 

i rapporti con le altre manifestazioni artistiche.  

 

 

 
PÉR

IOD

E 

NUCLEI IMPRESCINDIBILI RÉFÉRENCES 

CULTURELLES 

(nessi 

interdisciplinari) 

 

CONNAISSANCES 

LITTÉRAIRES 

COMPÉTENCES 

COMMUNICATIVES 
Problématiques… 

Sept

emb

re/O

ctob

re 

De Musset. : « Tristesse », « La 

nuit d’octobre »  

Lorenzaccio. (cenni) 

 

V. Hugo : la «préface de 

Cromwell » (révision) 

Rappel et exercices 

d’entrainement sur essai 

bref (révision des 

différentes parties) 

 

Etude d’une fiche 

synthétique pour 

auteurs. 

Histoire: la Monarchie 

Bourgeoise, la 

Révolution de 1848, la 

Deuxième République, 

le Second Empire. 

 

Leopardi : Canti, 

Operette  Morali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre et liberté 

Oct

obre

/nov

emb

re 

V. Hugo: « A’ Villequier », 

« Demain, dès l’aube » (Les 

Contemplations) ;  « Fonction du 

poète » (Les rayons et les 

ombres) ;  « Le portrait de Jean 

Valjean » (Les Misérables). 

 

Stendhal : « Le phénomène de la 

cristallisation » (De l’Amour), 

« La première rencontre », « Le 

procès de Julien » (Le Rouge et le 

Noir).  

 

Balzac:  « Le petit déjeuner », 

« La mort de Grandet » (Eugénie 

Grandet). « La pension Vauquer », 

« La dernière larme de Rastignac » 

(Le père Goriot).  

 

Fiche-méthode sur les 

outils d'analyse de la 

poésie et du roman. 

 

Repérer les différents 

registres littéraires. 

 

Anglais : le roman 

gothique. 
 
Différences entre 

Romantisme français et 

italien. 

 

Ecrire pour l’art ou 

 pour l’humanité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle vision de la 

 Société Balzac  

propose-t-il à 

 travers l’initiation 

 de Rastignac? 

 

 

 

Nov

emb

re 

Flaubert:« Le nouveau » « Les 

deux rêves » « L’empoisonnement 

de Mme Bovary » (phot), « La 

mort d’Emma » (Madame 

Bovary). Lecture intégrale de 

Reconnaître le discours 

indirect-libre. (Rappel) 

 

Exercices 

d’entrainement relatifs 

 Comment  

l’écriture réaliste  

détourne-t-elle les 

clichés  

romantiques? 
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l’œuvre. au commentaire dirigé. 

Déc

emb

re 

Zola : « L’alcool » « Les larmes de 

Gervaise » « L’idéal de Gervaise » 

(l’Assommoir) ; 

« Du pain ! Du pain ! » Qu’ils 

mangent de la brioche… » 

(Germinal). L’Affaire Dreyfus : 

« J’accuse ! »  

L’argent (sujet esabac) Histoire : le Second 

Empire, la Commune, 

l'affaire Dreyfus 

 

Italien : il verismo, 

Giovanni Verga 

 

Janv

ier 

Le Parnasse Théophile Gautier, 

(Emaux et Camées),quelques 

données. p.152 

Baudelaire: « Spleen », 

«Correspondances », « Harmonies 

du soir », « L’Invitation au 

voyage », « L’Albatros » (Les 

Fleurs du Mal). « Les yeux des 

pauvres » (Le Spleen de Paris 

Petits poèmes en prose). 

 

 

Produire une carte 

heuristique personnelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment le poète 

 est-il représenté : 

génie visionnaire  

ou être maudit ? 

Févr

ier 

Verlaine : « Soleils couchants », 

« Chanson d'automne » (Poèmes 

saturniens); « Il pleure dans mon 

coeur », (Romances sans paroles) ; 

« Art poétique » (Jadis et 

Naguère). 

 

Rimbaud : « Voyelles », « Le 

Dormeur du val » (Poésies). 

Intéragir à l'oral avec 

aisance. Comprendre un 

document oral 

complexe. Exprimer son 

propre point de vue. 

Il decadentismo. 

Le symbolisme (p.201) 
 

Mar

s 

 

 

P 

O 

E 

S 

I 

E 

Apollinaire :  

«  Zone », « Le Pont Mirabeau » 

(Alcools) ;  « La cravate et la 

montre » (Calligrammes) ; 

 

 

Le Surréalisme :  

Breton : « L’écriture 

automatique » (Le Manifeste du 

Surréalisme) ; (phot.) 

Eluard : « La courbe de tes yeux » 

(Capitale de la douleur). Le poème 

« Liberté ».  

S'orienter dans les 

différents siècles et les 

différents courants 

littéraires et bien 

associer les auteurs aux 

siècles correspondants. 

Histoire : la Troisième 

République 

 

Histoire/société : la 

Belle Époque 
 

Ruptures et  

nouveautés, la  

recherche d’une  

nouvelle  

expression  

pour exprimer 

 la vision  

d’une autre  

réalité. 

Avri

l/Ma

i 

 

 

 

 

 

M. Proust: « La madeleine », « Le 

drame du coucher », « La sonate 

de Vinteuil » (Du côté de chez 

Swann). 

 

 L’Oulipo : 

Perec : « Dans l’escalier », 

« L’ascenseur » (La vie, mode 

Produire, avec aisance, 

un essai d'environ 600 

mots à partir d'un corpus 

de textes. 

 

La figure de l'esthète 

(italien : D'Annunzio) 
 
Psychologie : le rêve, la 

psychanalyse de Freud. 

 

Philosophie : Bergson 
 

Comment les  

romanciers  

remettent-ils en  

question les règles  

du genre  

romanesque ? 
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R 

O 

M 

d’emploi). 

Queneau : « Exercices de style ». 

Italien : Pirandello 

 

L’Oplepo (l’équivalent 

italien) 

A 

N 

 

 

Mai  

Jean –paul Sartre –

L’Existentialisme 

« Les clés de l’existence » (La 

Nausée) ; « Les autres » (Huis 

clos ) ; « La pureté ou le 

compromis » (Les mains sales). 

 

Camus: “Le soleil” (L'Étranger), 

lecture intégrale du roman. “La 

mort de l’enfant” (La Peste). “J’ai 

besoin de la lune” (Caligula). 

  En quoi le 

personnage de  

Meursault  

incarne-t-il la  

vision du monde  

absurde ? 

T 

H 

E 

A 

T 

R 

E 

Le théâtre de l’absurde: 

Beckett: “Endroit délicieux” (En 

attendant Godot). 

  La tragédie du  

langage : aux  

frontières de la  

communication et 

de l’incommunica 

bilité. 

 
Con la Prof.ssa di Conversazione sono stati sviluppati diversi argomenti di attualità utili anche per la 

preparazione alla certificazione B2. 

 

    ABILITA’: 
 

1   Lo studente è capace di comprendere il significato di testi autentici    relativi alla vita 

quotidiana.  

 

2    Sa interagire in una conversazione di uso quotidiano, con intonazione e pronuncia corrette 

secondo un determinato contesto e una data situazione. 

 

3    Sa comprendere testi scritti, riconoscendone le funzioni, scomporli in   sequenze e produrre 

testi scritti per informare, per descrivere processi e situazioni. 

 

4  Sa riprodurre lessico e strutture acquisite in altri testi. 

 

5 Sa riassumere oralmente e per iscritto testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti 

culturali. 

 

6 Sa comprendere ed interpretare i testi letterari, analizzandoli  e collocandoli nel contesto 

storico – sociale e culturale, nonché fare gli opportuni collegamenti con la letteratura 

italiana. 
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COMPETENZE: 
 

1)  comprendere e reagire a messaggi orali autentici riconoscendone il registro ed interpretando 

l’intenzione comunicativa del parlante; 

 

2)  esprimersi in modo efficace ed adeguato sia dal punto di vista morfo -sintattico che 

funzionale- comunicativo; 

 

3) leggere il testo letterario enucleandone le componenti linguistiche e stilistiche gli elementi 

caratterizzanti l’autore ed il suo messaggio personale in rapporto al periodo storico e letterario 

di appartenenza; 

 

4) identificare gli elementi caratterizzanti il genere letterario cui il testo appartiene e la 

corrispondenza o non alle convenzioni che regolano il genere; 

 

5) esprimere opinioni e rielaborare le informazioni in modo lessicalmente e formalmente 

corretto dimostrando di avere acquisito la capacità di organizzazione di un discorso critico 

letterario; 

 

6) studiare autonomamente. 

 

7) sa redigere in francese un essai bref su un corpus di 5 documenti secondo la 

“problématique”, nonché un commentaire rédigé, richiesti dall’Esabac. 

 

 

 

 

Metodologie didattiche 

 

 
Ricerca 

azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

classroom 

Ricerche 

individuali  

Apprendim

ento 

coopera 

tivo 

Problem 

posing, 

problem 

solving 

Lezione frontale 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

 

 
 Titolo  

 

LIBRi DI TESTO: 

 

“Harmonie littéraire” vol.2 aut. S.Doveri/R. Jeannine  Ed.Europass 

“ Esabac en poche” autori vari, ed.Zanichelli per la preparazione alle prove d’esame Esabac. 

Fotocopie di materiale per la preparazione DELF B 2   
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“Analyse en poche” autori vari ed. Zanichelli 

TESTI IN 

PRESTITO DALLA 

BIBLIOTECA 

D’ISTITUTO 

 

NO 

 

 

 

TESTI IN 

PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 

DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…) 

 

NO 

 

 

 

LAVAGNA 

INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 

 

 

LAVAGNA 

INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE 

WEB 

 

 SI 

 

 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 SI 

 

 

ALTRO: Film in DVD: “Un long dimanche de fiançailles” e “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu”. 

 

 

 

VALUTAZIONE 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  

SCRITTE 
TEMA 

 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 

INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 

progetto etc.) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIONARIO 

 SI 

 
 

 

 

 NO 

 

 

 NO 

 SI 
 

 SI 

 
 

 SI 

 
 

 SI 

 

 

 

 

 

 
PROVE 

ORALI 
COLLOQUIO 

INDIVIDUALE 

(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 

INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 

GUIDATA 

PRESENTAZIONE 

ALLA CLASSE  

DI UNA TESI 

ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 

ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZATA 

E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

 SI 

 
 

 SI 

 
  

 SI 

 
 

 SI 

 
 

 SI 

 
  

 

 

 NO 
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PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte Orali 

1° quadrimestre n° 3 3 

2° quadrimestre n° 3 3 

 

 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE  
 

 PROVE SCRITTE 
1° INDICATORE 2° INDICATORE 3° INDICATORE 4° INDICATORE 

 

 

 

Correttezza espositiva 

(lingua) 

 

 

 

 

 

 

Comprensione del testo 

 

 

 

Organizzazione testuale 

 

 

 

Padronanza dei 

contenuti 

 

 
PROVE ORALI 

1° INDICATORE 2° INDICATORE 3° INDICATORE 4° INDICATORE 
 

 

 

Conoscenza degli argomenti 

 

 

 

 

 

 

Padronanza della lingua 

 

 

 

Rielaborazione personale 

 

 

 

Correttezza della pronuncia 

 

 

Attività’ integrative effettuate: 

     

 

1. Partecipazine a esame DELF B2 ad ancona presso  la facolta’ di economia e 

commercio  –  febbraio 2022 

 

2. Campionati delle lingue (francese) 11 novembre 2021 
 

 

 

 

Fabriano, il 12/05/2022 

 

F. to   il docente                         f.to   i rappresentanti di classe 
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LICEO  CLASSICO “FRANCESCO STELLUTI” 
 

A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO linguistico      

CLASSE 5D 

DISCIPLINA tedesco 

 

PROGRAMMA  

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

Nel triennio gli obiettivi disciplinari sono: 

- il consolidamento e l’ampliamento delle competenze acquisite negli anni precedenti 

mediante l’uso sempre più consapevole della lingua, sul piano recettivo e produttivo; 

- lo sviluppo di una competenza letteraria, delle sue peculiarità e dei punti di contatto 

con il codice linguistico di cui è espressione particolare; 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

LINGUA  

UDA: Gestern und Heute  

DESCRIZIONE:  

 

Unità e funzioni Grammatica 

Lektion 19 - Die Sechziger Jahre  

- Raccontare e comprendere eventi al passato 

- Raccontare e comprendere la storia del muro 

di Berlino 

- Il Präteritum 

- Il Plusquamperfekt 

- Frasi secondarie introdotte da als e wenn 

- Frasi secondarie introdotte da nachdem, 

bevor, während 

Lektion 20 - Kleider machen Leute 

Lektion 21 - Wohnungseinbruch 

- Descrivere persone dal punto di vista 

estetico e caratteriale  

- Esprimere ipotesi, desideri, speranze 

- La declinazione dell’aggettivo in funzione 

attributiva 

- Il Konjunktiv II  

- La costruzione della frase ipotetica con wenn 

 

UDA: Soziales Engagement 

DESCRIZIONE:  

Unità e funzioni Grammatica 

Lektion 21 - Soziales Engagement 

- Parlare del clima e dei movimenti globali sul 

- I verbi con preposizione 

- La forma passiva al presente 
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cambiamento climatico 

- Parlare delle azioni quotidiane che 

influiscono sull’ambiente 

- Comprendere e raccontare storie di persone 

attive nel campo dei diritti umani e di 

migranti 

- La costruzione infinitiva statt … zu e l’avverbio 

stattdessen 

- La congiunzione indem 

- Le frasi introdotte dai pronomi relativi was e wer  

 

UDA: Erfindungsgeist 

DESCRIZIONE:  

Unità e funzioni Grammatica 

Lektion 22 

- Parlare, descrivere e raccontare i paesi di 

lingua tedesca, anche attraverso le loro 

specificità ed invenzioni passate alla storia 

- La forma passiva al passato 

- La forma passiva impersonale 

- Il complemento d’agente e causa efficiente 

- Il Konjunktiv II dei verbi forti 

- Il pronome indefinito 

 

LETTERATURA 

UDA: die Romantik. Il romanticismo tedesco in letteratura 

DESCRIZIONE:  

- Periodizzazione e caratteri generali del Romanticismo tedesco 

- Il ruolo di Napoleone  

- I fratelli Schlegel e la rivista Athenäum 

- Novalis e gli Hymnen an die Nacht 

- Il ruolo dei fratelli Grimm nella formazione di una tradizione culturale e linguistica tedesca 

- Georg Büchner e il movimento Vormärz. 

 

UDA: Aufbruch in die Moderne 

DESCRIZIONE:  

- I pilastri del pensiero moderno e loro conseguenze sulla cultura e letteratura del ‘900: Nietzsche, Marx, 

Freud 

- Thomas Mann: Buddenbrooks 

- Hermann Hesse: Siddharta, Der Steppenwolf 

- Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, Der Mann ohne Eigenschaften 

 

UDA: La letteratura dell’esilio e la Trümmelliteratur 

DESCRIZIONE:  

- La condizione dei letterati e della cultura negli anni ‘30 in Germania e durante il Nazismo 

- Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper, Leben des Galilei 

- Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz  

- Elias Canetti: Die Blendung 

 

UDA: La Germania divisa e la riunificazione 
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DESCRIZIONE:  

- La guerra fredda: il ruolo della Germania e di Berlino al centro dell’opposizione tra i due blocchi 

- Due modi di intendere il mondo e due letterature a confronto: la BRD e la DDR 

- Friedrich Dürrenmatt: Der Verdacht 

- Günter Grass: Die Blechtrommel 

- Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns 

- Christa Wolf: Der geteilte Himmel, Medea. Stimmen 

- Bernhard Schlink: Der Vorleser 

 

F.TO I RAPPRESENTANTI DI CLASSE      F.TO IL DOCENTE 

 

Fabriano, 15/05/2022  
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LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” 

A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO:  LINGUISTICO 

CLASSE V   D 

PROGRAMMA SVOLTO 

                                            STORIA 

 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

        Sviluppare l'attitudine a problematizzare fatti, culture, tradizioni mediante il riconoscimento     

della loro storicità; 

 potenziare la capacità di identificare il senso di un fatto/evento/idea a 

  partire dal processo di cui è momento; 

 favorire lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e di argomentazione; 

 favorire lo sviluppo di una più ricca terminologia;. 

 conoscere i termini e le fondamentali categorie storiografiche; 

 comprendere e analizzare le strutture portanti del discorso storico; 

 potenziare la capacità dello studente di orientarsi all'interno della tensione dialettica tra passato e 

presente; 

 utilizzare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

 abituarsi a una lettura complessa del fatto storico rintracciando in esso le diverse dimensioni in cui 

si struttura (economiche-politiche-sociali-culturali…) 

  

 OBIETTIVI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

MODULO 
CONTENUTI 

Paragrafi 
 Livelli di attuazione 

I PRIMI DEL’900 
La società di massa 

L’Italia giolittiana 
Livello medio 

IL MONDO IN 

GUERRA 

Dalla crisi dell’equilibrio alla guerra 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

I fronti della guerra 

La guerra di trincea 

I movimenti contro la guerra 

La Russia fra guerra e rivoluzione 

I bolscevichi al potere 

La fine del conflitto 

 

(livello medio) 

GLI ANNI VENTI E 

TRENTA 

Un quadro problematico 

L’instabilità politica in Europa 

Il primato economico statunitense 

Il caso italiano 

L’affermazione del Fascismo 

Il ritorno all’ordine 

Gli Stati Uniti dalla depressione al “New Deal” 

La repubblica di Weimar 

La crisi del 1929 e il nazional-socialismo 

 

(livello medio) 
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L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

Consolidamento del regime fascista 

Lo Stato corporativo e la “terza via” 

La politica economica del fascismo 

La politica estera 

L’antifascismo 

I limiti del totalitarismo fascista 

Il nazional-socialismo al potere 

L’ideologia del nazional-socialismo 

La struttura del regime nazista 

 

 

Verso la seconda guerra mondiale 

 

(livello medio) 

LA SECONDA 

GUERRA  

MONDIALE 

L’Europa in guerra 

La “guerra parallela” dell’Italia 

Il predominio tedesco 

L’intervento degli Stati Uniti 

L’occupazione dell’Europa e la Shoah 

La svolta del 1942 – 1943 

La campagna dell’Italia e la fine del fascismo 

La resistenza nell’Italia occupata 

 

Gli esiti della guerra 

 

 

(livello essenziale) 

 

 
 

 
 

) 

                          

LIBRO DI TESTO  :  G.BORGOGNONE – D. CARPANETTO  “L’IDEA DELLA STORIA   

B.MONDADORI 

 

 

Fabriano 15 maggio ’22  

                                                                   

La docente 

                                                                                       

                                                                                                       I rappresentanti di classe 

        

 

 

 

 
 

LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” 

A.S 2021/2022 

 INDIRIZZO:  LINGUISTICO - CLASSE V D 

PROGRAMMA SVOLTO DI 
 STORIA ESABAC 
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CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

MODULO CONTENUTI 
Tempi e livelli di 

attuazione 

CHAPITRE 20 

 LE RELATIONS 

INTERNATIONALES 

DE 1945 À 1973  

étude 39 La constitution de blocs (1945 - 1947 ) 

étude 40 La premier enjeu de la Guerre froide: 

l’Allemagne  

 Leçon 61 La guerre froide de 1949 à 1962  

Leçon 62 1963 - 1975: la Détente?  

 

CHAPITRE 21  

LE TIERS-MONDE DE 

1945 À NOS JOURS  

Leçon 63 De la colonisation du monde à la 

conférence de Bandoeng  

 Leçon 64 Les grandes mouvements de 

décolonisation  

étude 41 La guerre d'Algérie (1954 - 1962)  

 Leçon 65 Un Tiers-monde?  

 

livello medio 

 
CHAPITRE 22 

L’EUROPE DE 1946 À 

NOS JOURS  

Leçon 66 Les premiers pas de l’Europe 

communautaire (1945-1957)  

 Leçon 67 De la CEE à l’UE (1957-1992)  

étude 42 L’UE de 1992 à nos jours  

Le limites de l’UE (Brexit, Schengen)  

 

livello medio 

CHAPITRE 23  

A LA RECHERCHE 

D’UN NOUVEL 

ORDRE MONDIAL 

(DE 1973 À 

AUJOURD’HUI)  

Leçon 68 Le conflit israelo-palestinien et ses 

implications internationales  

 Leçon 69 La chute de communisme soviétique 

Leçon 70 Le monde de l'après-Guerre froide  

étude 43 Qu’est-ce que la mondialisation?  

 

livello medio 

CHAPITRE 27 LA VIE 

POLITIQUE FRANÇAISE 

DE 1945 À NOS JOURS  

Leçon 79 La IV République (1946-1981)  

Leçon 80 La mise en place de la V République et 

le gaullisme 1958-1981)  

 Leçon 81  

 Chapitre 28 Economie, culture et société 

française de 1945 à nos jours  

Leçon 83 La France dans la tourmente 

économique et social (1973-2012)  

étude 46 Les pratiques sociales et culturelles des 

Français  

document d'actualité: Le terrorisme en France  

 

livello medio 

 

LIBRO DI TESTO 

ENTRE LES DATES  E. LANGIN   ed. 

Loescer 

 
Torino  

 

 

 

Fabriano 15 maggio 2022 

 

I rappresentanti di classe                                                                    Le docenti 
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LICEO “FRANCESCO STELLUTI” 

A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO LINGUISTICO 
CLASSE 5D 

PROGRAMMA SVOLTO: FILOSOFIA 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

- acquisire un lessico caratterizzato in senso disciplinare; 

- acquisire la capacità di analizzare con gli strumenti critici fondamentali un testo filosofico; 

- possedere la capacità di sapersi orientare nell'ambito della tradizione filosofica occidentale e del suo 

apparato concettuale e categoriale; 

- sviluppare la capacità di pensare, esporre, argomentare con rigore logico-concettuale; 

- sviluppare la capacità di interpretare e valutare criticamente la realtà. 

 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI : 

 

CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

(ELEVATO, MEDIO, 

DISCRETO) 

RECUPERO DEL PROGRAMMA DELL'ANNO PRECEDENTE  

SCHOPENHAUER (pp. 13-23) Discreto 

KIERKEGAARD (pp. 61-69) Discreto 

MARX (pp. 95-107) (letture: T1, T2) Discreto 

Il Positivismo (COMTE – DARWIN) (pp. 125-136) (pp. 178-188; 

letture: N1, N3, N4) MILL (pp. 136-141) 
Discreto 

NIETZSCHE (pp. 242-260) Discreto 

FREUD (pp. 350-363) Discreto 

 

Competenze:  

- sapere enucleare idee e concetti, nonché individuare e sottolineare la problematicità di tesi e teorie; 

- sapere individuare e utilizzare, eventualmente anche in modo creativo e personale, regole e principi 

del filosofo; 

- sapere realizzare confronti tra teorie e tra singole tesi, individuando differenze e analogie; 

- saper analizzare un testo filosofico contestualizzandolo e riconoscendone tipologia, struttura, 

destinatari. 
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Capacità:  

- essere capace di integrare conoscenze del campo filosofico con quelle di altri ambiti disciplinari; 

- essere capace di valutare temi, idee, problemi, esplicitandone le motivazioni sia personali, sia 

dell'autore; 

- deve dare una valutazione pertinente e fondata di temi e problemi filosofici. 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Didattica 

modular

e 

Lezione 

frontale 

Progettazion

e 

Apprendiment

o cooperativo 

Problem 

solving 

Analisi 

di casi 
Ricerca 

individuale  

NO SI NO NO SI SI NO 

 

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 

 TITOLO 

LIBRO DI TESTO: Geymonat, Tagliagambe, Il Pensiero e la realtà, vol 3, Garzanti Scuola 

ALTRI TESTI 

(bibliografia): 

 

 

 

 

 

 

INTERNET 

(sitografia): 

 

 

 

 

 

 

 

CD ROM e DVD 

MULTIMEDIALI 

 

 

 

 

 

 

AUDIOCASSETT

E, 

VIDEOCASSETTE 

 

 

 

 

 

 

ALTRO:  
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TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

SCRITTE      
TEMA 

 

PROBLEMI QUESTIONARIO RICERCA 

INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 

progetto) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 

SINTETICA 

(scheda) 

NO NO SI NO NO NO 

 

 

SCRITTO-GRAFICHE      
PROGETTO ELABORATO FINALIZZATO TEMA LIBERO 

NO SI NO 
 

 
ORALI      
COLLOQUIO INDIVIDUALE 

(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE INDIVIDUALE  GRUPPI DI DISCUSSIONE  

SI NO NO 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte scritto-grafiche orali 

1° quadrimestre N° 3 1  2 

 

 

DIDATTICA, VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 
Una parte della programmazione è stata svolta a distanza, con video-lezioni in modalità sincrona e 

talvolta con video- e/o audio-registrazioni in modalità asincrona. 

La didattica a distanza ha comportato presentazioni più lineari e sintetiche, brevi e essenziali letture di 

documenti. 

Le verifiche a distanza (sia scritte che orali) sono state valutate meno (con un peso percentuale minore) 

delle tradizionali verifiche in presenza. L'insieme di queste situazioni non hanno fatto altro che 

prolungare il periodo di didattica a distanza dello scorso anno scolastico, con difficoltà e problemi non 

solo ripetuti bensì aggravati. 
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PROVA SCRITTA (questionario a risposta aperta) 

 

 

Indicatori Pes

i 

Buono/ottimo Discreto Sufficiente Mediocre Scarso 

Pertinenza e 

correttezza 

2 La risposta 

risulta 

sicuramente 

coerente, 

appropriata e 

espressa con 

linguaggio 

appropriato e 

puntuale 

La pertinenza 

argomentativa 

è rispettata in 

maniera 

soddisfacente 

così come la 

correttezza 

logica e 

formale 

La comprensione 

delle nozioni 

fondamentali e 

l’individuazione 

dei problemi 

sono corrette; 

l’uso del 

linguaggio 

specifico è 

limitato agli 

elementi di base. 

L’acquisizione 

delle 

informazioni 

risulta poco 

significativa e 

disorganica. Il 

linguaggio è 

improprio e 

poco chiaro. 

Non sono 

presenti i 

contenuti 

richiesti, o si 

tratta di 

acquisizioni 

inessenziali 

espresse in 

modo 

improprio. 

Completezza 1 La risposta è 

ampia, 

circostanziata, 

esauriente. 

Si mostrano 

comprensione 

e analisi dei 

concetti chiave 

e dei principi 

generali.  

L’analisi degli 

argomenti, pur 

poco articolata, 

presenta taluni 

elementi di 

comparazione 

I contenuti 

disciplinari 

sono utilizzati 

solo 

parzialmente. 

La 

produzione è 

lacunosa e 

frammentari

a 

 

PROVE ORALI 
 

Livelli Conoscenze Competenze Capacità 

Insufficiente 

  1 

Assente o molto limitata la 

conoscenza dei dati essenziali; 

assente la comprensione di 

concetti e strategie 

argomentative 

Non sa applicare le 

conoscenze a situazioni 

problematiche, né 

all’analisi del testo 

Non sa rielaborare, né 

operare in modo 

analitico o sintetico 

mediocre  

 2 

Limitata la conoscenza dei 

dati essenziali; scarsa la 

comprensione dei concetti o la 

padronanza di strategie 

argomentative 

Si sforza di applicare, con 

scarso successo alcune 

conoscenze; raramente 

riesce a servirsene 

nell'analisi del testo 

Non sa rielaborare le 

conoscenze, né operare 

sinteticamente; lacunosa 

e frammentaria l'analisi 

sufficiente   

3 

Possiede conoscenze basilari; 

elementare la comprensione 

dei concetti, come pure la 

padronanza del ragionamento 

Sa applicare, pur con 

qualche incertezza, le 

conoscenze a situazioni 

problematiche o all'analisi 

del testo 

Si impegna a rielaborare 

i contenuti cognitivi, pur 

mancando di originalità e 

senso critico 

discreto/ 

buono  

4 

Possiede valide conoscenze 

lessicalmente corrette; sa 

cogliere il senso dei problemi 

e concetti ed argomentare in 

modo consequenziale 

Sa applicare le 

conoscenze per 

interpretare situazioni 

problematiche o svolgere 

con efficacia l'analisi del 

testo 

Rielabora le conoscenze 

adattandovi un 

linguaggio personale e 

tuttavia corretto; si 

sforza di valutare con 

spirito critico 

ottimo 

5 

Ricca l'acquisizione delle 

strutture cognitive e del 

lessico; comprende facilmente 

Efficace e completa 

l'applicazione delle 

conoscenze a situazioni 

Elevato grado di 

rielaborazione critica, di 

valutazione e di sviluppo 
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problemi e strumenti 

interpretativi e sa ragionare 

con rigore 

nuove o all'analisi di testi creativo  

 

 

 

Fabriano, 15 maggio 2022 

 

F.TO I RAPPRESENTANTI DI CLASSE   

   F.TO IL DOCENTE 
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LICEO “F. STELLUTI” 
A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO -  LINGUISTICO 

CLASSE - 5 SEZ. D 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

DISCIPLINA :  MATEMATICA 

 

Prof.ssa SILENA FAGGIONI 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 
 

➢ Favorire lo sviluppo dell’intuizione e della logica 

➢ Educare al processo di astrazione 

➢ Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo 

➢ Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 
➢ Acquisire l’abitudine di esaminare criticamente le proprie conoscenze 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI : 

 

 

MODULO U.D. CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

(ELEVATO, MEDIO, 

DISCRETO) 

TEMPI 

(N. 

ORE) 

1. 

LE  

FUNZIONI 

1 Definizione di funzione reale a variabile 

reale  

 

Classificazione delle funzioni 

      

Ripasso del grafico delle funzioni 

elementari  

 

MEDIO 20 

2 Definizione di dominio e codominio di 

una funzione  

      

Dominio di una funzione algebrica 

 

  

3 Intersezioni con gli assi di una funzione 

algebrica 

 

  

4 Segno di una funzione algebrica  

 

  

5 Lettura di un grafico con la   
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determinazione di dominio, codominio, 

segno, intersezione con gli assi 

 

2.  

I LIMITI 

1 Intervalli ed intorni 

Concetto di limite 

     

DISCRETO 8 

2 
Definizione di limite: 

lxf
xx

=
→

)(lim
0  

     

  

3 
Definizione di limite: 

=
→

)(lim
0

xf
xx  

 

  

4 
Definizione di limite: 

lxf
x

=
→

)(lim
 

 

  

5 
Definizione di limite: 

=
→

)(lim xf
x  

 

  

3.  

IL CALCOLO  

DEI  

LIMITI 

1 Le operazioni sui limiti 

 

MEDIO 15 

2 Le forme indeterminate  




− ;

 
 

  

3 Le funzioni continue 

 

I punti di discontinuità di una funzione 

 

 

  

4 Gli asintoti 

 

  

5 Il grafico probabile di una funzione  

 

  

4.  

LA 

DERIVATA  

E LO 

STUDIO  

DI  

FUNZIONE 

1 La derivata di una funzione 

 

I punti di non derivabilità di una 

funzione 

 

La continuità e la derivabilità  

MEDIO 15 

2 Le derivate fondamentali 

 

 

  

6 Le funzioni crescenti e decrescenti e lo 

studio del segno della derivata prima 

 

  

7 I massimi, i minimi  

 

  

8 Lo studio di una funzione    
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OBIETTIVI GENERALI (competenze) 
 

 

➢ Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi 

- nell’ambito di contesti più generali 

- in nuovi contesti 

➢ Comunicare in maniera precisa e rigorosa 

➢ Individuare le strategie e le tecniche più opportune per la risoluzione dei problemi affrontati 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI (abilità) 

 
 

 

➢ Saper definire ed individuare una funzione 

➢ Saper determinare il dominio di una funzione algebrica 

➢ Saper trovare le intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione algebrica 

➢ Saper calcolare il segno di una funzione algebrica 

➢ Acquisire il concetto di limite di una funzione 

➢ Saper calcolare i limiti 

➢ Saper operare con le forme indeterminate 
0

0
;;




−   

 

➢ Acquisire il concetto di continuità di una funzione 

➢ Saper riconoscere eventuali punti di discontinuità di una funzione 

➢ Acquisire il concetto di asintoto di una funzione 

➢ Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione fratta 

➢ Conoscere la definizione di derivata 

➢ Saper interpretare geometricamente la definizione di derivata 

➢ Saper calcolare la derivata prima di una funzione algebrica 

➢ Saper eseguire uno studio completo (fino alla derivata prima) di una funzione fratta  

➢ Essere consapevoli della sequenza procedurale utilizzata  

 

 

 

Metodologie didattiche 
Considerando che il carattere fondamentale dell’educazione matematica è il porre e risolvere problemi, 

si ritiene utile che il docente solleciti interventi e discussioni, proponga attività che stimolino le 

capacità intuitive degli alunni e il desiderio di fare. Per cui, le metodologie didattiche favorite sono 

state problem posing, problem solving, apprendimento cooperativo.  
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STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

 

 

 Titolo 

LIBRO DI 

TESTO: 

Bergamini-  Trifone - Barozzi  “MATEMATICA AZZURRO”   VOL 5  

INTERNET 

(sitografia): 

 

ALTRO: utilizzo dell’elaboratore (e di applicazioni come GeoGebra), LIM per semplici 

applicazioni 
 

 

Fabriano, 15 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

F.to I Rappresentanti di Classe     F.to Il Docente 

 

 
 

 

 

 

 

LICEO “F. STELLUTI” 
A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO -  LINGUISTICO 

CLASSE - 5 SEZ. D 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA 

DISCIPLINA :  FISICA 

 

Prof.ssa SILENA FAGGIONI 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 
 

➢ Favorire lo sviluppo dell’intuizione e della logica 

➢ Educare al processo di astrazione 

➢ Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo 

➢ Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 
➢ Acquisire l’abitudine di esaminare criticamente le proprie conoscenze 
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CONTENUTI DISCIPLINARI : 

 

MODULO U.D. CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

(ELEVATO, MEDIO, 

DISCRETO) 

TEMPI 

(N. 

ORE) 

1. 

CARICHE E 

CAMPI 

ELETTRICI 

1 La carica elettrica 

 

MEDIO 17 

2 La legge di Coulomb 

 

  

3 Il campo elettrico; principio di 

sovrapposizione dei campi elettrici; 

distribuzione di carica in un conduttore; 

linee di campo 

  

4 Le linee di campo   

5 L’energia potenziale e il potenziale 

elettrico 

 

Il condensatore (cenni) 

 

  

2.  

LA 

CORRENTE 

ELETTRICA 

1 La corrente elettrica nei solidi MEDIO 23 

2 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm   

3 La potenza elettrica e l’effetto Joule   

4 I circuiti elettrici   

5 La forza elettromotrice di un generatore 

Resistenza equivalente di resistenze in 

serie e in parallelo 

  

3.  

IL CAMPO 

MAGNETICO 

1 I magneti 

Interazioni tra correnti e magneti 

(esperimenti di Oersted, Faraday, 

Ampere) 

MEDIO 10 

2 Il moto di una particella carica in un 

campo magnetico 

 

  

3 Campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente e da un solenoide 

 

  

4.  

IL CAMPO 

ELETTRO 

MAGNETICO 

1 Semplici esperimenti sulle correnti 

indotte 

SUFFICIENTE 4 

2 L’induzione elettromagnetica   

3 La legge di Faraday- Neumann e la 

legge di Lenz 
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OBIETTIVI GENERALI (competenze) 
 

 

➢ Acquisire la capacità di apprendere e comunicare le informazioni con un linguaggio scientifico 

adeguato  
➢ Saper individuare l’ambito di appartenenza di un evento fisico 

➢ Saper utilizzare in modo consapevole le strategie apprese in ambito scientifico 
➢ Comprendere e valutare  le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI (abilità) 
 

 

➢ Saper descrivere la differenza tra conduttori e isolanti 

➢ Saper descrivere i metodi per elettrizzare un corpo 

➢ Saper applicare la legge di Coulomb 

➢ Saper  descrivere analogie e differenze tra forza elettrica e gravitazionale 

➢ Acquisire il concetto di campo elettrico  

➢ Acquisire il concetto di linee di campo 

➢ Saper determinare il campo elettrico in un punto in presenza di una o più cariche 

➢ Saper descrivere il campo elettrico in termini di energia e potenziale 

➢ Saper applicare le leggi di Ohm 

➢ Saper determinare la resistenza equivalente 

➢ Saper risolvere semplici circuiti 

➢ Saper determinare il calore dissipato per effetto Joule 

➢ Acquisire il concetto di campo magnetico 

➢ Saper descrivere gli esperimenti di Oersted, Faraday, Ampere, evidenziando che un conduttore 

percorso da corrente crea un campo magnetico e , analogamente, un conduttore percorso da 

corrente è soggetto a forze se posto in un campo magnetico 

➢ Saper descrivere le caratteristiche del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

e da un solenoide. 

➢ Saper determinare la forza su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 

➢ Saper descrivere il fenomeno dell’induzione magnetica, evidenziando come un campo 

magnetico variabile sia sorgente di campo elettrico 

 

 

Metodologie didattiche 
Il metodo che è stato seguito nel corso dell’anno consiste nell’introdurre e presentare le leggi e i 

principi fondamentali della fisica come un continuo scambio tra esperienza e teoria, scambio che è 

intrinseco a questa disciplina. Infatti, le sue teorie hanno valore scientifico perché sono continuamente 

sottoposte al controllo dell’esperienza, che può verificarle o falsificarle.  
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STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

 

 

 Titolo 

LIBRO DI 

TESTO: 

Fabbri – Masini “F come Fisica” secondo biennio 

INTERNET 

(sitografia): 

 

ALTRO: laboratorio di Fisica, Dispositivi wireless e altre strumentazioni acquistate dalla 

scuola nel Piano Scuola Digitale 

APPS 

 
 

                                                                                                         
 

Fabriano, 15 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

F.to i Rappresentanti di Classe     F.to il Docente 
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LICEO CLASSICO “F. STELLUTI” 

A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO LINGUISTICO      

CLASSE 5D 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

U.D. CONTENUTI 

Il carbonio e i suoi 

composti 

Gli idrocarburi, ibridazione sp3, sp2, sp e legami semplici, doppi e 

tripli, gli alcani, scrittura a scheletro carbonioso, la nomenclatura 

dei gruppi alchilici, isomeri di struttura, la nomenclatura degli 

alcani, conformazione dell’etano, proprietà fisiche degli alcani, le 

reazioni chimiche degli alcani, i cicloalcani, gli alcheni, isomeria 

cis-trans negli alcheni, proprietà e usi degli alcheni, i dieni: 

butadiene, gli alchini, i composti aromatici, struttura e legami del 

benzene, nomenclatura dei composti aromatici, proprietà fisiche 

chimiche e usi degli idrocarburi, meccanismo di sostituzione 

elettrofila aromatica. 

Gruppi funzionali 

Alogenuri alchilici, proprietà fisiche e chimiche degli alogenuri 

alchilici, reazione di eliminazione degli alogenuri alchilici, alcoli, 

proprietà fisiche e chimiche degli alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, proprietà fisiche e chimiche delle aldeidi e dei chetoni, 

acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche degli acidi 

carbossilici, i derivati degli acidi carbossilici.  

Le biomolecole 

Biomolecole, chiralità, isomeri ottici, carboidrati, monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi, amminoacidi, le proteine, gli enzimi, le 

vitamine, i lipidi, fosfolipidi, gli steroidi. 

Gli acidi nucleici, 

biologia molecolare e 

biotecnologie 

La struttura e le funzioni del materiale genetico, la duplicazione del 

DNA, il passaggio dell’informazione genetica dal DNA all’RNA 

alle proteine, le cellule staminali, la clonazione, animali 

transgenici, gli OGM: piante transgeniche. 

Gli acidi nucleici, 

biologia molecolare e 

biotecnologie 

Le rocce magmatiche sedimentarie e metamorfiche, le onde 

sismiche e la struttura interna della Terra, la deriva dei continenti e 

l’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle 

placche. 

 
 
F.to il Docente                                                                       F.to I rappresentanti di classe 
 
…………………….       ………………………………… 
 
         ………………………………… 
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LICEO “F. STELLUTI” 
A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

CLASSE  5^D 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

STORIA DELL’ARTE 

 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

TITOLO: Attivita’ di ripasso 
 

DESCRIZIONE: 

 
U.D. 1:   Il Neoclassicismo 

              - Caratteri generali. 

 

 

TITOLO: Romanticismo 
 

DESCRIZIONE: 

 
U.D. 1:   L’età Romantica 

              - Caratteri generali. 

U.D. 2:  La pittura romantica inglese: Constable e Turner 

              La pittura romantica tedesca: Friedrich 

              La pittura romantica francese: Gericault e Delacroix 

              La pittura romantica italiana: Hayez  

 

 

TITOLO: Realismo e  Naturalismo. 

 
DESCRIZIONE: 

 

U.D. 1:  Origine e diffusione del realismo 

U.D. 2:  L’eclettismo architettonico ed il restauro architettonico. 

U.D. 3:  Pittura di paesaggio: la scuola di Barbizon 

U.D. 4:  Courbet. 

U.D. 5:  Le origini dell’Impressionismo, caratteri fondamentali.  

U.D. 6:  Gli esordi di Manet. 

U.D. 7:  L’invenzione della fotografia. 
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TITOLO: Impressionismo e Neoimpressionismo. 

 

 

DESCRIZIONE 

 

U.D. 1:  Caratteri generali  

U.D. 2:  :  Analisi di artisti e opere varie: 

            - E. Manet, C. Monet,E. Degas, A. Renoir. 
U.D. 3:  - P. Cezanne 

              - V. Van Gogh 

              - P. Gauguin 

U.D. 4:  Il superamento dell’Impressionismo di G. Seurat e di T. Lautrec   

 

 

TITOLO: Simbolismo e Art Nouveau 

 
DESCRIZIONE: 

 

U.D. 1:  P. Gauguin ed il mondo esoterico misticheggiante. 

U.D. 2:  Art nouveau, Jugendstil, Liberty: la sinuosità delle linee ( caratteri generali) 

U.D. 3:  G. Klimt. 

U.D. 4:  Il senso tragico della vita in E. Munch. 

 

 

TITOLO: Le Avanguardie storiche 

 
DESCRIZIONE: 

 

U.D. 1:  Fauves, la rivoluzione del colore 

- H. Matisse 

U.D. 2:  Espressionismo 

- Die Brucke ( il ponte): E.Kirchner, E. Nolde, E. Heckel 

- Espressionismo in Austria: O. Kokoschka 

U.D. 3:  Il Cubismo ( il tempo e la percezione) 

- P. Picasso, G. Braque 

U.D. 4:  Il Futurismo ( la rottura con il passato) 

- U. Boccioni, G. Balla. 

 

TITOLO: L’arte tra le due guerre 

 
DESCRIZIONE: 

 

U.D. 1: Dal  Dadaismo alla rivoluzione surrealista: 

- Il Dadaismo in Europa e a New York, M. Duchamp 

- Il Surrealismo figurativo: S. Dalì, R. Magritte 

- Il Surrealismo non figurativo: J. Mirò. 
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U.D. 2- P. Mondrian e De Stijl. 

U.D. 3: L’ Astrattismo 

- W. Kandinskij e Der Blaue Reiter. 

U.D. 4: Forma e funzione:l’architettura moderna.  

- L’architettura organica di Wright. 

- Il razionalismo di Gropius e Mies van der Rohe. 

- Le Corbusier- “macchina per abitare” (casa) e “macchina per vivere”(città). 

- Il Bauhaus a Dessau. 

- Il design. 

- Il razionalismo in Italia:Terragni, Michelucci e Piacentini. 

 

 
TITOLO: Arte Contemporanea 

 
DESCRIZIONE: 

 

U.D. 1: Cenni sulle sperimentazioni del contemporaneo. 

 

 
 
 
 
Fabriano,15 maggio 2022 

 

 

F.to La Docente                                                                      F.to I rappresentanti di classe 
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LICEO CLASSICO “FRANCESCO STELLUTI” 

 

                 PROGRAMMA SVOLTO 

A.S.2021/2022 

Indirizzo: LINGUISTICO 

 

Classe 5D 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

-Esercizi di potenziamento a carico naturale e con piccoli attrezzi, test motori ”Tutti in campo”, corsa 

prolungata, allenamenti di ginnastica aerobica con la musica, stretching attivo e passivo, Pilates e yoga, 

andature di atletica, sequenze skip/calciata. 

 

-Esercizi di coordinazione dinamica generale, studio della funicella, giochi di coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica, andature varie, preacrobatica a corpo libero. 

 

-Volteggio al cavallo: oscillato laterale, framezzo e divaricato. 

 

-La trave: progressioni. 

 

-Le parallele simmetriche e asimmetriche: esercizi 

 

-Visione film educativi: importanza e ruolo del Fair Play, il Bullismo nello sport, Il Doping , la tutela 

dei minori in ambiente sportivo.  

“Atleta A”  

“Il Pirata” 

 

-Giochi scolastici :Dodgeball, tutti contro tutti, palla a due e quattro fuochi, Minibaseball. 

Le piramidi umane 

 

-Ripasso dei fondamentali dei giochi di squadra e partite: pallavolo, badminton e pallamano. 

 

-La staffetta 

 

-Il lancio del peso 

 

-BLS e primo soccorso 

 

-Evoluzione della cultura del movimento. 

 

 

Fabriano, 15 Maggio 2022 

 

 

F.to IL DOCENTE                                                                     F.to I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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LICEO “F. STELLUTI” 

A. S. 2021/2022 INDIRIZZO: LINGUISTICO 

CLASSE: 5 D 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dipartimento di Insegnamento Religione Cattolica 

 

 

Conoscenze 

 
Nella fase conclusiva dcl percorso di studi, lo studente: 

 1) riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa; 

 2) conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

 3) studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al 

loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

 4) conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio 

e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

 

Abilità 

 
Lo studente: 

1) motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

 2) si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della 

cultura; 

 3) individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

4) distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.  
 

 

Percorso didattico 

 
  

 

1 Dottrina Sociale della Chiesa 1. Nascita e sviluppo della DSC in relazione al 
contesto storico 
- La Rerum Novarum 
- I principi della DSC 
- La persona come soggetto in-relazione 
- I concetti di giustizia e di bene comune 
- I concetti di solidarietà e sussidiarietà 
2. Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce della 
DSC 
- Il lavoro 
- Autorità, giustizia e pena 
- L’etica economica 

SET/OTT/NOV 
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- Le migrazioni dei popoli 

2 Il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo 

Il Concilio ecumenico Vaticano II 
- Il documento Gaudium et Spes 
- La recezione del Concilio Vaticano II. 

DIC/GEN 

3 La Chiesa di fronte ai Totalitarismi La religione del Reich 
- Rosenberg, Il mito del XX secolo 
- La questione giudaica nella teologia cattolica e 
protestante 
- La missione verso gli Ebrei.  
Le scelte della Chiesa Cattolica 
- Il Sinodo di Fulda 
- La questione del concordato 
- L’enciclica Mit brennender Sorge 
- La predicazione dell’arcivescovo Faulhaber (i cinque 
sermoni di Avvento). Il caso dei Cristiani Tedeschi 
- Un cristianesimo positivo deformato 
 Il documento programmatico del 1932 
- La risposta della chiesa Confessante Esempi di 
resistenza attiva 
- Il gruppo della Rosa Bianca 
- D. Bonhöffer, Resistenza e Resa 

FEB/MAR/APR 

4 La questione di Dio nel ‘900 La poesia dopo Auschwitz 
- La provocazione di Adorno e la risposta di P. Celan. 
La filosofia a confronto con la Shoah 
- La teodicea nella teologia e nella filosofia 
- La proposta di H. Jonas 
- La teoria cabalistica dello Tzim Tzum e dei Lamed 
Waw (Giusti delle nazioni). 
La domanda su Dio nell’arte  
– Il concetto di arte degenerata e la domanda 
sull’estetica dopo la Shoah. 
- Le risposte di Z. Music, D. Olére, F. Nussbaum 
- La crocifissione bianca di Marc Chagall e l’archetipo 

del Giusto Sofferente. 

MAG/GIU 

5 La concezione matrimonio e della 
famiglia cristiano-cattolica 

- Conoscenza e diffusione del magistero della chiesa 
in merito al matrimonio 
- Definizione di matrimonio nel magistero della chiesa 
- Caratteri costitutivi del matrimonio: differenza di 
genere, indissolubilità, procreazione 
- La questione aperta dei diversi modelli familiari nella 
società contemporanea: unioni di fatto, matrimoni tra 
persone dello stesso sesso. - La posizione del 
magistero della Chiesa all’interno del dibattito 
pubblico. 
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