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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ A  ITCAT 

 Disciplina  N° ore 
 settimanali  Docente  Continuità didattica 

 3° anno  4° anno  5° anno 
 Religione  1  Di Zinno Armando  SI  SI  SI 
 Lingua e le�ere italiane  4  Mazzeo Antonella  SI  SI  SI 
 Storia  2  Mazzeo Antonella  SI  SI  SI 
 Lingua inglese  3  Bas�anini Eleonora  SI  SI  SI 
 Matema�ca  3  Laurelli  Francesco 

 Antonio  SI  SI  SI 

 Geopedologia Economia 
 ed Es�mo 

 4  Ferrante Roberto  NO  NO  SI 

 Proge�azione, Costruzioni 
 e Impian� 

 5  Testa Giovanni  SI  SI  SI 

 Topografia  4  Chiavaro Antonio  SI  SI  SI 
 Ges�one del can�ere e 
 Sicurezza dell’ambiente di 
 lavoro 

 2  Chiavaro Antonio 
 NO  NO  SI 

 Scienze motorie  2  Di Giulio Antonello  SI  SI  SI 
 Laboratori di scienze e 
 tecnologie delle 
 costruzioni - ITP 

 6  Ga�ozzi Giorgio 
 SI  SI  SI 

 Laboratori di scienze e 
 tecnologie delle 
 costruzioni - ITP 

 3  Di Stasi Michelina 
 NO  NO  SI 

 COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 

 DISCIPLINE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA  COMMISSARIO 
 Lingua e letteratura italiana  ESTERNO 
 Progettazione, Costruzioni e Impianti  Testa Giovanni 

 ALTRE DISCIPLINE AFFIDATE AI COMMISSARI INTERNI 
 Geopedologia, Economia ed Estimo  Ferrante Roberto 
 Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro  Chiavaro Antonio 

 ALTRE DISCIPLINE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI 
 Lingua inglese  ESTERNO 
 Topografia  ESTERNO 

 3 

 AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0005284 - II.11 - del: 15/05/2023 - 09:49:12



 PROFILO PROFESSIONALE DELL’ INDIRIZZO 
 Il  tecnico  diplomato  in  Costruzioni,  Ambiente  e  Territorio  acquisisce  una  mentalità  di  correttezza 
 nei  rapporti  interpersonali,  di  rispetto  di  normative,  di  puntualità  nelle  scadenze,  di  onestà  di 
 comportamento,  in  modo  da  coniugare  competenze  ed  etica  professionale.  La  scuola  offre 
 stimoli  e  favorisce  l’acquisizione  di  capacità  che  consentano  al  tecnico  di  sapersi  bene  orientare 
 nelle  singole  specificità  che  il  mondo  del  lavoro,  nella  sua  complessità  e  molteplicità  di  richiesta, 
 può  esigere  e  di  essere  quindi  in  grado  di  risolvere  le  problematiche  attinenti  ai  vari  campi  di 
 applicazione  del  lavoro,  attraverso  una  corretta  impostazione  creativa,  metodologica  e 
 programmatica.  La  preparazione  specifica  si  basa  prevalentemente  sul  possesso  di  capacità 
 grafico–progettuali  relative  ai  settori  del  rilievo  e  delle  costruzioni,  nonché  di  concrete 
 conoscenze  inerenti  l’organizzazione  e  la  gestione  del  territorio,  in  modo  da  operare 
 consapevolmente.  La  formazione,  integrata  da  idonee  capacità  linguistico–espressive, 
 logico–matematiche  ed  informatiche,  viene  completata  dall’acquisizione  di  buone  conoscenze 
 economiche,  giuridiche  ed  amministrative  e  consentirà  al  diplomato  l’inserimento  in  situazioni  di 
 lavoro diversificate e/o la prosecuzione degli studi. A conclusione degli studi il diplomato sa: 

 -  Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione 
 -  Rilevare il territorio, le aree libere e i manufa�, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

 adeguate per la loro res�tuzione grafica 
 -  Applicare  le  metodologie  della  proge�azione,  valutazione  e  realizzazione  di  costruzioni  e  manufa�  di 

 modeste en�tà, intervenendo anche nelle problema�che connesse al risparmio energe�co nell’edilizia 
 -  Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente 

 -  Procedere ad operazioni di es�mo in ambito privato e pubblico, rela�vamente all’edilizia e al territorio 
 -  Ges�re la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 
 -  Organizzare e condurre i can�eri nel rispe�o delle norma�ve sulla sicurezza 

 Perché ha: 

 -  competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei disposi�vi u�lizza� nelle industrie delle 
 costruzioni 

 -  competenze  nell’impiego  degli  strumen�  di  rilievo,  nell’uso  dei  mezzi  informa�ci  per  la 
 rappresentazione  grafica  e  per  il  calcolo,  nella  valutazione  tecnica  ed  economica  dei  beni  priva�  e 
 pubblici esisten� nel territorio e nell’u�lizzo o�male delle risorse ambientali 

 -  competenze  grafiche  e  proge�uali  in  campo  edilizio  e  capacità  rela�ve  all’organizzazione  del  can�ere, 
 alla  ges�one  degli  impian�,  al  rilievo  topografico,  alla  s�ma  di  terreni  e  fabbrica�  e  delle  altre 
 componen�  del  territorio,  nonché  dei  diri�  reali  che  li  riguardano,  all’amministrazione  di  immobili  e 
 allo svolgimento di operazioni catastali. 

 È in grado di: 

 -  collaborare, nei contes� produ�vi d’interesse, nella proge�azione, valutazione e realizzazione 
 di organismi complessi; operare in autonomia nei casi di modesta en�tà 

 -  operare autonomamente nella ges�one, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
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 nell’organizzazione di can�eri 
 -  indicare, nell’ambito dell’edilizia ecocompa�bile, le soluzioni opportune per il risparmio energe�co, nel 

 rispe�o delle norma�ve sulla tutela dell’ambiente 

 -  pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 
 luoghi di vita e di lavoro 

 -  collaborare nella pianificazione delle a�vità aziendali, relazionare e documentare le a�vità svolte. 

 Concorrono alla formazione di tale figura professionale le seguenti CONOSCENZE, 
 COMPETENZE E CAPACITA’ (obiettivi formativi finali): 

 -  Conoscenze disciplinari 
 -  Conoscenze di saperi specialis�ci e di indirizzo disciplinari e pluridisciplinari 
 -  Competenze cogni�ve e tecniche di base 
 -  Competenze applica�ve 
 -  Capacità crea�ve, elabora�ve, logiche e cri�che 
 -  Capacità di ricercare, analizzare, proge�are, eseguire, controllare 
 -  Capacità di partecipare responsabilmente al lavoro organizzato 
 -  Capacità  di  adeguare  le  proprie  conoscenze  in  ordine  all’aggiornamento  richiesto 

 dall’evoluzione della figura professionale 
 -  Acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo unita a do� di affidabilità 
 -  Acquisizione di do� di precisione, a�enzione, concentrazione 
 -  Acquisizione di comportamen� impronta� alla tolleranza, all’autocontrollo e al senso della misura 

 SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Il geometra diplomato possiede le conoscenze e le competenze idonee alla progettazione e 
 realizzazione nel campo dell’edilizia urbanistica e nella realizzazione di progetti stradali. 
 Il  diploma  di  geometra  permette  di  acquisire  conoscenze  e  competenze  diverse  riguardo  alla 
 composizione  dei  materiali  utilizzati  in  edilizia,  riguardo  alle  norme  di  diritto  civile  ed 
 amministrativo  inerenti  l’edilizia;  inoltre  il  geometra  apprenderà  le  tecniche  di  valutazione  degli 
 immobili e non mancheranno solide basi di tecnologia delle costruzioni, topografia ed estimo. 
 Di  conseguenza,  essendo  la  formazione  di  un  geometra  oramai  trasversale  poichè  coinvolge 
 diversi  ambiti  disciplinari,  anche  le  opportunità  professionali  saranno  diverse.  Il  geometra  potrà 
 collocarsi  utilmente  nelle  imprese  edili  o  presso  gli  enti  locali  (Uffici  provinciali,  del  catasto, 
 dell’Agenzia  del  territorio,  ecc.)  occupandosi  di  servizi  tecnici,  di  pianificazione  e 
 programmazione  territoriale.  Con  gli  stessi  enti  potrà  collaborare  come  consulente  esterno  nella 
 redazione  di  PUC  (Piani  Urbanistici  Comunali)  oppure  nella  valutazione  di  progetti  complessi.  Il 
 geometra  è  un  tecnico  completo,  competente  su  più  fronti  ed  in  grado  di  operare  in  un  ambito 
 ben  più  esteso  rispetto  all’edilizia  e  alla  topografia  in  senso  stretto.  Anche  quando  va  in  cantiere 
 gestisce  non  solo  la  parte  progettuale  ed  edilizia  ma  si  occupa  della  contabilità  dei  lavori,  della 
 tenuta  dei  registri  di  legge,  dell’osservanza  della  normativa  antinfortunistica  e  del  piano  di 
 sicurezza.  Infine  è  in  espansione  il  nuovo  settore  della  bioedilizia,  cioè  del  modo  di  progettare, 
 costruire ed utilizzare materiali e tecniche ambientalmente compatibili. 
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 OBIETTIVI EDUCATIVI PROGRAMMATI 
 Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio 
 dell’obbligo, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve 
 consolidare nel corso del secondo biennio e quinto anno. 

 Materie 
 coinvolte 

 Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e 
 naturale 

 a.  Conoscere e condividere le regole della convivenza  civile e dell’Istituto.  Tutte 
 b.  Assumere un comportamento responsabile e corretto  nei confronti di tutte le 

 componenti scolastiche. 
 Tutte 

 c.  Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto  nei confronti delle 
 persone e delle cose, anche all’esterno della scuola. 

 Tutte 

 d.  Sviluppare la capacità di partecipazione attiva  e collaborativa.  Tutte 
 e.  Considerare  l'impegno  individuale  un  valore  e  una 
 premessa 

 dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

 Tutte 

 Costruzione del sé 

 a.  Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo  ed efficace, imparando 
 ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 Tutte 

 b.  Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza,  pertinenza e 
 correttezza. 

 Tutte 

 c.  Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare  nelle scelte future.  Tutte 
 d.  Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti  disciplinari  Tutte 
 e.  Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata  e fluida, operando 
 opportune 

 scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

 Tutte 

 f.  Operare autonomamente nell’applicazione, nella  correlazione dei dati e 
 degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché 
 nella 
 risoluzione dei problemi. 

 Tutte 

 g.  Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi,  organizzazione di 
 contenuti 

 ed elaborazione personale. 

 Tutte 

 h.  Sviluppare e potenziare il proprio senso critico.  Tutte 
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 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI PROGRAMMATI 
 Asse dei linguaggi  Materie coinvolte 
 1.Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana 
 adeguandolo  alle  specificità  dei  diversi  contesti  comunicativi  in 
 ambito professionale 

 Italiano, Inglese 

 2.Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare 
 riferimento alla letteratura di settore 

 Italiano, Inglese 

 3.Produrre testi di vario tipo  Italiano, Inglese 
 4.Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti 
 diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 

 Italiano, Inglese 

 5.Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della 
 tutela e della valorizzazione 

 Tutte 

 6.Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia 
 letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferimento 
 all’evoluzione 
 sociale, scientifica e tecnologica 

 Italiano, Storia 

 7.Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella 
 europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale  Italiano, Inglese 

 8.Produrre oggetti multimediali  Tutte 
 Asse matematico  Materie coinvolte 
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 1.Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
 organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
 quantitative 

 Materie area tecnica 

 2.Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e 
 algoritmici  per  affrontare  situazioni  problematiche,  elaborando 
 opportune soluzioni 

 Materie area tecnica 

 3.Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
 ricerca e approfondimento disciplinare 

 Materie area tecnica 

 4. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
 delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
 riferimento 

 Materie area tecnica 

 Asse scientifico-tecnologico  Materie coinvolte 
 1.Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 
 dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

 Materie area tecnica 

 2.Gestire progetti  Materie area tecnica 
 Asse storico-sociale  Materie coinvolte 
 1.Saper  utilizzare  gli  strumenti  concettuali  per  analizzare  e 
 comprendere  le  società  complesse  con  riferimento  all’interculturalità, 
 ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

 Italiano, Storia, 
 Inglese 

 2.Collocare  in  modo  organico  e  sistematico  l’esperienza  personale  in 
 un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  dei  diritti 
 garantiti  dalle  Costituzioni  italiana  ed  europea  e  dalla  Dichiarazione 
 universale dei 
 diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Italiano, Storia, 
 Inglese 

 3.Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico 
 per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 

 Tutte 

 Per  gli  “  Obiettivi  specifici  disciplinari  ,  nonché  le  conoscenze,  le  capacità  e  le 

 competenze  raggiunte  dagli  allievi  nell’ambito  delle  singole  discipline  e  la 

 metodologia  didattica  adottata  si  rinvia  alle  relazioni  di  ciascun  docente  del 

 Consiglio:  si  fa  riferimento  alle  schede  allegate  (ALL.1)  inerenti  alle  singole 

 discipline oggetto di studio. 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 RELAZIONE SINTETICA 

 La  5^  A  ITCAT  è  composta  da  undici  studenti, dieci  maschi  e  una  femmina,  provenienti 

 tutti dalla classe quarta, ad eccezione di un alunno non italofono. 

 La  maggior  parte  degli  studenti  proviene  da  paesi  limitrofi  che  distano  mediamente  quaranta 

 minuti dal capoluogo.  

 Il  gruppo  classe  è  rimasto  sostanzialmente  quello  iniziale  della  classe  prima  e  nel  corso  del 

 triennio pochi sono stati i cambiamenti dei docenti. 

 Durante  l’anno  scolastico  in  corso,  l’interesse  per  le  discipline,  soprattutto  dell’area  tecnica,  è 

 risultato  soddisfacente  solamente  per  un  esiguo  gruppo  di  studenti,  che  ha  partecipato 

 sufficientemente  al  dialogo  educativo,  mentre  per  la  maggior  parte  degli  allievi  la  partecipazione 

 alle attività didattiche ha necessitato di continue sollecitazioni e richiami. 

 L’impegno  nello  studio,  nel  complesso,  non  è  stato  sempre  costante  e  ciò  ha  condizionato 

 generalmente  la  preparazione.  Nella  parte  finale  dell’anno,  tuttavia,  grazie  alle  continue 

 sollecitazioni  dei  docenti,  gli  alunni  hanno  recuperato  la  conoscenza  dei  saperi  essenziali  delle 

 materie.  La  preparazione,  pertanto,  come  si  evince  dalle  verifiche  effettuate,  è 

 complessivamente  più  che  sufficiente  per  pochi  alunni  mentre  per  tutti  gli  altri  si  attesta  su  livelli 

 di sufficienza o di stentata sufficienza, anche a  causa della presenza di lacune pregresse. 

 Nello specifico, la preparazione risulta: 

 -  più  che  sufficiente  o  discreta  in  tutte  le  discipline  per  un  piccolo  gruppo  di  alunni 

 che dimostra una certa sicurezza nelle conoscenze e nelle applicazioni; 

 -  sufficiente  per  la  maggior  parte  degli  studenti  che  utilizzano  un  linguaggio 

 modesto e la cui produzione sia orale che scritta risulta essenziale. 

             Per  quanto  riguarda  la socializzazione,  gli  alunni  sono  ben  inseriti  nella  classe  e  la 

 qualità  del  rapporto  tra  i  compagni  risulta  buona,  così  come  improntato  alla  stima  ed  al  rispetto 

 è il rapporto con i docenti. 

 La  frequenza  è  stata  abbastanza  regolare,  anche  se  in  qualche  caso  vi  sono  state  numerose 

 assenze e numerosi ritardi nell’entrata a scuola. 
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 CRITERI, STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 

 I  criteri,  gli  strumenti  e  le  metodologie  di  valutazione  sono  stati  approvati  ed  adottati  dall’intero 

 Consiglio di Classe. 

 Il Consiglio di Classe ha attuato una valutazione formativa e una valutazione sommativa. 

 Le  verifiche  hanno  assunto  scansioni  periodiche,  secondo  le  esigenze  delle  unità  di  lavoro  e  degli 

 argomenti presi in esame, e sono state: 

 -  di  tipo  formativo  ,  in  itinere  e  seguenti  il  processo  di  acquisizione  delle  capacità  le  informazioni  costanti 

 hanno  permesso  di  rilevare  il  modo  di  apprendere  di  ciascun  allievo  e  hanno  consentito  all’insegnante  di 

 attivare, quando è stato necessario, procedure tempestive di recupero, 

 -  di tipo sommativo  : finali, volte all’accertamento  delle competenze terminali e delle scelte. 

 Attraverso  la  valutazione  formativa  i  docenti  hanno  analizzato  il  raggiungimento  o  meno  di  precisi 

 obiettivi  operativi  connessi  con  ciascuna  unità  didattica  svolta  o  con  una  parte  di  essa;  hanno  osservato  e 

 in  certi  casi  misurato  il  grado  di  apprendimento  degli  allievi;  hanno  effettuato  delle  valutazioni 

 sull’efficacia  della  propria  programmazione  didattica  operando  su  quest’ultima,  se  necessario,  modifiche 

 o aggiustamenti. A tale verifica formativa sono state connesse  attività di recupero curricolare. 

 Nella  valutazione  sommativa  ,  intesa  come  momento  di  giudizio  finale  di  ampie  parti  del  programma 

 svolto e dell’intero percorso quadrimestrale e annuale, si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

 ●  il livello di partenza individuale e i progressi raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati; 

 ●  i risultati delle prove  e i lavori prodotti; 

 ●  le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

 ●  la partecipazione e l’impegno, nonché la costanza nello studio,  propensione verso il recupero 

 (anche in itinere),  l’autonomia, le capacità organizzative dimostrati dall’allievo; 

 ●  il livello di raggiungimento delle competenze. specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

 dell’indirizzo. 

 La valutazione è stata espressa in decimi. 

 Poiché  il  Consiglio  di  Classe  ha  considerato  importante  l’obiettivo  dell’autovalutazione  da  parte  dello 

 studente,  si  è  assunto  come  criterio  comune,  da  parte  dei  docenti,  quello  di  rendere  sempre  espliciti  i 

 propri criteri di valutazione sia nelle verifiche scritte che in quelle orali. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Gli  interventi  di  recupero  sono  stati  rivolti  ad  alunni  in  difficoltà  per  sostenerli,  per  aiutarli  a  colmare  le 

 carenze  e  a  superare  le  difficoltà  evidenziate.  A  questo  proposito  si  è  fatto  ricorso  a  recupero  in  itinere, 

 durante il corso dell’anno scolastico, per la maggior parte delle discipline e corso di recupero per alcune. 
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 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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 PROVE SCRITTE 

 Tipologia A/B/C  X 
 Problemi  X  X  X  X  X  X 
 Esercizi  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Prove Strutturate  X  X  X  X 
 Prove Semi strutturate  X 
 Simulazione prova Esame di Stato  X  X 
 Altro 
 PROVE ORALI 

 Colloqui (interrogazione lunga)  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Domande a risposta breve 
 (interrogazione breve)  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Questionario  X  X  X  X  X 

 Altro 
 PROVE PRATICHE 
 Esercizi ginnici   e  giochi di squadra  X 
 Lavori in laboratorio  X  X  X  X 
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 METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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 Lezione frontale  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Lezione interattiva e partecipativa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Lavoro individuale  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Lavori in coppie e di gruppo  X  X  X  X  X 
 Simulazioni  X 
 Lezioni e lavori in  laboratorio  X  X  X 
 Debate 
 Attività di recupero in itinere  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Esercitazioni pratiche  X  X  X 
 Brain storming  X  X 
 Problem solving  X  X  X  X 

 Flipped Classroom  X 
 Discussione guidata  X  X  X  X  X  X  X 
 Consulenze esterne 
 Esercitazioni pratiche  X  X  X  X  X  X 
 Uscite sul territorio  X  X 

 Altro 
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 STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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 Libro di testo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
 Consultazione di altri testi  X  X  X 
 Manuali tecnici: codici, vocabolari  X  X  X 
 Schemi, mappe concettuali, dispense  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 LIM,  audiovisivi,  cd-dvd,  internet 
 ecc. 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Laboratori  X  X  X 

 Palestra e attrezzi  X 

 Altro 
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 SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 
 Per  assicurare  una  omogeneità  di  valutazione  il  Consiglio  di  Classe  ha  fatto  riferimento  al  seguente 
 schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il PTOF. 

 GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 INDICATORI  VOTO  LIVELLO 

 Conoscenze  Complete con approfondimento autonomo. 

 10 

 Avanzato 

 Abilità/capacità  Comunica  in  modo  personale,  efficace  ed  articolato;  è  autonomo  ed 
 organizzato;  collega  conoscenze  apprese  da  vari  contesti  e/o  discipline; 
 analizza in modo critico, trova soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

 Competenze  Affronta  autonomamente  anche  compiti  complessi,  applicando  le 
 conoscenze in modo corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

 Partecipazione  Costruttiva. 

 Conoscenze  Complete con approfondimento. 

 9 

 Abilità/capacità  Comunica  in  modo  efficace  e  pertinente;  è  autonomo  ed  organizzato; 
 collega  conoscenze  apprese  da  vari  discipline;  analizza  in  modo  critico, 
 cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

 Competenze  Affronta  autonomamente  anche  compiti  complessi,  applicando 
 correttamente le conoscenze. 

 Partecipazione  Costruttiva. 

 Conoscenze  Sostanzialmente complete. 

 8 

 Intermedio 

 Abilità/capacità  Comunica  in  maniera  chiara  ed  appropriata;  ha  una  propria  autonomia  di 
 lavoro;  analizza  in  modo  complessivamente  corretto  e  compie  alcuni 
 collegamenti, arrivando a rielaborare in modo autonomo. 

 Competenze  Affronta compiti in modo corretto. 

 Partecipazione  Attiva 

 Conoscenze  Conosce gli elementi essenziali, fondamentali. 

 7  Abilità/capacità  Comunica  in  modo  adeguato,  anche  se  semplice;  effettua  analisi 
 pertinenti  anche  se  non  complessivamente  adeguate;  coglie  gli  aspetti 
 fondamentali con qualche insicurezza nei collegamenti interdisciplinari. 

 Competenze  Esegue  correttamente  compiti  semplici;  affronta  compiti  più  complessi 
 con lievi incertezze 

 Partecipazione  Recettiva. 

 Conoscenze  Complessivamente accettabili anche se presenta alcune lacune. 

 6  Base 

 Abilità/capacità  Comunica  in  modo  semplice  con  sufficiente  chiarezza  e  correttezza; 
 analizza  con  sufficiente  autonomia;  coglie  gli  aspetti  fondamentali  e  le 
 semplici relazioni. 

 Competenze  Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

 Partecipazione  Da sollecitare 

 Conoscenze  Incerte e incomplete 

 5 
 Livello base 

 non raggiunto 

 Abilità/capacità  Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

 Competenze  Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

 Partecipazione  Discontinua 

 Conoscenze  Frammentarie 

 4 
 Abilità/capacità  Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

 Competenze  Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

 Partecipazione  Occasionale 

 14 
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 PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
 L’ORIENTAMENTO) 

 La  classe,  nel  corso  del  secondo  biennio  e  del  quinto  anno,  ha  svolto  le  attività  di  PCTO 
 secondo  i  dettami  della  normativa  vigente  (Legge  13  luglio  2015,  n.107  e  successive 
 integrazioni).  Durante  il  triennio,  si  sono  svolte  molteplici  attività,  parallelamente  alla 
 formazione  scolastica,  prettamente  teorica,  per  dare  agli  studenti  esperienza  pratica. 
 Queste  attività  sono  state  svolte  presso  enti  pubblici  e  privati,  con  viaggi  e  partecipazione 
 a  convegni  o  mostre  e,  in  particolare,  presso  il  Dipartimento  di  Progettazione,  interno 
 all’Istituto Pilla. 
 Sono  di  seguito  riportati,  in  sintesi,  i  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI 

 E PER L’ORIENTAMENTO  (ex Alternanza scuola lavoro)  della classe: 

 Terzo anno  Quarto anno  Quinto anno 
 KlimahouseCongress  Casaclima 
 ai tempi delle grandi sfide 
 Fiera di Bolzano. 

 Fiera  Saie  Bari  Live  Streaming  7 
 e 9 ottobre 2021. 

 Webinar  Muratura  armata 
 normativa,  progettazione  e  posa 
 in  opara.  (Edicom  Eventi- 
 Centro Consorzi - T2D). 

 Case  history  di  efficientamento 
 energetico in Alta Val di Susa. 

 Progettazione  cortile  interno  con 
 campi  polifunzionali  dell’Istituto 
 IISS L.Pilla. 

 Rilievo  Topografico a Santo 
 Stefano per il Cimitero di 
 animali d’affezione. 
 Commissionato dal Comune di 
 Campobasso. 

 Seminario  sulla  metodologia 
 BIM. 

 Progettazione " Il cimitero degli 
 animali d’affezione" S. Stefano 

 Commissionato dal Comune di 
 Campobasso. 

 Convegno  su  metodologie  di 
 rilievo  per  lo  sviluppo  di 
 competenze  avanzate 
 dipartimento  di  progettazione 
 2021/22 IISS L. Pilla  . 

 Corso  base  sicurezza  a.s. 
 2022/2023 presso IISS L. Pilla 

 Rilievo segnaletica verticale 
 Comune di Campobasso in 
 collaborazione con IISS  L. Pilla 

 Fiera  dell’edilizia  SAIE 
 Bologna 

 Seminario  con  Geo  Network 
 Software  per  l’edilizia  e  lo 
 studio  professionale.  Collegio 
 Geometri di Lucera. 

 Erasmus +KA2 a Malta. 

 Convegno  “Io  sono  geometra  - 
 incontro  con  la  professione”  a 
 Salerno. 

 Scuolab:  Progettazione  presso 
 Scavi archeologici di Altilia. 
 Partner Parco Archeologico. 

 Visita  alla  mostra  degli  strumenti 
 topografici  alla  Stazione 
 Marittima di Salerno. 

 Scuolab:  Seminario  su  Droni, 
 Laserscanner,  GNSS  con  il 
 Collegio  dei  Geometri  di 
 Campobasso. 

 Dipartimento di Progettazione: 
 dimostrazione  uso  nuova 
 strumentazione GPS. 

 Scuolab:  Laboratorio  sul 
 Sistema  Informativo  Territoriale 
 (GIS).  Ordine  Geologi  del 
 Molise. 
 Olimpiadi della Topografia 
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 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Gli  studenti,  nel  corso  dell’  anno  scolastico  2022/23  ,  hanno  trattato  i  seguenti  percorsi  di  insegnamento 

 trasversale di  Educazione civica. 

 CITTADINANZA EUROPEA 

 VERSO  UN  NUOVO  MODELLO  CULTURALE  E  SOCIALE  INCLUSIVO,  NELL’OTTICA 
 DI  SALVAGUARDIA  E  SVILUPPO  DELL’AMBIENTE  E  TERRITORIO  NONCHÉ  DELLA 
 PROMOZIONE DEI DIRITTI  FONDAMENTALI DEGLI INDIVIDUI. 

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Gli studenti, nel corso dell’  anno scolastico 2022/23  ,  hanno trattato  i seguenti percorsi di 
 insegnamento trasversale di  Educazione civica. 
 Di  seguito  si  indicano,  così  come  dettato  dall’  art.  10  Comma  1  dell’OM  65  del  14  marzo  2022, 
 gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  ovvero  i  risultati  di  apprendimento  oggetto  di  valutazione 
 specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

 •  le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani; 

 •  le regole di convivenza civile su cui si fonda il  sistema di diritti e doveri;  •  i 

 fondamentali strumenti di tutela dei diritti fondamentali; 

 •  Costituzione, fonti del diritto e diritti inviolabili  correlati con esperienze di altri paesi;  • 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

 identità e delle eccellenze territoriali in riferimento alla progettualità locale;  •  Educazione 

 alla legalità e ad una corretta gestione delle risorse; 

 •  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del  patrimonio culturale e dei beni pubblici 

 comuni; 

 •  Conoscenza dei modelli attuali produttivi nel mondo: opportunità di sviluppo, progettualità 

 sostenibile e profili disfunzionali. 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  5^ ITCAT 
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 Denominazione  CITTADINANZA EUROPEA 

 VERSO UN NUOVO MODELLO CULTURALE E SOCIALE 
 INCLUSIVO,  NELL’OTTICA DI SALVAGUARDIA E SVILUPPO 

 DELL’AMBIENTE E  TERRITORIO NONCHÉ DELLA PROMOZIONE 
 DEI DIRITTI  FONDAMENTALI DEGLI INDIVIDUI 
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 Compito /prodotto  Verifiche e/o prodo�o finale per la verifica delle conoscenze e competenze 
 (infra quadrimestrali e/o finali) 

 Competenze  •  saper  capire  e  tradurre  in  pratica  le  regole  fondamentali  di  una 
 società  democratica  nell’ottica  di  un  impegno  attivo  alla  sua 
 costruzione; 

 •  essere  in  grado  di  riconoscere  e  apprezzare  le  buone  pratiche 
 produttive,  le  eccellenze  e  le  prassi  di  valorizzazione  del 
 territorio; 

 •  essere  in  grado  di  identificare  i  soggetti  del  territorio  che 
 operano  per  la  tutela  ambientale,  lo  sviluppo  eco  –  sostenibile 
 e  per  la  tutela  e  valorizzazione  delle  identità  locali  nonché  di 
 collaborare  alla  costruzione  di  un  nuovo  modello  sociale 
 sostenibile. 

 Ripartizione oraria per materie  I° quadrimestre  II quadrimestre 

 Italiano 
 Storia 
 Lingua inglese 
 Matematica 
 Geopedologia Economia 
 Estimo  Progettazione, 
 Costruzioni e Im.  Gestione del 
 cantiere 
 Topografia 

 3 
 3 
 2 
 1 
 1 
 2 
 1 

 3 

 3 
 4 
 3 
 1 
 1 
 2 
 1 

 2 

 Risorse (da adattare 
 secondo  indirizzo) 

 Conoscenze  Capacità/abilità 

 Italiano 

 Storia 

 -Conoscere artt. 3 e 9 della 
 Costituzione italiana 

 -Conoscere la Carta dei Diritti 
 fondamentali dell’Unione 
 Europea 

 Rispettare i valori sanciti e 
 tutelati  nella Costituzione della 
 Repubblica  italiana 

 Comprendere e identificare 
 nella  Costituzione italiana gli 
 articoli  correlati alle tematiche 
 oggetto  dell’UDA 

 Promuovere e favorire la 
 conoscenza delle tematiche 
 oggetto  dell’UDA 

 Lingua inglese  2030 Agenda: the 5Ps 

 Lessico specifico 

 Comprendere testi in lingua 
 di  carattere 
 specifico/tecnico e 
 relazionare relativamente agli 
 argomenti trattati facendo uso 
 del  lessico appreso 

 17 
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 Matematica  Salute e sicurezza quali 
 nuclei  tematici 
 dell’insegnamento di 
 Cittadinanza e Costituzione: 
 principi di base; le varie 
 dimensioni del concetto di 
 sicurezza; la promozione 
 della  cultura della sicurezza 
 a scuola 

 •  Assumere comportamenti 
 adeguati per la prevenzione 
 degli infortuni e per la 
 sicurezza nei vari ambienti di 
 vita 

 •  Adottare comportamenti 
 appropriati per la sicurezza 
 propria e dei compagni 
 anche rispetto a possibili 
 situazioni di pericolo 

 Geopedologia, Economia 
 ed Estimo 

 -Metodi di Stima dei beni 
 ambientali. 

 -Giudizi di convenienza per le 
 opere pubbliche. Procedure per 
 le valutazioni di impatto 
 ambientale. Albo professionale 
 e codice etico - deontologico 

 Attivare negli alunni la capacità 
 di  esprimere giudizi di stima su 
 beni,  diritti, servizi di interesse 
 sia 
 pubblico che privato, ed inoltre, 
 dare  informazioni teoriche sulla 
 valutazione di beni ambientali 
 ed  impatti conseguenti ad 
 azioni  antropiche sul territorio 

 Progettazione, Costruzioni 
 e Impianti 

 - Pianificazione urbanistica: i 
 piani territoriali e paesaggistici 

 -Rapporto tra l’uomo e 
 l’antropizzazione del territorio 

 -Svolgere attività finalizzate a 
 migliorare il livello di conoscenza 
 del territorio, in un’ottica di 
 gestione e salvaguardia delle 
 risorse 

 -Applicare correttamente le norme 
 di pianificazione urbanistica 

 Gestione del cantiere  - 
 -I principi fondamentali 
 nell’ordinamento nazionale 
 in tema di sicurezza e 
 luoghi di lavoro. 

 - 
 -I principi fondamentali 
 contenuti nella Carta 
 Costituzionale e nel Codice 
 Civile. 

 Conoscere le misure di 
 prevenzione e  protezione e le 
 metodologie utilizzabili  per la 
 salvaguardia dell’integrità dei 
 lavoratori. 
 Conoscenza delle difficoltà 

 connesse  alla realizzazione di 
 un’opera  pubblica nel rispetto dei 
 diritti 
 fondamentali dei lavoratori. 

 Topografia  - 
 - Conoscere il valore e le 
 potenzialità dei beni artistici e - 
 ambientali. 
 - Conoscere la storia 
 moderna delle infrastrutture 
 stradali. 

Riconoscere il valore dei beni artistici 
ambientali di un'opera del passato. 
aper individuare gli aspetti principali, 
ollegati allo sviluppo di un territorio e 

 diritti di una comunità, nella 
alizzazione  di una infrastruttura 
radale. 

 Uten� des�natari 

 Prerequisi�  Conoscenza  del  significato  di  sostenibilità  nei 
 settori  economico  e  ambientale  e  i  connessi 
 obiettivi  comuni  proposti  dall’Agenda  2030,  delle 
 principali  problematiche  relative  all’integrazione 
 e  alla  tutela  dei  diritti  umani,  nonché  delle 
 problematiche  connesse all’utilizzo del territorio. 
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 Periodo di applicazione  Intero anno scolas�co 

 Tempi  33  h  annue  da  ripartire  trasversalmente  tra  le 
 materie  curriculari  (ripartizione  da  concordare  e 
 programmare) 

 Metodologia e strumen�  Analisi documentale. Gruppi lavoro. 
 Presentazione  slides. Ricerca guidata e Web. 

 Risorse umane interne ed esterne 

 Criteri e modalità di valutazione  La  valutazione  terrà  conto  dell’impegno,  della 
 partecipazione,  della  conoscenza  dei  contenuti, 
 della  capacità  di  analisi  e  riflessione  propositiva 
 sul  contesto  reale  sulla  base  sei  criteri  stabiliti  in 
 sede  dipartimentale  e  delle  ulteriori  riflessioni 
 emerse nei consigli 

 ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  SVOLTE 
 NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 
 Viaggio di istruzione  La Reggia di Caserta e Caserta 

 vecchia. 
 Caserta  Un giorno 

 Viaggio di istruzione  Scavi archeologici di Pompei.  Pompei  Un giorno 
 Progetti e 

 Manifestazioni 

 culturali 

 PON: Edilizia antisismica  IIS Pilla  30 ore 
 Olimpiadi della Topografia  Sulmona  Un giorno 

 Incontri con esperti  Scuolab: Laboratorio sul Sistema 
 Informativo Territoriale (GIS). 
 Ordine Geologi del Molise. 

 IIS Pilla 

 Incontri con esperti  Scuolab: Seminario su Droni, 
 Laserscanner, GNSS con il Collegio 
 dei Geometri di Campobasso. 

 IIS Pilla 

 Incontri con esperti  Webinar Muratura armata 
 normativa, progettazione e posa in 
 opara. (Edicom Eventi- Centro 
 Consorzi - T2D). 

 IIS Pilla 

 Incontri con esperti  Corso base sicurezza a.s. 2022/2023  IIS Pilla 

 DOCUMENTI  A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 

 1.  Piano triennale dell’offerta formativa 

 2.  Programmazione di classe 

 3.  Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

 4.  Fascicolo personale degli alunni 

 5.  Verbali consigli di classe e scrutinio 

 19 
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 ALLEGATO 1 

 (contenuti disciplinari per singola materia) 

 Disciplina: RELIGIONE 

 Docente: DI ZINNO 
 ARMANDO 

 Tempi: 

 Ore se�manali 1 

 Libro di testo ado�ato: 

 C.Cassino�,Marinoni G.Bozzi G.  SULLA TUA PAROLA  MARIETTI 
 SCUOLA 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  Conoscenze  (sapere)  L’alunno  è  in  grado  di:  •  conoscere  i  criteri  di  valutazione  etica 
 nell’ambito  della  bioetica;  •  definire  sacralità  e  valore  della  vita;  •  conoscere  e  definire  le 
 posizioni  etiche  (laiche  e  cattoliche)  rispetto  ai  temi  della  famiglia,  del  matrimonio,  e 
 della  storia  della  donna  ;  •  conoscere  le  interpretazioni  del  rapporto  tra  bene  e  male;  • 
 conoscere il contributo alla riflessione offerto dalla Chiesa 

 Competenz 
 e 

 L’alunno  è  in  grado  di:  •  confrontarsi  con  i  problemi  della  vita,  del  bene  e  del  male; 
 esprimere  e  rendere  ragione  delle  proprie  idee  e  valutazioni  rispetto  ai  problemi 
 affrontati; • essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita. 

 Capacità  In  generale  sono  stati  raggiunti  gli  obiettivi  prefissati.  A  livello  di  conoscenze:1) 
 acquisizione  dei  contenuti  essenziali  dell’etica  cattolica  e  delle  sue  espressioni  più 
 significative;  2)  a  livello  di  competenze  e  di  capacità:  individuazione  del  senso  delle  cose 
 e  degli  avvenimenti,  prendendo  in  esame  il  fatto  religioso  nella  propria  realtà; 
 maturazione  e  costruzione  della  propria  identità  nel  relazionare  con  gli  altri;  uso  delle 
 fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

 Contenu�: 

 Argomenti 
 svolti 

 MORALE CRISTIANA ∙ Lavoro di gruppo sulla famiglia. ∙ Famiglia clan, nucleare e 
 polinucleare. ∙ La famiglia oggi. La famiglia post-industriale. ∙ La famiglia nella Bibbia e 
 nel magistero della chiesa ∙ Storia della donna a partite dai popoli primitivi fino ai nostri 
 giorni. La donna oggi. ∙ Ruolo della donna nelle sacre scritture e nel Magistero della 
 Chiesa. ∙ Liberta e peccato. Le scelte libere dell’individuo. ∙ Rapporto tra bene e male: 
 magia ( bianca, nera e rossa) superstizione. Condanna della chiesa di tutte le forme di 
 magia. ∙ Dialogo interreligioso. ∙ Economia equa e solidale. La globalizzazione. ∙ La 
 chiesa e l’attenzione verso gli ultimi. ∙ Razzismo. ∙ Xenofobia. ∙ Integrazione. IL SENSO 
 DELLA VITA ° Fidanzamento presso i popoli primitivi ° Il fidanzamento oggi ° La 
 convivenza ° Matrimonio ieri e oggi ° - Il pluralismo religioso in Italia.  
 Fede/ateismo/agnosticismo. Le religioni orientali.  I nuovi movimenti religiosi.  Il dialogo 
 interreligioso. Approfondimento: 

 -Le grandi religioni orientali (induismo, buddhismo, taoismo, confucianesimo, shintoismo, 
 islam e fondamentalismo religioso).  

 -I nuovi movimenti religiosi (gruppi di ispirazione cristiana, gruppi di ispirazione orientale e 
 gruppi di ispirazione new age).  
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 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumenti di valutazione 

 Lavori di gruppo, confronto 
 con il contesto attuale 

 Libro di testo, lim, 
 film,lezioni on line 

 Scolastici e 
 quelli in dad 

 Partecipazione e costanza, 
 atteggiamento propositivo 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Complessivamente tu� quelli degli obie�vi disciplinari 

 Competenze  Complessivamente tu� quelli degli obie�vi disciplinari 

 Capacità  Complessivamente tu� quelli degli obie�vi disciplinari 
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 Disciplina: ITALIANO 

 Docente: MAZZEO ANTONELLA 

 Tempi: 
 Ore settimanali 4 

 Libro di testo adottato: 
 M. Sambugar – G. 
 Salà 

 Letteratura+, vol. 
 3 

 La Nuova 
 Italia 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  Conoscere la complessità del quadro storico- culturale dalla metà dell’ Ottocento al 
 Novecento 
 Conoscere gli aspetti più significativi degli autori e delle opere studiate 
 Conoscere le coordinate storiche degli autori trattati 

 Competenze  Cogliere le caratteristiche distintive dei generi e delle opere più importanti dall’ 
 Ottocento al Novecento  
 Analizzare un testo  lirico e  la prosa letteraria narrativa  
 Saper elaborare un  testo, con riferimento alle tipologie dell’Esame di Stato , che sia 
 dotato di pertinenza, coesione, coerenza e correttezza espressiva  

 Capacità  Comprendere la complessità dei quadri socio-culturali 
 Consolidare la capacità di mettere in relazione un autore con il suo tempo 
 Valutare  l’importanza delle opere degli autori esaminati sulla società del loro tempo 

 Contenu�: 

 Argomenti svolti   Il Positivismo  
 Il Naturalismo e il Verismo 
 Emile Zola 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica  
 Da “Il romanzo sperimentale” 
  Osservazione e sperimentazione 
 Da L’Assommoir 
  Gervasia all’Assommoir 

 Giovanni Verga 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 L’approdo al Verismo 
 I principi della poetica verista 
 Le tecniche narrative 
 La visione della vita nella narrativa di Verga 
 Da I Malavoglia: 
 Prefazione 
 La famiglia Malavoglia 
 L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
 Da Novelle rusticane 
 La roba 
 Da Mastro don Gesualdo: 
 La morte di don Gesualdo   

 La Scapigliatura 

 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
 L’affermarsi di una nuova sensibilità 
 Il superamento del Positivismo 
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 Giovanni Pascoli 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Una nuova poetica 
 Temi, motivi e simboli 
 L’innovazione stilistica 
 Da Il Fanciullino: 
 E’ dentro di noi un fanciullino  
 Da Myricae: 
 Lavandare  
 X agosto 
 Novembre  
 Temporale 
 Il lampo  
 Il tuono 
 Da Canti di Castelvecchio: 
 Il gelsomino notturno  

 Gabriele d’Annunzio 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Dagli esordi all’estetismo decadente 
 La produzione ispirata alla letteratura russa 
 La produzione del superomismo  
 Tra esperienza letteraria e biografica 
 Da Il piacere: 
 Il ritratto di un esteta 
 Il verso è tutto 
 Da Laudi - Alcyone: 
 La pioggia nel pineto   

 Il Crepuscolarismo 

 Il Futurismo 
 Filippo Tommaso Marinetti  
 Da Il Manifesto del Futurismo 
 Aggressività, audacia, dinamismo 
 Da Zang Tumb Tumb: 
 Il bombardamento di Adrianopoli 
 Aldo Palazzeschi 
 La vita e le opere 
 Da L’incendiario 
 E lasciatemi divertire 

 Il romanzo del Novecento  
 Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo 

 Luigi Pirandello 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica  
 La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 
 La difficile interpretazione della realtà 
 La maschera e la crisi dei valori 
 I personaggi e lo stile 
 Da L’umorismo: 
 Il sentimento del contrario 
 Da Novelle per un anno: 
  La patente 
 Da Il fu Mattia Pascal: 
 Cambio treno 
 Io e l’ombra mia 
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 Da Uno, nessuno e centomila: 
 “Salute!”  
 Da Così è (se vi pare): 
 Come parla la verità 

 Italo Svevo 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 I primi romanzi 
 Il periodo del silenzio letterario 
 La coscienza di Zeno 
 Da Senilità: 
 Emilio incontra Angiolina (scansione del testo) 
 Da La coscienza di Zeno: 
 L’ultima sigaretta    

 Argomen�  da 
 completare  

 L’Ermetismo  
 Giuseppe Ungaretti 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 La prima fase e lo sperimentalismo 
 La seconda fase e il recupero della tradizione 
 La terza fase: la compostezza formale 
 L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento 
 Da L’allegria: 
 Veglia 
 Fratelli  
 Sono una creatura 
 Soldati 

 Eugenio Montale 
 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 
 Una poesia metafisica 
 Da Ossi di seppia:  
 Non chiederci la parola  
 Meriggiare pallido e assorto  
 Spesso il male di vivere ho incontrato  

 Salvatore Quasimodo 
 La vita e le opere 
 Da Acque e terre:  
 Ed è subito sera 
 Da  Giorno dopo giorno: 
 Alle fronde dei salici   
 Uomo del mio tempo 

 La narrativa tra le due guerre 
 Gli intellettuali e l’impegno politico 
 Il Neorealismo 

 Primo Levi 
 Da Se questo è un uomo 
 I sommersi e i salvati 
 Il canto di Ulisse 
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 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumenti di 
 valutazione 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata   
 Discussioni guidate 
 Lettura e analisi del testo  
 Riflessione sui fatti con 
 individuazione delle relazioni causa 
 effetto 

 Libro di testo 
 Lim 
 Computer 
 Powerpoint 
 Audiovisivi 
 Materiale pubblicato 
 su classroom 

 Aula del 
 Dipartimento 
 Piattaforma 
 “Classroom” 

 Analisi di testi poetici 
 e narrativi.  
 Temi tipologia A,B, C 
 Verifiche orali  
 Discussioni 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Gli alunni, a diversi livelli: 

 Competenze  Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 

 ●  Individuare in modo essenziale i temi  più significa�vi delle opere esaminate 
 ●  Individuare gli aspe� essenziali e innova�vi delle opere studiate 
 ●  Riconoscere   nel  complesso  le  innovazioni  s�lis�che  e  narratologiche  della 

 narra�va del primo Novecento 
 ●  Riconoscere le fondamentali cara�eris�che s�lis�che delle poesie esaminate 
 ●  Elaborare un  testo, con riferimento alle �pologie dell’Esame di Stato, sebbene 

 manifes�no incertezze nella produzione scri�a  
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 ●  Conoscono le  linee essenziali della le�eratura italiana  dalla metà dell’ O�ocento al 
 Novecento 

 ●  Conoscono  gli  aspe�  più  significa�vi  degli  autori  e  delle  opere  studiate  e  le  fondamentali 
 cara�eris�che s�lis�che delle opere esaminate 

 Capacità  Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 

 ●  Riconoscere i modelli culturali cara�erizzan� un’epoca 
 ●  Individuare  semplici   ed  essenziali  collegamen�  tra  le  opere  degli  autori  esamina�  e  il 

 contesto storico- culturale 
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 Disciplina: STORIA 

 Docente: MAZZEO ANTONELLA 

 Tempi: 

 Ore se�manali  2 

 Libro di testo ado�ato: 

 Gen�le- Ronga  Guida  allo  studio  della  Storia  ,  vol. 
 5 

 EDIZIONI  SCOLASTICHE  BRUNO 
 MONDADORI 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  ●  Conoscere i principali even� storici del’900 nella loro dimensione temporale 

 ●  Conoscere la terminologia specifica della disciplina 
 Competenze  ●  Individuare i cambiamen� culturali, socio-economici e poli�co-is�tuzionali del ‘900 

 ●  Perfezionare le competenze linguis�che specifiche nell’esposizione 

 Capacità  ●  Rifle�ere sulle esperienze d  el passat  o per comprendere  il presente 

 Contenu�: 

 Argomen� svol�  
 Il primo Novecento 

 Le radici sociali ed ideologiche del Novecento 

 -La società di massa 
 -La vita quotidiana 

 La  Belle époque  e l’età giolittiana 

 -Le illusioni della Belle époque 
 -I caratteri generali dell’età giolittiana 
 -Il doppio volto di Giolitti 
 La Prima guerra mondiale 
 -  Le cause della guerra 
 -       Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 
 -       L’Italia in guerra 
 -       -La grande guerra 
 -       La svolta del 1917 
 -       La conclusione del conflitto 
 -       I trattati di pace 
 La rivoluzione russa 
 -La rivoluzione del 1917 

 - La nascita dell’URSS e la gue  rra civile 
 -La nuova poli�ca economica 

 - L’affermazione di Stalin 

 La crisi del dopoguerra in Europa 
 -I problemi del dopoguerra 
 - La crisi della democrazia 
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 - La crisi del dopoguerra in Italia 
 - La sconfitta del biennio rosso in Italia 
 - Il dopoguerra in Germania 
 -La Repubblica di Weimar 

 La crisi del 1929 
 - Gli “anni ruggenti” 

 -Il Big Crash 
 -Dalla crisi al New Deal 

 Il totalitarismo in Italia: il fascismo 

 -L’affermazione del fascismo in Italia 
 - Mussolini alla conquista del potere 
 - L’Italia fascista 
 - Alla ricerca del consenso 
 - La politica economica del fascismo 
 - La politica estera 

 Il nazismo e la crisi internazionale 
 -La fine della repubblica  di Weimar 
 -Il nazismo 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 ·  -  Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto 
 ·- La Seconda guerra mondiale: gli eventi 

 Argomen�  da 
 completare 

 IL MONDO DEL DOPOGUERRA 

 LA GUERRA FREDDA 

 L’Italia repubblicana: il referendum per la repubblica e le elezioni per l’Assemblea 
 cos�tuente 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di 
 valutazione 

 ●  Lezione frontale     
 ●  Discussioni guidate  
 ●  Riflessione sui fa� con 

 individuazione delle 
 relazioni causa effe�o 

 ●  Visione di documentari e 
 film 

 ●  Libro di testo 
 ●  Lim 
 ●  Computer 
 ●  Powerpoint 
 ●  Materiale 

 pubblicato su 
 classroom 

 ●  Audiovisivi 

 ●  Aula del 
 dipar�mento 

 ●  Pia�aforma 
 “Classroom” 

 ●  Verifiche 
 orali  

 ●  Discussioni 
 guidate 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Gli alunni, a diversi livelli: 

 Conoscono i principali even� storici della prima metà del ‘900 nella loro dimensione 
 temporale 

 Competenze  Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 
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 ●  Individuare i principali even� e personaggi del periodo 
 ●  Individuare i problemi fondamentali del periodo 
 ●  Individuare semplici ed essenziali relazioni di causa ed effe�o 

 Capacità  Gli alunni, a diversi livelli, sono in grado di: 

 ●  Fare un uso sufficiente del lessico specifico 
 ●  Rifle�ere sulle esperienze del passato per comprendere il presente 
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 Disciplina: LINGUA INGLESE 

 Docente: BASTIANINI ELEONORA 

 Tempi: 

 Ore se�manali 3 

 Libro di testo ado�ato: 

 House and grounds        P.Caruzzo-  J.Peters  Ed:Eli 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze 
 Principali  stru�ure  morfosinta�che  e  funzioni  linguis�che  -  Lessico  e  fraseologia  di  base  per 
 affrontare  situazioni  sociali  e  professionali-Aspe�  socioculturali  dei  paesi  anglofoni  rela�vi  al 
 se�ore di indirizzo 

 Competenze  Usare  in  modo  semplice  e  alquanto  comprensibile  la  lingua  inglese  e  il  linguaggio  se�oriale  per 
 scopi comunica�vi quo�diani e professionali 

 Capacità 

 Comprendere  idee  principali  e  semplici  de�agli  di  tes�  non  complessi  scri�  e  orali  riguardan� 
 argomen�  no�  di  a�ualità  ,  di  studio  e  di  se�ore.  Produrre  semplici  tes�  scri�  ed  orali  riguardan� 
 argomen�  quo�diani  o  rela�vi  al  proprio  se�ore  di  indirizzo.  Interagire  in  brevi  conversazioni  su 
 argomen� familiari ineren� la sfera personale, lo studio e il se�ore di indirizzo  

 Contenu�: 

 Argomen� 
 svol�  

 Types  of  building-  Structural  parts  of  a  building  -  Bioarchitecture  and  sustainable  design  - LIfe 
 cycle  of  a  building  and  its  assessment  (LCA)-  Green  roof  and  Kensington  roof  gardens-  Methods 
 of construc�on-Sustainable urban planning and the masterplan 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di valutazione 

 Brainstorming, flipped 
 classroom, lezione frontale, 
 lezione intera�va e 
 partecipata 

 Libro di testo, Lim, 
 fotocopie,cd,video, 
 mappe conce�uali 

 Aula  Domande brevi,interrogazione, prove 
 stru�urate e semistru�urate, prove di 
 ascolto, ques�onari, esercizi e relazioni 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Quasi  tu�  conoscono  le  stru�ure  morfosinta�che  e  funzioni  principali  della  lingua,  il  linguaggio 
 se�oriale di base e i conce� generali degli argomen� svol� 

 Competenze 
 La  maggior  parte  comprende  il  senso  globale  di  un  qualunque  semplice  enunciato  in  lingua  di 
 argomento  quo�diano  o  professionale  e  sa  trasferire  sul  piano  opera�vo  quanto  appreso  con  una 
 certa autonomia senza pregiudicare l’efficacia comunica�va anche se in presenza di errori 

 Capacità 

 Quasi  tu�  sanno  comprendere  idee  principali  e  specifici  de�agli  di  tes�  non  par�colarmente 
 complessi  riguardan�  argomen�  no�  generali  e  di  se�ore.  Comprendono  messaggi  orali,  semplici 
 filma�  divulga�vi  tecnico-scien�fici  di  se�ore.  Sanno  esprimersi  e  produrre  tes�  scri�  su 
 argomen�  generali,  di  studio  e  di  se�ore  in  maniera  comprensibile  ma  non  sempre  autonoma  e 
 scevra  da  errori.  Le  capacità  di  interazione  sono  per  la  maggior  parte  degli  alunni  pressochè 
 sufficien�, minime e difficoltose solo per un ristre�o numero. 
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 Disciplina: MATEMATICA 

 Docente: LAURELLI FRANCESCO ANTONIO 

 Tempi: 

 Ore se�manali 
 3 

 Libro di testo ado�ato: 

 Leonardo 
 Sasso  

 Matema�ca a Colori edizione Verde Vol. 3  Petrini 
   

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  Conoscere gli elemen� specifici della disciplina, almeno nei contenu� essenziali.   

 Competenze  ●  Sapersi  esprimere  e  sviluppare  in  modo  corre�o  un  ragionamento,  un  problema;                                     
                                                             Saper  sviluppare  lo  studio  di  una  funzione  nel  suo  Dominio,   calcolarne 
 i  valori  nei  pun�  Fron�era,  verificare  l’esistenza  di  asinto�.  -  aver  acquisito  il  conce�o  di 
 “Limite”  e  “derivata”  e  saper  applicare  i  metodi  di  calcoli  per  la  ricerca  di  proprietà  e  soluzioni 
 di  problemi.  Saper  applicare  il  calcolo  integrale  ai  problemi  di  calcolo  delle  aree  e  dei  volumi 
 di solidi di rotazione 

 Capacità  ●  Saper  ragionare  con  sufficiente  padronanza  su  Domini  di  Funzioni  Algebriche  e  Trascenden�, 
 e  sviluppare  l’analisi  della  funzione  secondo  i   termini  indica�  nei  “Contenu�”.  Trovare  la 
 funzione primi�va di una funzione integranda a�raverso i vari metodi di integrazione. 

 Contenu�: 

 Argomen� 
 svol�  fino  al 
 4  marzo 
 2020 

 -  Funzioni                                                                                                            

 La funzione lineare (re�a)e la f. Quadra�ca (parabola). Razionali ed irrazionali.                                                      
                                                   Funzioni Trascenden�  :  Esponenziali e Logaritmiche.                                      

 Equazioni trascenden�.              

 -  Campo di esistenza  (Dominio), Intervalli .Estremi  “i.s.”di un intervallo.                                                                   
                                 Pun� fron�era. Intersezione con gli assi, segno della funzione. Pun� di discon�nuità.           
       Funzioni pari e dispari, con�nue e discon�nue. Pun� di accumulazione di un intervallo.                       
 Limite. Teoremi sui limi�  (enuncia�).                                                                                                                   
 Calcolo di limi� di funzioni con�nue. Forme indeterminate e loro risoluzione.                 

    Derivata di una funzione con�nua  . Significato fisico  e geometrico della derivata.                                                
    Calcolo di derivate. Regole di derivazione(*).  Asinto�  O.V.O.Grafico della Funzione. 

 Calcolo Integrale 

 Primi�va e Integrale indefinito, 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di 
 valutazione 
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 ●  Problema�zzazione dell’argomento a�raverso 
 la lezione frontale e l’uso della LIM 

 ●  Analisi di Contenu� vari; 
 ●  Esercizi applica�vi svo� in classe,  ed a casa; 
 ●  Discussioni guidate, consultazioni di tes�, 

 manuali, riviste e giornali. 

 Libro di testo 

 Device vari 

 ●  So�ware 
 applica�vi 

 ●  Aula-laborator 
 io,  

 Compito scri�o 

 Verifica orale. 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Conoscono  gli  elemen�  specifici  della  disciplina,  nei  contenu�  essenziali.                                                                   
                                                                                     I  limi�  e  le  derivate  sono  sta�  assimila�,  almeno  nella  parte  del 
 calcolo elementare. 

 Competenze  Mol�  alunni  sanno  esprimere  e  sviluppare  in  modo  corre�o  un  ragionamento,  un  problema; 
 Sanno  sviluppare  lo  studio  di  una  funzione  nel  suo  Dominio,  calcolarne  i  valori  nei  pun�  Fron�era, 
 verificare  l’esistenza  di  asinto�.   -  hanno  acquisito  il  conce�o  di  “Limite”  e  “derivata”  e  sanno 
 applicare  i  metodi  di  calcolo  per  la  ricerca  di  proprietà  e  soluzioni  di  problemi.  Sanno  applicare  il 
 calcolo integrale ai problemi di calcolo delle aree e dei volumi di solidi di rotazione. 

 Capacità  Alcuni  alunni  sanno  ragionare  con  sufficiente  padronanza  su  Domini  di  Funzioni  Algebriche  e 
 Trascenden�,  e  sviluppare  l’analisi  della  funzione  secondo  i  termini  indica�  nei  “Contenu�”.  Sanno 
 trovare la funzione primi�va di una funzione integranda a�raverso i vari metodi di integrazione. 
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 Disciplina: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

 Docente: FERRANTE ROBERTO e ITP DI STASI MICHELINA 

 Tempi:  Ore se�manali:  4 

 Libro di testo  CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO  STEFANO AMICABILE  HOEPLI 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze 
 Metodi  di  ricerca  del  valore  di  un  bene  e  s�me  patrimoniali.  Ges�one  e 
 amministrazione  immobiliare  e  condominiale.  Il  Catasto  dei  terreni  e  dei  fabbrica�. 
 Es�mo legale e ges�one del territorio. Cenni di es�mo ambientale. 

 Competenze 

 Valutare  i  beni  in  relazione  al  quesito  di  s�ma.  Valutare  l’asse  patrimoniale  ed  eseguire 
 una  successione  ereditaria.  Operare  in  ambito  catastale.  Valutazione  dei  diri�. 
 Risolvere  i  problemi  in  ordine  alla  pra�ca  espropria�va.  Operare  in  ambito 
 professionale come perito es�matore. 

 Capacità 

 Applicare  i  metodi  di  valutazione  a  beni.  Valutare  i  beni  in  considerazione  delle 
 dinamiche  del  mercato.  Applicare  il  criterio  ed  il  procedimento  di  s�ma  più  idoneo. 
 Analizzare  le  norme  giuridiche  in  materia  di  diri�  reali.  Applicare  le  norme  in  materia 
 di  espropriazione.  Compiere  le  valutazioni  ineren�  le  successioni  ereditarie.  Redigere 
 le  tabelle  millesimali  di  un  condominio  e  predisporne  il  regolamento.  Compiere  le 
 operazioni  di  conservazione  del  Catasto  dei  terreni  e  dei  fabbrica�.  Operare  nella 
 ges�one e amministrazione immobiliare. 

 Contenu� disciplinari: 

 Argomen� 
 svol� 

 Es�mo  generale  :  il  perito  e  il  giudizio  di  s�ma.  I  criteri  ed  i  procedimen�  di  s�ma.  Fasi 
 e procedimen� di s�ma. Perizia di s�ma. 

 Es�mo  urbano  :  s�ma  dei  fabbrica�  civili,  dei  fabbrica�  industriali  e  delle  aree 
 edificabili.  Il  condominio:  tabelle  millesimali,  amministrazione,  s�ma  secondo  gli 
 standard internazionali di valutazione (IVS). 

 Es�mo rurale  : s�ma dei terreni agricoli e dei fabbrica�  rurali. 

 Es�mo  catastale:  cara�eris�che  e  funzioni  del  Catasto  terreni  e  Catasto  dei  fabbrica�, 
 Pregeo, Docfa, voltura catastale. 

 Es�mo  legale  :  s�me  rela�ve  all’usufru�o  e  dei  rela�vi  diri�,  delle  servitù  prediali 
 coa�ve,  s�ma  dei  danni  e  calcolo  dell'indennizzo,  norma�va  sull'esproprio,  iter 
 espropria�vo e s�ma degli indennizzi. 
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 Argomen� da 
 completare 

 Successioni ereditarie (es�mo legale) e cenni di es�mo ambientale. 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione. 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di valutazione 

 Lezione frontale, partecipata e 
 intera�va. Discussioni in 
 classe. Ricerche. 

 Esercitazioni. 

 Libro di testo. 

 Mappe conce�uali. 

 Prontuari e manuali. 

 Computer. LIM. 

 Aula  Verifiche scri�e. Verifiche 
 orali. 

 Domande brevi. 

 Esercitazioni. Relazioni. 

 Obie�vi raggiun�: 

 In relazione 
 ai MODULI 
 e alle UDA 
 sviluppate, 
 gli alunni a 
 diversi 
 livelli sono 
 in grado di: 

 -Individuare  gli  aspe�  economici  dei  beni  nella  pra�ca  es�ma�va  e  applicare  i 
 procedimen�  es�ma�vi  alla  valutazione  dei  terreni  e  dei  fabbrica�.  Individuare  le  fasi 
 della s�ma 

 -Redigere  le  tabelle  millesimali  di  proprietà  e  di  uso  e  valutare  l’indennità.  -  Cogliere  gli 
 aspe�  legali  ed  es�ma�vi  rela�vi  all’usufru�o  -Circoscrivere  l’ogge�o  dell’esproprio  e 
 applicare  l’iter  procedurale  -  Compiere  operazioni  in  ambito  catastale.  Saper  risolvere  i 
 problemi  economico  -  es�ma�vi  nelle  successioni  ereditarie  e  delle  servitù  prediali 
 coa�ve.   Saper determinare l'indennizzo per danni da incendio. 
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 Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 Docente:   TESTA GIOVANNI 

 Tempi: 

 7 ORE SETTIMANALI 

 Libro di testo ado�ato: 

 Autori: Carlo Amerio –  Umberto Alasia   Proge�azione – Costruzioni – Impian�. Tomo 3  Casa editrice: SEI - Torino 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  Conoscenza degli argomen� - Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione cri�ca - Capacità e chiarezza esposi�va - 
 Corre�ezza e chiarezza nella predisposizione degli elabora� grafici di proge�o -  
 Comprendere le problema�che rela�ve alla stabilità di semplici stru�ure ed eseguire i rela�vi calcoli sta�ci. 
 Analizzare e determinare le proprietà e le cara�eris�che geotecniche dei terreni ai fini del calcolo delle fondazioni; 
 Il computo metrico dei lavori. 
 La spinta dei terreni e le opere di sostegno 
 Il cronoprogramma dei lavori 

 Competenze  Applicare  la  norma�va  negli  interven�  urbanis�ci  e  di  riasse�o  o  modificazione  territoriale  -  Impostare  la  proge�azione 
 secondo  gli  standard  e  la  norma�va  urbanis�ca  ed  edilizia  -  Riconoscere  i  principi  della  legislazione  urbanis�ca  e  applicarli 
 nei  contes�  edilizi  in  relazione  alle  esigenze  sociali  -  Analizzare  e  comprendere  con  spirito  cri�co,  le  �pologie  edilizie 
 ritenute  più  importan�  alla  professione  del  geometra  -  Impostare  la  proge�azione  secondo  gli  standard  e  la  norma�va 
 urbanis�ca  ed  edilizia  -  Saper  redigere  proge�,  con  rela�ve  relazioni  tecniche,  di  edifici  a�raverso  uno  studio  sistema�co 
 e a�ento anche alle tema�che eco-sostenibili. 
 Selezionare  i  materiali  da  costruzione  in  rapporto  al  loro  impiego  e  alle  modalità  di  lavorazione;  Riconoscere  i  legami 
 cos�tu�vi tensioni/deformazioni nei materiali. Analizzare, calcolare e verificare semplici stru�ure.  
 Redigere il computo metrico dei lavori. 
 Calcolare la spinta del terreno e verificare le opere di sostegno 
 Redigere un cronoprogramma dei lavori 

 Capacità  Riconoscere i principi della legislazione urbanis�ca e applicarli nei contes� edilizi in 
 relazione  alle  esigenze  sociali  -  Analizzare,  controllare  e  verificare  la  proge�azione  da  un  punto  di  vista  composi�vo,  degli 
 standards e la norma�va - Impostare la proge�azione secondo gli standards e la norma�va urbanis�ca ed edilizia 
 Applicare le norme tecniche delle costruzioni rela�ve al calcolo di semplici stru�ure di sostegno. 
 S�mare e contabilizzare i lavori. 
 Ordinare e coordinare le lavorazioni di un can�ere edile e s�marne la durata 

 Contenu� 

 Argomen� 
 svol� 

 MODULO 1 : URBANISTICA 
 –  U  RBANISTICA  E  INSEDIAMENTI  . 
 Urbanis�ca e insediamen� - Gi Insediamen� - La ci�à - I grandi spazi liberi. 
 –  L  A  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  . 
 Programmazione e pianificazione - Tipi di piani urbanis�ci - I suppor� giuridici della pianificazione - 
 L. 1150/42; L.765/67; L. 10/77; L. 457/78; L.47/85 - Gli standard urbanis�ci. DDMM 1404-1444/68- 
 DPR 380/01; I �toli abilita�vi e gli interven� edilizi 
 –  I  VINCOLI  URBANISTICI  ED  EDILIZI  . 
 Definizione e �pi di vincoli - Vincoli di cara�ere urbanis�co - Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e 
 paesaggis�ci - Vincoli edilizi. 
 MODULO 2: IL PROGETTO EDILIZIO 
 –  I  L  CONTROLLO  DELL  ’  ATTIVITÀ  EDILIZIA  . 
 Il testo unico in materia di edilizia - Gli interven� edilizi - Titoli abilita�vi. 
 – IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

 Gli edifici residenziali e analisi delle funzioni - Da� antropometrici ed ergonomici - Cara�eris�che degli ambien� 
 residenziali - Aggregazioni delle funzioni e le �pologie residenziali: case isolate, a schiera, in linea, a ballatoio, edifici 
 a torre - Proge�o rela�vo a una lo�zzazione di inizia�va privata 

 MODULO 3: STORIA DELL’ARCHITETTURA 
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 –  L  A  COSTRUZIONE  NELL  ’  OTTOCENTO 

 La rivoluzione industriale e le grandi infrastru�ure - Il divorzio tra ingegneria e archite�ura - Ci�à e case 
 nell’industria nascente - Il Neoclassicismo. 
 –  L  A  COSTRUZIONE  NELLA  PRIMA  METÀ  DEL  N  OVECENTO  . 
 Le case degli operai all’inizio del secolo - La nascita del Movimento Moderno - 
 MODULO 4: PROGETTAZIONE 
 Lo�zzazione di un complesso edilizio di case a schiera e bifamiliari in un lo�o insistente in Zona C del PRG del 
 Comune di Riccia e calcolo degli standard urbanis�ci 
 Proge�o di casa unifamiliare 
 MODULO 5: COSTRUZIONI 
 -  Meccanica del terreno. Cara�eris�che dei terreni.  Parametri geotecnici.  -Spinta delle terre e verifica muri di 
 sostegno del �po a gravità. - La preven�vazione dei lavori. Il computo metrico es�ma�vo. 
 I lavori pubblici: 
 -Pianificazione e programmazione dei lavori. - Affidamento e ges�one dei lavori. - Esecuzione e collaudo dei lavori 

 Argomen� 
 da 
 completare 

 Il  Razionalismo  -  Il  Bauhaus  e  Walter  Gropius  -  Le  Corbusier  -  Ludwig  Mies  van  der  Rohe  -  Frank  Lloyd  Wright 
 -L'archite�ura Organica. 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di 
 valutazione 

 Lezione  frontale  e  partecipata 
 –  Ricerche  –  Mezzi 
 mul�mediali  –  Uso  di  so�ware 
 di  disegno  grafico  – 
 Osservazione materiali 

 Libro  di  testo  –  Dispense  e  materiale  digitale  –  Manuali  –  Computer 
 – Si� web – Documentazione prodo�e dal docente 

 Laboratorio 
 di 
 proge�azion 
 e  -  Aula  3D- 
 Corridoio 
 dida�co 

 Verifiche  orali,  scri�e  e 
 grafiche 
 Prove stru�urate 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze 

 Competenze 

 Capacità 

 Gli  alunni,  con  diversi  livelli  di  conoscenza,  al  termine  dell'anno 
 scolas�co  hanno  conseguito  risulta�  nel  complesso  sufficien�  e 
 sono in grado di: 
 -  conoscere  i  principali  movimen�  culturali  dall'800  ad  oggi,  e  che 
 hanno  dato  un  contributo  rilevante  alla  cultura  archite�onica, 
 a�raverso  lo  studio degli  esponen�  più  importan�  e  delle  opere  da 
 loro realizzate; 
 -  proge�are  le  �pologie  edilizie  ritenute  più  importan�  alla 
 professione  del  geometra,  avere  conoscenze  necessarie  per 
 l’elaborazione  di  proge�,  a�raverso i  metodi  di  elaborazione 
 tecnico-grafiche necessarie alla comprensione degli stessi; 
 -  proge�are  con  gli  strumen�  urbanis�ci,  integra�  al  quadro 
 norma�vo  che  li  regolano,  u�li  per  una  corre�a  pra�ca 
 professionale. 
  -  interpretare  e  sviluppare  il  metodo  della  proge�azione  e  del 
 costruire,  me�ere  in  pra�ca  le  capacità  elabora�ve  maturate,  al  fine 
 di  elaborare  proge�  capaci  di  dare  risposte  alle  esigenze  di  un 
 potenziale  commi�ente,  a�raverso  l’elaborazione  grafica,  e  non 
 solo,  dello  stesso  simulando  un  rapporto  reale  con  un  contesto 
 urbano  effe�vo,  a�raverso  il  rispe�o  delle  norme 
 urbanis�co-edilizie in esso vigen�. 
 -  La  maggior  parte  degli  alunni  ha  dimostrato  di  aver  acquisito  i 
 conce� base 
 -  In  generale  gli  alunni  riescono  a  rielaborare  in  maniera  autonoma 
 le tema�che rela�ve ai calcoli stru�urali ed al risparmio energe�co 
 -  Gli  alunni  riescono  a  ad  applicare  i  modelli  di  calcolo  alle  stru�ure 
 reali e a calcolare, con buoni risulta�, le opere più comuni. 
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 Disciplina: TOPOGRAFIA 

 Docen�: CHIAVARO ANTONIO e ITP: GATTOZZI GIORGIO 

 Tempi: 
 Ore se�manali: 4 

 Libro di testo ado�ato: 
 Claudio Pigato  Topografia 3  Poseidonia Scuola 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze 

 Metodi e procedure di calcolo dell’agrimensura e della divisione delle aree. 
 Modalità di re�fica dei confini. 
 Tipologie degli spianamen�: formule per il calcolo delle aree e dei volumi. 
 Geometria delle strade ed allega� di un proge�o stradale. 

 Competenze 
 Saper applicare il metodo appropriato per sviluppare calcoli di agrimensura, divisione di aree, spianamen�. 
 Saper impostare uno spostamento di confine. 
 U�lizzo del CAD nella proge�azione stradale. 

 Capacità  Saper elaborare un proge�o stradale nei suoi allega� fondamentali, u�lizzando i criteri studia�. 
 Applicazione delle procedure studiate in diversi ambi� della topografia. 

 Contenu�: 

 Argomen�  svol� 
 fino  al  30  aprile 
 2022 

 Agrimensura:  calcolo  delle  aree,  divisione  di  terreni,  Re�fiche  e  spostamen�  di  confine,  Spianamen�. 
 Strade:  classificazione  ed  elemen�  del  corpo  stradale.  Studio  del  tracciato  planimetrico  e  al�metrico 
 e geometria delle curve. Sezioni stradali. 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di valutazione 

 Lezione frontale e 
 intera�va. 
 Lezione a distanza. 
 Proge�azione di 
 un tronco 
 stradale. 
 Esercitazioni 
 pra�che di 
 gruppo. 

 Libro di testo. Lezioni dis�llate in 
 brevi filma� tra� dal testo. 
 Manuali. Mezzi mul�mediali e 
 computer.  Slide e dispense fornite 
 dal docente. Filma� ed audiovisivi sui 
 si� web. 

 Aula di topografia e 
 laboratorio di informa�ca 
 (durante le lezioni in 
 presenza). 

 Colloqui. Test. Esercizi svol� in 
 autonomia. Proge�azione svolta 
 con il tutoraggio dell’ITP e del 
 docente. 
 Verifiche scri�e ed elabora� 
 proge�uali. 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  Quasi  tu�  gli  alunni  hanno  acquisito  gli  argomen�  fondamentali  della  disciplina  e  le  tecniche  di 
 proge�azione e di calcolo, alcuni solo in maniera superficiale e meccanica. 

 Competenze 
 Un  discreto  numero  di  alunni  possiede  competenze  necessarie  per  proge�are  e  calcolare  una  strada 
 a�raverso  gli  elabora�  principali,  e  sa  applicare  i  metodi  di  calcolo  studia�  per  i  diversi  argomen�  della 
 disciplina. 

 Capacità  Un  limitato  numero  di  alunni  possiede  padronanza  nell’applicare  i  metodi  di  calcolo  studia�  e  possiede 
 capacità autonoma nella proge�azione stradale e topografica in generale. 
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 Disciplina:  GESTIONE DEL CANTIERE e SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 Docen�: CHIAVARO ANTONIO e ITP: DI STASI MICHELINA 

 Tempi: 

 Ore se�manali: 2  

 Libro di testo ado�ato: 

 Ges�one del can�ere e sicurezza  Autori: Valli - Baraldi  Editore:  SEI 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze  Conoscenza dei principali pericoli che si possono creare in un can�ere; 

 Conoscenza delle misure preven�ve; 

 Conoscenza delle principali figure responsabili e dei prepos� in genere. 

 Conoscenza  dei  rischi  e  documen�  di  valutazione  dei  stessi;  conoscenza  dei  metodi  e  delle  strategie  da 
 ado�are nella programmazione delle a�vità di can�ere; 

 Conoscere  i  criteri  e  le  documentazioni  da  approntare  per  aprire,  condurre  e  chiudere  le  a�vità  di  can�ere  in 
 completa sicurezza; 

 Conoscenza dei principali documen� che compongono il PSC; 

 Saper individuare le principali fasi lavora�ve; 

 Conoscere i cos� dire� e indire� per la ges�one della sicurezza; 

 Conoscenza  del processo edilizio  con par�colare riferimento alla proge�azione dei lavori pubblici; 

 Conoscenza  del  processo  edilizio  con  par�colare  riferimento  alle  procedure  di  approvazione,  di  appalto  e  di 
 direzione lavori. 

 Competenze  Individuato  il  �po  di  intervento   da  eseguire,  saper  dis�nguere  ed  analizzare  le  singole  fasi  che  vanno  dalla 
 proge�azione alla realizzazione dell’opera. 

 Organizzare  e  condurre  i  can�eri  mobili  con  valutazione  dei  rischi  e  nel  rispe�o  delle  norma�ve  sulla 
 sicurezza 

 Conoscere  l’iter  procedurale  da  seguire,  a�raverso  le  fase  di  programmazione,  proge�azione,  sistemi  di 
 appal�,  affidamento  dei  lavori,   esecuzione,  ul�mazione  e  collaudo  dei  lavori  pubblici  nel  rispe�o   Leggi  e 
 regolamen� che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche 

 Capacità  Saper  valutare  e  dis�nguere  le  diverse  condizioni  ambientali  in  cui  si  opera  e  per  ciascuna  di  esse  saper 
 individuare le misure di protezione più idonee. 

 Scelta e ges�one ed u�lizzo dei DPC e DPI connessi ai vari rischi 

 Conoscere il quadro norma�vo di riferimento per le opere pubbliche 

 Conoscere i sistemi di esecuzione di un’opera e le varie forme di appalto 

 Redigere  i  documen�  per  la  contabilità  dei  lavori  e  per  la  ges�one  di  can�ere.  Applicare  i  principi  di 
 organizzazione del can�ere. 

 Saper redigere un PSC. 

 Contenu�: 

 Argomen� svol�   rischi fisici: il microclima 
 rischi fisici: il rumore 
 rischi fisici: vibrazioni 
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 rischi fisici: mmc 
 rischi chimici e biologici: agen� pericolosi 
 rischi chimici: agen� cancerogeni e mutageni 
 caduta dall’alto: opere provvisionali di sicurezza 
 scavi e demolizioni 
 pianificazione e programmazione dei lavori 
 l’alles�mento del can�ere (esercitazione) 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di valutazione 

 Nel  corso  dell’anno  si  è  lavorato  sulle 
 competenze  ai  fini  dell’acquisizione  di  una 
 preparazione  opera�va  nel  campo  della 
 sicurezza  e  della  ges�one  dei  can�eri 
 temporanei e mobili. 

 A�raverso  il  dialogo  gli  allievi  sono  sta� 
 guida�  ad  una  conoscenza  specifica  delle 
 tema�che  proge�uali.  Si  è  poi  s�molata, 
 per  la  globalità  della  classe,  la  riflessione 
 cri�ca  su  alcune  problema�che  rela�ve  alla 
 sicurezza,  con  u�li  collegamen� 
 interdisciplinari.  

 Lezione  frontale 
 (in  presenza  e  a 
 distanza 
 a�raverso 
 classroom). 

 Discussione  in 
 classe. 

 Libro di testo. 

 Analisi  di  esempi 
 con  materiale 
 fornito  dal 
 docente. 

 So�ware 
 specifico  (Certus, 
 Gan�). 

 Aula 

 Laboratorio 
 di disegno 

 La  stru�ura  del  programma  ha  richiesto  da 
 parte  degli  allievi  un  lavoro  individuale  e  di 
 gruppo.  Si  sono  programmate  sin 
 dall’inizio  dell’anno  le  tappe  principali 
 lungo  cui  sviluppare  i  temi  propos�,  le 
 quali  hanno  coinciso  con  altre�an� 
 momen� di verifica e valutazione. 

 Tali  verifiche  sono  state  effe�uate  con 
 interrogazioni  orali,  verifiche  scri�e  a 
 domanda  aperta,  produzione  di  elabora� 
 proge�uali,  produzione  di  saggi  brevi  e 
 presentazioni. 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze  La  classe  ha  dimostrato  di  conoscere  sufficientemente  i  linguaggi  specifici  della  materia,  ha  acquisito  gli 
 elemen�  basilari  per  l’avvio  alla  redazione  di  un  piano  di  sicurezza  anche  se,  in  alcuni  casi,  con  modalità 
 disorganiche e frammentarie. 

 Competenze  Con  le  nozioni  acquisite,  la  maggior  parte  degli  alunni  riesce  ad  effe�uare,  in  modo  autonomo,  delle  semplici 
 valutazione  dei  rischi  e  nel  contempo  e  ad  individuare  disposi�vi  e  accorgimen�  per  eliminare  gli  stessi  in 
 ambito di can�ere. 

 Capacità  Alcuni  riescono  a  trarre  spun�  personali  nella  scelta  delle  tecniche  e  dei  procedimen�  più  idonei  per  la 
 soluzione di semplici problemi proge�uali. 
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 Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 Docente: DI GIULIO ANTONELLO 

 Tempi: 

 Ore se�manali 2 

 Libro di testo ado�ato: 

 Giorge�-Focacci-Orazi  Conoscersi  Allenarsi  Proteggersi  A360°  Mondadori 
 Scuola 

 Obie�vi disciplinari: 

 Conoscenze 
 ●  Le caratteristiche delle attività sportive individuali e di squadra    
 ●  I concetti fondamentali dell’allenamento con relativi adattamenti e modifiche 
 ●  Principi di Scienze dell’alimentazione 
 ●  Educazione, sensibilizzazione e diffusione della cultura del primo soccorso 

 Competenze 

 ●  Consolidare  l’importanza  fondamentale  delle  regole  nei  giochi  di  squadra  dando  il  proprio 
 contributo. 

 ●  Avere comportamenti orientati a stili di vita attivi, di prevenzione  e di sicurezza 
 ●  L’alimentazione come stile di vita 
 ●  Saper praticare alcune manovre relative al primo soccorso 

 Capacità 

 ●  Saper  riconoscere  quali  siano  gli  sport  e  gli  allenamenti  prevalentemente  aerobici  e  quelli 
 anaerobici 

 ●  Aver  consapevolezza  dei  valori  nutrizionali  e  dell’importanza  dei  macronutrienti  (carboidrati, 
 proteine e lipidi) e dei micronutrienti (sali minerali e vitamine). 

 ●  Assumere comportamenti conformi ai principi di sicurezza e tutela della propria e altrui salute 

 Contenu�: 

 Argomen� 
 svol�  

 ●  Teoria  e  pratica  delle  attività  sportive  individuali  e  di  squadra  (pallavolo,basket,  calcio  a  5, 
 atletica, tennis tavolo) 

 Metodi, mezzi, spazi u�lizza� per l’a�vità dida�ca e strumen� di valutazione: 

 Metodi  Mezzi  Spazi  Strumen� di 
 valutazione 

 Le lezioni sono state realizzate a�raverso il metodo 
 frontale partecipato, il metodo imita�vo, il lavoro di  
 gruppo 

 ●  Grandi e piccoli 
 a�rezzi; 

 ●  Libro di testo 
 ●  Classroom 

 Palestra  

 Spazi a�gui 

 DAD 

 Spazi 
 all’Aperto 

 Prove pra�che  

 Prove teoriche 

 Obie�vi raggiun�: 

 Conoscenze e  
 Capacità 

 Gran  parte  del  gruppo  classe  evidenzia  un  buon  grado  di  conoscenza  degli  argomenti 
 trattati acquisendone le relative abilità 

 Competenze 

 ●  Alcuni  hanno  dimostrato  di  essere  in  grado  di  gestire  ed  esprimere  in  modo  consapevole 
 ed  efficace  la  propria  padronanza  motoria  anche  in  contesti  più  articolati  (come  nella 
 pratica sportiva).  

 ●  I  contenuti  teorici  sono  stati  appresi  attraverso  una  vivace  interazione  di  tutta  la  classe 
 attraverso una ottima  partecipazione e una discussione produttiva sui diversi temi trattati. 

 ●  Si  evince  maggiore  maturità  e  consapevolezza  dell'importanza  della  prevenzione  e 
 diffusione del primo soccorso 
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 ALLEGATO 2 

 SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 Pag. 1/7  Sessione ordinaria 2022  
 Prima prova scritta  

 Ministero dell’Istruzione  
 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE    

 PROVA DI ITALIANO  
 Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 ITALIANO  P  ROPOSTA A1    
 Giovanni Pascoli  ,  La via ferrata,  (  Myricae  )  ,  in  Poesie  ,  Garzanti, Milano, 1994.  

 Tra gli argini su cui mucche tranquilla  
 mente pascono, bruna si difila  1    

 la via ferrata che lontano brilla;  

 e nel cielo di perla dritti, uguali,  
 con loro trama delle aeree fila  
 digradano in fuggente ordine i pali  2  .  

 Qual di gemiti e d’ululi rombando  
 cresce e dilegua femminil lamento?  3    

 I fili di metallo a quando a quando  
 squillano, immensa arpa sonora, al vento.  

 Myricae  è  la  prima  opera  pubblicata  di  Giovanni  Pascoli  (1855-1912)  che,  tuttavia,  vi  lavorò  ripetutamente 
 tant’è  che  ne   furono  stampate  ben  nove  edizioni.  Nel  titolo  latino  Myricae  ,  ossia  “tamerici”  (piccoli  arbusti 
 comuni  sulle  spiagge),   appaiono  due  componenti  della  poetica  pascoliana:  la  conoscenza  botanica  e  la  sua 
 profonda  formazione  classica.  Dal   titolo  della  raccolta,  che  riecheggia  il  secondo  verso  della  quarta  Bucolica 
 (o  Egloga)  di  Virgilio,  si  ricava  l’idea  di  una   poesia  agreste,  che  tratta  temi  quotidiani,  umile  per  argomento  e 
 stile.  

 Comprensione e Analisi  

 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
 domande  proposte.  

 1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura metrica.   

 2. Il componimento accosta due piani contrastanti della realtà: individuali mettendo in rilievo le scelte lessicali 
 operate  dal poeta.   

 3. Quale elemento lessicale è presente in ogni strofa della poesia? Illustrane il senso.  

 4. Qual è, a tuo parere, il significato simbolico della poesia? Motiva la tua risposta con riferimenti precisi al 
 testo.   
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 5. Completa la tua analisi descrivendo l’atmosfera della poesia e individuando le figure retoriche utilizzate da 
 Pascoli  per crearla.  

 Interpretazione  

 Commenta  il  testo  della  poesia  proposta,  elaborando  una  tua  riflessione  sull’espressione  di  sentimenti  e  stati 
 d’animo   attraverso  rappresentazioni  della  natura;  puoi  mettere  questa  lirica  in  relazione  con  altri 
 componimenti  di  Pascoli  e  con   aspetti  significativi  della  sua  poetica  o  far  riferimento  anche  a  testi  di  altri 
 autori a te noti nell’ambito letterario e/o  artistico.  

      
 1  si difila  : si stende lineare.  
 2  i pali  : del telegrafo.  
 3  femminil lamento  : perché i fili del telegrafo emettono  un suono che talora pare lamentosa voce di donna. 
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 P  ROPOSTA A2    

 Giovanni Verga  ,  Nedda. Bozzetto siciliano  , Arnoldo  Mondadori, Milano, 1977, pp. 40-41 e 58-59.  

 Nella  novella  Nedda  la  protagonista  intreccia  una  relazione  con  Janu,  un  giovane  contadino  che  ha  contratto  la 
 malaria.   Quando  Nedda  resta  incinta,  Janu  promette  di  sposarla;  poi,  nonostante  sia  indebolito  per  la  febbre, 
 si  reca  per  la   rimondatura  degli  olivi  a  Mascalucia,  dove  è  vittima  di  un  incidente  sul  lavoro.  Nel  brano  qui 
 proposto  Verga,  dopo  aver   tratteggiato  la  condizione  di  vita  di  Nedda,  narra  della  morte  di  Janu  e  della  nascita 
 della loro figlia.  

 «  Era  una  ragazza  bruna,  vestita  miseramente;  aveva  quell’attitudine  timida  e  ruvida  che  danno  la  miseria  e 
 l’isolamento.   Forse  sarebbe  stata  bella,  se  gli  stenti  e  le  fatiche  non  ne  avessero  alterato  profondamente  non 
 solo  le  sembianze  gentili   della  donna,  ma  direi  anche  la  forma  umana.  I  suoi  capelli  erano  neri,  folti,  arruffati, 
 appena  annodati  con  dello  spago;   aveva  denti  bianchi  come  avorio,  e  una  certa  grossolana  avvenenza  di 
 lineamenti  che  rendeva  attraente  il  suo  sorriso.  Gli   occhi  erano  neri,  grandi,  nuotanti  in  un  fluido  azzurrino, 
 quali  li  avrebbe  invidiati  una  regina  a  quella  povera  figliuola   raggomitolata  sull’ultimo  gradino  della  scala 
 umana,  se  non  fossero  stati  offuscati  dall’ombrosa  timidezza  della  miseria,   o  non  fossero  sembrati  stupidi  per 
 una  triste  e  continua  rassegnazione.  Le  sue  membra  schiacciate  da  pesi  enormi,  o   sviluppate  violentemente  da 
 sforzi  penosi  erano  diventate  grossolane,  senza  esser  robuste.  Ella  faceva  da  manovale,   quando  non  aveva  da 
 trasportare  sassi  nei  terreni  che  si  andavano  dissodando,  o  portava  dei  carichi  in  città  per  conto   altrui,  o  faceva 
 di  quegli  altri  lavori  più  duri  che  da  quelle  parti  stimansi  1  inferiori  al  còmpito  dell’uomo.  La  vendemmia,   la 
 messe  2  ,  la  raccolta  delle  olive,  per  lei  erano  delle  feste,  dei  giorni  di  baldoria,  un  passatempo,  anziché  una 
 fatica.  È   vero  bensì  che  fruttavano  appena  la  metà  di  una  buona  giornata  estiva  da  manovale,  la  quale  dava  13 
 bravi  soldi!  I  cenci   sovrapposti  in  forma  di  vesti  rendevano  grottesca  quella  che  avrebbe  dovuto  essere  la 
 delicata  bellezza  muliebre.   L’immaginazione  più  vivace  non  avrebbe  potuto  figurarsi  che  quelle  mani 
 costrette  ad  un’aspra  fatica  di  tutti  i  giorni,  a   raspar  fra  il  gelo,  o  la  terra  bruciante,  o  i  rovi  e  i  crepacci,  che 
 quei  piedi  abituati  ad  andar  nudi  nella  neve  e  sulle  roccie   infuocate  dal  sole,  a  lacerarsi  sulle  spine,  o  ad 
 indurirsi  sui  sassi,  avrebbero  potuto  esser  belli.  Nessuno  avrebbe  potuto   dire  quanti  anni  avesse  cotesta 
 creatura  umana;  la  miseria  l’aveva  schiacciata  da  bambina  con  tutti  gli  stenti  che   deformano  e  induriscono  il 
 corpo,  l’anima  e  l’intelligenza.  -  Così  era  stato  di  sua  madre,  così  di  sua  nonna,  così  sarebbe   stato  di  sua 
 figlia. [ ..  .  ]  
 Tre  giorni  dopo  [Nedda]  udì  un  gran  cicaleccio  per  la  strada.  Si  affacciò  al  muricciolo,  e  vide  in  mezzo  ad  un 
 crocchio  di   contadini  e  di  comari  Janu  disteso  su  di  una  scala  a  piuoli,  pallido  come  un  cencio  lavato,  e  colla 
 testa  fasciata  da  un   fazzoletto  tutto  sporco  di  sangue.  Lungo  la  via  dolorosa,  prima  di  giungere  al  suo 
 casolare,  egli,  tenendola  per  mano,  le   narrò  come,  trovandosi  così  debole  per  le  febbri,  era  caduto  da  un’alta 
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 cima,  e  s’era  concio  3  a  quel  modo.  –  Il  cuore  te  lo   diceva  –  mormorava  con  un  triste  sorriso.  -  Ella  l’ascoltava 
 coi suoi grand’occhi spalancati, pallida come lui, e  tenendolo per mano. Il domani egli morì. [ …]   
 Adesso,  quando  cercava  del  lavoro,  le  ridevano  in  faccia,  non  per  schernire  la  ragazza  colpevole,  ma  perché  la 
 povera  madre  non  poteva  più  lavorare  come  prima.  Dopo  i  primi  rifiuti,  e  le  prime  risate,  ella  non  osò  cercare 
 più  oltre,  e  si   chiuse  nella  sua  casipola  4  ,  al  pari  di  un  uccelletto  ferito  che  va  a  rannicchiarsi  nel  suo  nido.  Quei 
 pochi  soldi  raccolti  in   fondo  alla  calza  se  ne  andarono  l’un  dopo  l’altro,  e  dietro  ai  soldi  la  bella  veste  nuova, 
 e  il  bel  fazzoletto  di  seta.  Lo  zio   Giovanni  la  soccorreva  per  quel  poco  che  poteva,  con  quella  carità 
 indulgente  e  riparatrice  senza  la  quale  la  morale  del   curato  è  ingiusta  e  sterile,  e  le  impedì  così  di  morire  di 
 fame.  Ella  diede  alla  luce  una  bambina  rachitica  e  stenta;  quando   le  dissero  che  non  era  un  maschio  pianse 
 come  aveva  pianto  la  sera  in  cui  aveva  chiuso  l’uscio  del  casolare  dietro  al   cataletto  5  che  se  ne  andava,  e  s’era 
 trovata senza la mamma; ma non volle che la buttassero alla Ruota  6  .  »  

      
 1  stimansi  : si stima, si considera.  
 2  messe  : il raccolto dei cereali.  
 3  concio  : conciato, ridotto.  
 4  casipola  : casupola, piccola casa.  
 5  cataletto  : il sostegno della bara durante il trasporto.  
 6  Ruota  : meccanismo girevole situato nei conventi  o negli ospedali dove venivano posti i neonati abbandonati. 

 Ministero dell’Istruzione  
 Comprensione e Analisi  

 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
 domande  proposte.  

 1. Sintetizza il contenuto del brano proposto.   

 2. Individua nel brano i principali elementi riferibili al Verismo, di cui l’autore è stato in Italia il principale 
 esponente.  

 3. Quali espedienti narrativi e stilistici utilizza l’autore nella descrizione fisica della protagonista e quali effetti  
 espressivi sono determinati dal suo procedimento descrittivo?  

 4. Quali sono le conseguenze della morte di Janu per Nedda?  

 5. Le caratteristiche psicologiche della protagonista divengono esplicite nelle sue reazioni alla nascita della figlia. 
 Prova  a individuarle, commentando la conclusione del brano.  

 Interpretazione  

 Il  tema  degli  “ultimi”  è  ricorrente  nella  letteratura  e  nelle  arti  già  nel  XIX  secolo.  Si  può  affermare  che  Nedda 
 sia  la   prima  di  quelle  dolenti  figure  di  “vinti”  che  Verga  ritrarrà  nei  suoi  romanzi;  prova  a  collegare  e 
 confrontare  questo   personaggio  e  la  sua  drammatica  storia  con  uno  o  più  dei  protagonisti  del  Ciclo  dei  vinti  . 
 In  alternativa,  esponi  le  tue   considerazioni  sulla  tematica  citata  facendo  ricorso  ad  altri  autori  ed  opere  a  te 
 noti.  

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO    

 P  ROPOSTA B1    

 Testo tratto da:  Gherardo Colombo  ,  Liliana Segre  ,  La sola colpa di essere nati,  Garzanti, Milano, 2021, pp. 
 25-27.  
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 «  Quando,  per  effetto  delle  leggi  razziali,  fui  espulsa  dalla  scuola  statale  di  via  Ruffini,  i  miei  pensarono  di 
 iscrivermi  a   una  scuola  ebraica  non  sapendo  più  da  che  parte  voltarsi.  Alla  fine  decisero  di  mandarmi  a  una 
 scuola  cattolica,  quella   delle  Marcelline  di  piazza  Tommaseo,  dove  mi  sono  trovata  molto  bene,  perché  le 
 suore  erano  premurose  e  accudenti.   Una  volta  sfollati  a  Inverigo,  invece,  studiavo  con  una  signora  che  veniva 
 a darmi lezioni a casa.  
 L’espulsione  la  trovai  innanzitutto  una  cosa  assurda,  oltre  che  di  una  gravità  enorme!  Immaginate  un  bambino 
 che  non   ha  fatto  niente,  uno  studente  qualunque,  mediocre  come  me,  nel  senso  che  non  ero  né  brava  né 
 incapace;  ero   semplicemente  una  bambina  che  andava  a  scuola  molto  volentieri  perché  mi  piaceva  stare  in 
 compagnia,  proprio  come   mi  piace  adesso.  E  da  un  giorno  all’altro  ti  dicono:  «Sei  stata  espulsa!».  È  qualcosa 
 che  ti  resta  dentro  per  sempre.   «Perché?»  domandavo,  e  nessuno  mi  sapeva  dare  una  risposta.  Ai  miei 
 «Perché?»  la  famiglia  scoppiava  a  piangere,  chi   si  soffiava  il  naso,  chi  faceva  finta  di  dover  uscire  dalla 
 stanza.  Insomma,  non  si  affrontava  l’argomento,  lo  si  evitava.  E   io  mi  caricavo  di  sensi  di  colpa  e  di 
 domande:  «Ma  cosa  avrò  fatto  di  male  per  non  poter  più  andare  a  scuola?  Qual  è  la   mia  colpa?».  Non  me  ne 
 capacitavo,  non  riuscivo  a  trovare  una  spiegazione,  per  quanto  illogica,  all’esclusione.  Sta  di   fatto  che  a  un 
 tratto  mi  sono  ritrovata  in  un  mondo  in  cui  non  potevo  andare  a  scuola,  e  in  cui  contemporaneamente  
 succedeva  che  i  poliziotti  cominciassero  a  presentarsi  e  a  entrare  in  casa  mia  con  un  atteggiamento  per  nulla 
 gentile. E  anche per questo non riuscivo a trovare una ragione.  
 Insieme  all’espulsione  da  scuola,  ricordo  l’improvviso  silenzio  del  telefono.  Anche  quello  è  da  considerare 
 molto  grave.   Io  avevo  una  passione  per  il  telefono,  passione  che  non  ho  mai  perduto.  Non  appena  squillava 
 correvo  nel  lungo   corridoio  dalla  mia  camera  di  allora  per  andare  a  rispondere.  A  un  tratto  ha  smesso  di 
 suonare.  E  quando  lo  faceva,  se   non  erano  le  rare  voci  di  parenti  o  amici  con  cui  conservavamo  una  certa 
 intimità,  ho  addirittura  incominciato  a  sentire   che  dall’altro  capo  del  filo  mi  venivano  indirizzate  minacce: 
 «Muori!»,  «Perché  non  muori?»,  «Vattene!»  mi  dicevano.   Erano  telefonate  anonime,  naturalmente.  Dopo  tre 
 o  quattro  volte,  ho  riferito  la  cosa  a  mio  papà:  «Al  telefono  qualcuno   mi  ha  detto  “Muori!”».  Da  allora  mi 
 venne  proibito  di  rispondere.  Quelli  che  ci  rimasero  vicini  furono  davvero   pochissimi.  Da  allora  riservo 
 sempre  grande  considerazione  agli  amici  veri,  a  quelli  che  in  disgrazia  non  ti  abbandonano.   Perché  i  veri 
 amici  sono  quelli  che  ti  restano  accanto  nelle  difficoltà,  non  gli  altri  che  magari  ti  hanno  riempito  di  regali   e 
 di  lodi,  ma  che  in  effetti  hanno  approfittato  della  tua  ospitalità.  C’erano  quelli  che  prima  delle  leggi  razziali 
 mi   dicevano:  «Più  bella  di  te  non  c’è  nessuno!».  Poi,  dopo  la  guerra,  li  rincontravo  e  mi  dicevano:  «Ma  dove 
 sei  finita?  Che   fine  hai  fatto?  Perché  non  ti  sei  fatta  più  sentire?».  Se  uno  è  sulla  cresta  dell’onda,  di  amici  ne 
 ha  quanti  ne  vuole.   Quando  invece  le  cose  vanno  male  le  persone  non  ti  guardano  più.  Perché  certo,  fa  male 
 alzare  la  cornetta  del  telefono  e   sentirsi  dire  «Muori!»  da  un  anonimo.  Ma  quanto  è  doloroso  scoprire  a  mano 
 a mano tutti quelli che, anche senza  

 Ministero dell’Istruzione  
 nascondersi,  non  ti  vedono  più.  È  proprio  come  in  quel  terribile  gioco  tra  bambini,  in  cui  si  decide,  senza 
 dirglielo,  che   uno  di  loro  è  invisibile.  L’ho  sempre  trovato  uno  dei  giochi  più  crudeli.  Di  solito  lo  si  fa  con  il 
 bambino  più  piccolo:  il   gruppo  decide  che  non  lo  vede  più,  e  lui  inizia  a  piangere  gridando:  «Ma  io  sono 
 qui!». Ecco, è quello che è successo a  noi, ciascuno di noi era il bambino invisibile.  »  

 Comprensione e Analisi  

 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
 domande  proposte.  

 1. Riassumi il contenuto del brano senza ricorrere al discorso diretto.  

 2. Perché Liliana Segre considera assurda e grave la sua espulsione dalla scuola?  

 3. Liliana Segre paragona l’esperienza determinata dalle leggi razziali con il gioco infantile del “bambino 
 invisibile”:  per quale motivo utilizza tale similitudine?  

 4. Nell’evocare i propri ricordi la senatrice allude anche ai sensi di colpa da lei provati rispetto alla situazione che 
 stava  vivendo: a tuo parere, qual era la loro origine?  
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 Produzione  

 Liliana Segre espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della 
 discriminazione - istituzionale e relazionale - legata alla emanazione delle “leggi razziali”; inquadra i ricordi 
 della senatrice nel contesto  storico nazionale e internazionale dell’epoca, illustrando origine, motivazioni e 
 conseguenze delle suddette leggi.  Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano anche con 
 eventuali riferimenti ad altri contesti storici. Argomenta le tue considerazioni sulla base di quanto hai appreso 
 nel corso dei tuoi studi ed elabora un testo in cui tesi e  argomenti siano organizzati in un discorso coerente e 
 coeso.  

 P  ROPOSTA B2    

 Testo tratto da  Oliver Sacks  ,  Musicofilia,  Adelphi,  Milano, 2010, pp. 13-14.  

 «  È  proprio  strano  vedere  un'intera  specie  -  miliardi  di  persone  -  ascoltare  combinazioni  di  note  prive  di 
 significato  e   giocare  con  esse:  miliardi  di  persone  che  dedicano  buona  parte  del  loro  tempo  a  quella  che 
 chiamano  «musica»,   lasciando  che  essa  occupi  completamente  i  loro  pensieri.  Questo,  se  non  altro,  era  un 
 aspetto  degli  esseri  umani  che   sconcertava  i  Superni,  gli  alieni  dall'intelletto  superiore  descritti  da  Arthur  C. 
 Clarke  nel  romanzo  Le  guide  del   tramonto  .  Spinti  dalla  curiosità,  essi  scendono  sulla  Terra  per  assistere  a  un 
 concerto,  ascoltano  educatamente  e  alla  fine   si  congratulano  con  il  compositore  per  la  sua  «grande  creatività» 
 –  sebbene  per  loro  l'intera  faccenda  rimanga   incomprensibile.  Questi  alieni  non  riescono  a  concepire  che  cosa 
 accada  negli  esseri  umani  quando  fanno  o  ascoltano   musica,  perché  in  loro  non  accade  proprio  nulla:  in 
 quanto specie, sono creature senza musica.  
 Possiamo  immaginare  i  Superni,  risaliti  sulle  loro  astronavi,  ancora  intenti  a  riflettere:  dovrebbero  ammettere 
 che,  in  un   modo  o  nell’altro,  questa  cosa  chiamata  «musica»  ha  una  sua  efficacia  sugli  esseri  umani  ed  è 
 fondamentale  nella  loro   vita.  Eppure  la  musica  non  ha  concetti,  non  formula  proposizioni;  manca  di  immagini 
 e  di  simboli,  ossia  della  materia   stessa  del  linguaggio.  Non  ha  alcun  potere  di  rappresentazione.  Né  ha  alcuna 
 relazione necessaria con il mondo reale.  
 Esistono  rari  esseri  umani  che,  come  i  Superni,  forse  mancano  dell’apparato  neurale  per  apprezzare  suoni  o 
 melodie.   D’altra  parte,  sulla  quasi  totalità  di  noi,  la  musica  esercita  un  enorme  potere,  indipendentemente  dal 
 fatto  che  la   cerchiamo  o  meno,  o  che  riteniamo  di  essere  particolarmente  «musicali».  Una  tale  inclinazione 
 per  la  musica  -  questa   «musicofilia»  -  traspare  già  nella  prima  infanzia,  è  palese  e  fondamentale  in  tutte  le 
 culture  e  probabilmente  risale  agli   albori  della  nostra  specie.  Può  essere  sviluppata  o  plasmata  dalla  cultura  in 
 cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai  
 particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui; ciò non di meno, è così profondamente 
 radicata  nella nostra natura che siamo tentati di considerarla innata […].  »  

 Comprensione e Analisi  

 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
 domande  proposte.  

 1. Riassumi il contenuto del brano e spiega il significato del termine “musicofilia”.  

 Pag. 5/7  Sessione ordinaria 2022  
 Prima prova scritta  

 Ministero dell’Istruzione  
 2. Qual è l’atteggiamento che, secondo l’autore, i Superni hanno nei confronti della specie umana e del rapporto 

 che  essa ha con la musica?  

 3.  A  tuo  parere,  cosa  intende  affermare  Sacks  quando  scrive  che  l’inclinazione  per  la  musica  “  può  essere 
 sviluppata  o   plasmata  dalla  cultura  in  cui  viviamo,  dalle  circostanze  della  vita  o  dai  particolari  talenti  e 
 punti deboli che ci  caratterizzano come individui”?  

 4. A tuo giudizio, perché l’autore afferma che la musica non “  ha alcuna relazione con il mondo reale  ”?  

 Produzione  
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 Sulla  base  delle  tue  conoscenze,  delle  tue  esperienze  personali  e  della  tua  sensibilità,  elabora  un  testo  nel 
 quale  sviluppi   il  tuo  ragionamento  sul  tema  del  potere  che  la  musica  esercita  sugli  esseri  umani.  Argomenta 
 in modo tale che gli snodi  del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.  

 P  ROPOSTA B3    

 Dal  discorso  pronunciato  da  Giorgio  Parisi  ,  premio  Nobel  per  la  Fisica  2021,  il  giorno  8  ottobre  2021  alla 
 Camera  dei   Deputati  in  occasione  del  Pre-COP26  Parliamentary  Meeting,  la  riunione  dei  parlamenti  nazionali 
 in  vista  della  COP26,   la  Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici  tenutasi  a  Glasgow  (1-12 
 novembre 2021).  

 Il testo completo del discorso è reperibile su https://www.valigiablu.it/nobel-parisi-discorso-clima/  

 «  L’umanità  deve  fare  delle  scelte  essenziali,  deve  contrastare  con  forza  il  cambiamento  climatico.  Sono  decenni 
 che  la   scienza  ci  ha  avvertiti  che  i  comportamenti  umani  stanno  mettendo  le  basi  per  un  aumento  vertiginoso 
 della  temperatura   del  nostro  pianeta.  Sfortunatamente,  le  azioni  intraprese  dai  governi  non  sono  state  all’altezza 
 di  questa  sfida  e  i  risultati   finora  sono  stati  assolutamente  modesti.  Negli  ultimi  anni  gli  effetti  del 
 cambiamento  climatico  sono  sotto  gli  occhi  di   tutti:  le  inondazioni,  gli  uragani,  le  ondate  di  calore  e  gli  incendi 
 devastanti,  di  cui  siamo  stati  spettatori  attoniti,  sono  un   timidissimo  assaggio  di  quello  che  avverrà  nel  futuro 
 su  una  scala  enormemente  più  grande.  Adesso,  comincia  a  esserci   una  reazione  forse  più  risoluta  ma  abbiamo 
 bisogno di misure decisamente più incisive.  
 Dall’esperienza  del  COVID  sappiamo  che  non  è  facile  prendere  misure  efficaci  in  tempo.  Spesso  le  misure  di 
    contenimento  della  pandemia  sono  state  prese  in  ritardo,  solo  in  un  momento  in  cui  non  erano  più  rimandabili. 
 Sappiamo     tutti  che  «il  medico  pietoso  fece  la  piaga  purulenta».  Voi  avete  il  dovere  di  non  essere  medici  pietosi. 
 Il  vostro  compito     storico  è  di  aiutare  l’umanità  a  passare  per  una  strada  piena  di  pericoli.  È  come  guidare  di 
 notte.  Le  scienze  sono  i  fari,  ma     poi  la  responsabilità  di  non  andare  fuori  strada  è  del  guidatore,  che  deve  anche 
 tenere  conto  che  i  fari  hanno  una  portata     limitata.  Anche  gli  scienziati  non  sanno  tutto,  è  un  lavoro  faticoso 
 durante  il  quale  le  conoscenze  si  accumulano  una  dopo     l’altra  e  le  sacche  di  incertezza  vengono  pian  piano 
 eliminate.  La  scienza  fa  delle  previsioni  oneste  sulle  quali  si  forma     pian  piano  gradualmente  un  consenso 
 scientifico.    
 Quando  l’IPCC  1  prevede  che  in  uno  scenario  intermedio  di  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  la  temperatura 
 potrebbe     salire  tra  i  2  e  i  3,5  gradi,  questo  intervallo  è  quello  che  possiamo  stimare  al  meglio  delle  conoscenze 
 attuali.  Tuttavia     deve  essere  chiaro  a  tutti  che  la  correttezza  dei  modelli  del  clima  è  stata  verificata 
 confrontando  le  previsioni  di  questi     modelli  con  il  passato.  Se  la  temperatura  aumenta  più  di  2  gradi  entriamo 
 in  una  terra  incognita  in  cui  ci  possono  essere     anche  altri  fenomeni  che  non  abbiamo  previsto,  che  possono 
 peggiorare  enormemente  la  situazione.  Per  esempio,  incendi     di  foreste  colossali  come  l’Amazzonia 
 emetterebbero  quantità  catastrofiche  di  gas  serra.  Ma  quando  potrebbe  accadere?     L’aumento  della  temperatura 
 non  è  controllato  solo  dalle  emissioni  dirette,  ma  è  mitigato  dai  tantissimi  meccanismi  che     potrebbero  cessare 
 di  funzionare  con  l’aumento  della  temperatura.  Mentre  il  limite  inferiore  dei  2  gradi  è  qualcosa  sul     quale 
 possiamo  essere  abbastanza  sicuri,  è  molto  più  difficile  capire  quale  sia  lo  scenario  più  pessimistico.  Potrebbe 
    essere anche molto peggiore di quello che noi ci  immaginiamo.    
 Abbiamo  di  fronte  un  enorme  problema  che  ha  bisogno  di  interventi  decisi  -  non  solo  per  bloccare  le  emissioni 
 di  gas     serra  -  ma  anche  di  investimenti  scientifici.  Dobbiamo  essere  in  grado  di  sviluppare  nuove  tecnologie  per 
 conservare     l’energia,  trasformandola  anche  in  carburanti,  tecnologie  non  inquinanti  che  si  basano  su  risorse 
 rinnovabili.  Non  solo     dobbiamo  salvarci  dall’effetto  serra,  ma  dobbiamo  evitare  di  cadere  nella  trappola 
 terribile  dell’esaurimento  delle  risorse     naturali.  Il  risparmio  energetico  è  anche  un  capitolo  da  affrontare  con 
 decisione.  Per  esempio,  finché  la  temperatura     interna  delle  nostre  case  rimarrà  quasi  costante  tra  estate  e 
 inverno, sarà difficile fermare le emissioni.    

      
 1  Intergovernmental Panel on Climate Change – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. 
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 Bloccare  il  cambiamento  climatico  con  successo  richiede  uno  sforzo  mostruoso  da  parte  di  tutti.  È 
 un’operazione  con  un     costo  colossale  non  solo  finanziario,  ma  anche  sociale,  con  cambiamenti  che  incideranno 
 sulle  nostre  esistenze.  La     politica  deve  far  sì  che  questi  costi  siano  accettati  da  tutti.  Chi  ha  più  usato  le  risorse 
 deve  contribuire  di  più,  in  maniera     da  incidere  il  meno  possibile  sul  grosso  della  popolazione.  I  costi  devono 
 essere distribuiti in maniera equa e solidale tra     tutti i paesi.  »    

 Comprensione e Analisi  

 Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le 
 domande  proposte.  

 1. Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali.  
 2. Spiega il significato della similitudine presente nel testo: che cosa rappresentano i  fari  e cosa il  guidatore  ? E  

 l’automobile  ?   
 3. Quali interventi fondamentali, a giudizio di Parisi, è necessario intraprendere per fornire possibili soluzioni ai  

 problemi descritti nel discorso?  
 4. Nel suo discorso Parisi affronta anche il tema dei limiti delle previsioni scientifiche: quali sono 
 questi limiti?  Produzione  
 Il  premio  Nobel  Parisi  delinea  possibili  drammatici  scenari  legati  ai  temi  del  cambiamento  climatico  e 
 dell’esaurimento   delle  risorse  energetiche  prospettando  la  necessità  di  urgenti  interventi  politici;  condividi  le 
 considerazioni  contenute  nel   brano?  Esprimi  le  tue  opinioni  al  riguardo,  sulla  base  di  quanto  appreso  nel  tuo 
 percorso  di  studi  e  delle  tue  conoscenze   personali,  elaborando  un  testo  in  cui  tesi  e  argomenti  siano 
 organizzati in un discorso coerente e coeso.   

 TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
    TEMATICHE DI ATTUALITÀ    

 P  ROPOSTA C1    

 Testo tratto da  Luigi Ferrajoli  ,  Perché una Costituzione  della Terra?,  G. Giappichelli, Torino, 2021, pp.  11-12.  

 «  Ciò  che  ha  fatto  della  pandemia  un’emergenza  globale,  vissuta  in  maniera  più  drammatica  di  qualunque 
 altra,  sono   quattro  suoi  caratteri  specifici.  Il  primo  è  il  fatto  che  essa  ha  colpito  tutto  il  mondo,  inclusi  i  paesi 
 ricchi,  paralizzando   l’economia  e  sconvolgendo  la  vita  quotidiana  dell’intera  umanità.  Il  secondo  è  la  sua 
 spettacolare  visibilità:  a  causa  del   suo  terribile  bilancio  quotidiano  di  contagiati  e  di  morti  in  tutto  il  mondo, 
 essa  rende  assai  più  evidente  e  intollerabile  di   qualunque  altra  emergenza  la  mancanza  di  adeguate  istituzioni 
 sovranazionali  di  garanzia,  che  pure  avrebbero  dovuto   essere  introdotte  in  attuazione  del  diritto  alla  salute 
 stabilito  in  tante  carte  internazionali  dei  diritti  umani.  Il  terzo   carattere  specifico,  che  fa  di  questa  pandemia 
 un  campanello  d’allarme  che  segnala  tutte  le  altre  emergenze  globali,   consiste  nel  fatto  che  essa  si  è  rivelata 
 un  effetto  collaterale  delle  tante  catastrofi  ecologiche  –  delle  deforestazioni,   dell’inquinamento  dell’aria,  del 
 riscaldamento  climatico,  delle  coltivazioni  e  degli  allevamenti  intensivi  –  ed  ha  perciò   svelato  i  nessi  che 
 legano  la  salute  delle  persone  alla  salute  del  pianeta.  Infine,  il  quarto  aspetto  globale  dell’emergenza  
 Covid-19  è  l’altissimo  grado  di  integrazione  e  di  interdipendenza  da  essa  rivelato:  il  contagio  in  paesi  pur 
 lontanissimi   non  può  essere  a  nessuno  indifferente  data  la  sua  capacità  di  diffondersi  rapidamente  in  tutto  il 
 mondo.  
 Colpendo  tutto  il  genere  umano  senza  distinzioni  di  nazionalità  e  di  ricchezze,  mettendo  in  ginocchio 
 l’economia,   alterando  la  vita  di  tutti  i  popoli  della  Terra  e  mostrando  l’interazione  tra  emergenza  sanitaria  ed 
 emergenza  ecologica  e   l’interdipendenza  planetaria  tra  tutti  gli  esseri  umani,  questa  pandemia  sta  forse 
 generando  la  consapevolezza  della   nostra  comune  fragilità  e  del  nostro  comune  destino.  Essa  costringe  perciò 
 a ripensare la politica e l’economia e a  riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro.  »  

 Rifletti  sulle  questioni  poste  nel  brano  e  confrontati  anche  in  maniera  critica  e  facendo  riferimento  alle  tue 
 conoscenze,   alle  tue  esperienze  personali  e  alla  tua  sensibilità,  con  la  tesi  espressa  dall’autore,  secondo  il 
 quale  occorre  ripensare  la   politica  e  l’economia  a  partire  dalla  consapevolezza,  generata  dalla  pandemia,  della 
 nostra comune fragilità e del nostro  comune destino.  
 Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 
 ne  esprima sinteticamente il contenuto.  
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 P  ROPOSTA C2    

 Testo tratto da  Vera Gheno  e  Bruno Mastroianni  ,  Tienilo acceso  .  Posta, commenta, condividi senza 
 spegnere il  cervello  , Longanesi, Milano, 2018, pp.  75-78.  

 «  Vivere  in  un  mondo  iperconnesso  comporta  che  ogni  persona  abbia,  di  fatto,  una  specie  di  identità 
 aumentata  :  occorre   imparare  a  gestirsi  non  solo  nella  vita  reale,  ma  anche  in  quella  virtuale,  senza  soluzione 
 di  continuità.  In  presenza  di   un’autopercezione  non  perfettamente  delineata,  o  magari  di  un’autostima 
 traballante,  stare  in  rete  può  diventare  un  vero   problema:  le  notizie  negative,  gli  insulti  e  così  via  colpiranno 
 ancora  più  nell’intimo,  tanto  più  spaventosi  quanto  più   percepiti  (a  ragione)  come  indelebili.  Nonostante 
 questo, la soluzione non è per forza stare fuori dai social network. […]  
 Ognuno di noi ha la libertà di narrare di sé solo ciò che sceglie. Non occorre condividere tutto, e non occorre  
 condividere troppo. […]  
 Quando  postiamo  su  Facebook  o  su  Instagram  una  foto  mentre  siamo  al  mare,  in  costume,  pensandola  per  i 
 nostri  amici,   quella  stessa  foto  domani  potrebbe  finire  in  un  contesto  diverso,  ad  esempio  un  colloquio  di 
 lavoro  formale,  durante  il   quale  il  nostro  selezionatore,  oltre  al  curriculum  da  noi  preparato  per  l’occasione, 
 sta controllando sul web chi siamo   davvero  .  
 Con  le  parole  l’effetto  è  ancora  più  potente.  Se  in  famiglia  e  tra  amici,  a  volte,  usiamo  espressioni  forti  come 
 parolacce  o   termini  gergali  o  dialettali,  le  stesse  usate  online  potrebbero  capitare  sotto  gli  occhi  di 
 interlocutori  per  nulla  familiari  o   intimi.  Con  l’aggravante  che  rimarranno  scritte  e  saranno  facilmente 
 riproducibili e leggibili da moltitudini  incontrollabili di persone.   
 In  sintesi:  tutti  abbiamo  bisogno  di  riconfigurare  il  nostro  modo  di  presentare  noi  stessi  in  uno  scenario 
 fortemente   iperconnesso  e  interconnesso,  il  che  vuol  dire  che  certe  competenze  di  comunicazione,  che  un 
 tempo  spettavano   soprattutto  a  certi  addetti  ai  lavori,  oggi  devono  diventare  patrimonio  del  cittadino  comune 
 che vive tra offline e online.  »  

 In questo stralcio del loro saggio  Tienilo acceso,  gli autori discutono dei rischi della rete, soprattutto  in materia 
 di  web  reputation  .   
 Nel  tuo  percorso  di  studi  hai  avuto  modo  di  affrontare  queste  tematiche  e  di  riflettere  sulle  potenzialità  e  sui 
 rischi  del   mondo  iperconnesso?  Quali  sono  le  tue  riflessioni  su  questo  tema  così  centrale  nella  società  attuale 
 e non solo per i  giovani?  
 Argomenta il tuo punto di vista anche in riferimento alla cittadinanza digitale, sulla base delle tue esperienze, 
 delle tue  abitudini comunicative e della tua sensibilità.  
 Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 
 che ne esprima sinteticamente il contenuto.  

 _____________________________  
 Durata massima della prova: 6 ore.  
 È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
 per i candidati di madrelingua non italiana.  
 Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 
 Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 

 Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 

 Sede Centrale Via Veneto, 21 Campobasso - Centralino  🕿  0874/60015 
 Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 Viale Manzoni, 22 Campobasso - Tel.  🕿  0874/413306 

 Sito We  b: www.pilla.edu.it  E-mail: cbis02100c  @istruzione.it  Pec:  cbis  0210  0c@pec.istruzione.it 
 Codice Scuola: CBIS02100C Cod.Fisc.: 80003730704 

 Esame di Stato 2022-2023 – SIMULAZIONE 06/05/2023 

 TRACCIA 

 Traccia per lo svolgimento di un elaborato concernente la disciplina di indirizzo 

 (Proge�azione, Costruzioni e Impian�) 
 Indirizzo  :  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 PARTE 1^ 
 In  un  Comune  collinare  dell’entroterra  molisano,  è  stata  individuata  una  vasta  area  situata  in 
 prossimità  del  centro  urbano,  caratterizzata  da  una  periferia  a  indice  di  utilizzazione  territoriale 
 estensiva,  con  case  unifamiliari  isolate  e  circondate  da  ampi  spazi  verdi  privati,  per  l’attuazione  di 
 un  programma  per  la  realizzazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale.  Detta  area  insiste  nella  Zona 
 “C” del Piano Regolatore Generale, distinta in: 

 -  So�ozona “C1”: Espansione residenziale privata da realizzarsi con interven� edilizi dire� 
 -  So�ozona “C2”: Espansione residenziale pubblica con l’a�uazione di piani di lo�zzazione 
 -  So�ozona “C3”: Espansione residenziale pubblica con l’a�uazione di piani convenziona� 

 Inoltre nella suddetta area il PRG prevede due vaste aree, Zona F1 e F2, destinate rispettivamente a 
 spazi pubblici e verde attrezzato e alla realizzazione di attrezzature a servizio pubblico. 

 Si  richiede  al  candidato  di  illustrare  la  propria  soluzione  proge�uale,  rela�vamente  alla  so�ozona  “C1”, 
 tenendo conto della situazione esistente e delle  dire�ve  di  sviluppo urbanis�co de�ate dal PRG. 

 Il candidato, a sua scelta, indichi 

 -  il numero degli abitan� del comune di riferimento 
 -  per  ogni  nuovo  insediato,  la  sola  des�nazione  residenziale  o  la  des�nazione  non  specificatamente 

 residenziale ma stre�amente connessa con le residenze  (negozi,  servizi, studi professionali, ecc.) 

 Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con 
 -  Calcolo dell’Indice Fondiario 
 -  Planovolumetrico, con il tracciato stradale, l’individuazione  delle aree pubbliche e dei lo� edificabili con 

 le sagome dei fabbrica�; 
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 -  Piante, una sezione schema�ca per il calcolo volumetrico e un prospe�o di un modulo abita�vo. 
 -  Relazione tecnica illustra�va 
 ricorrendo alle scale di rappresentazione idonee. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da 
 consentire di leggere con chiarezza l’impianto distributivo degli alloggi e lo schema urbanistico. 
 Il candidato sviluppi gli elaborati grafici richiesti e, in generale, quelli ritenuti necessari per una 
 corretta comprensione del progetto, alla scala ritenuta più adeguata. 
 I grafici progettuali devono essere stampati in PDF con il formato A2 (420x594 mm). 

 Per la progettazione si allega: 
 -  Allegato “A” Stralcio delle Norme tecniche di A�uazione 
 -  Allegato “B” Stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale 
 -  Allegato “C” Planimetria area di intervento con le par�celle catastali 

 Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la soluzione del 
 tema proposto, inoltre, ha facoltà di integrare la propria soluzione progettuale con indicazioni che riterrà 
 più opportune in una prospettiva multidisciplinare, avvalendosi anche delle conoscenze e competenze 
 maturate attraverso le proprie esperienze. 

 PARTE 2^ 

 Dovrà essere sviluppato uno dei seguenti quesiti, avvalendosi delle conoscenze e competenze 
 maturate attraverso le proprie esperienze formative 

 -  Il candidato esponga la Legge Fondamentale dell’urbanis�ca n. 1150/42 e il par�colare periodo 
 storico in cui fu emanata 

 -  Il candidato illustri l’influenza della Rivoluzione Industriale sullo sviluppo dell’Urbanis�ca e 
 dell’Archite�ura 

 -  Il candidato calcoli un semplice elemento di fabbrica del modulo abita�vo proge�ato 

 -  Il candidato disegni graficamente, con dovizia di par�colari, due prospe� e due sezioni del 
 proge�o proposto, in scala 1:50 

 La  durata  massima  della  prova  è  di  otto  ore.  E’consentito  l’uso  del  computer  fornito  dalla  scuola 
 con  i  software  CAD,  ARCHICAD  e  OFFICE.  Inoltre  è  consentito  l’uso  di  calcolatrice  non 
 programmabile  e  non  dotata  di  CAS,  come  nota  MIUR  5641/18.  Il  candidato  può  consultare  il 
 manuale e il prontuario forniti dalla scuola. 
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 ALLEGATO “A” 

 STRALCIO DELLE NORME TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 REGOLATORE GENERALE 

 ZONA “C” - Aree di espansione a funzione prevalentemente 

 residenziale. 

 La zona "C" si suddivide in due sottozone : "C1" , "C2", “C3” 

 SOTTOZONA   “C1”   :  Espansione  Residenziale  da realizzarsi con 

 interven� edilizi dire�. 

 1)  -  Sono  classificate  zone  "C1"  le  zone  residenziali  di  espansione;  esse  sono  ubicate 
 generalmente  ai  margini  della  zona  "B"  di  completamento  urbano  e  rappresentano  le  aree  di 
 nuovi interven� di edilizie abita�ve previste  di P.R.G. 

 2)  - Nella Zona "C1" è prevista la costruzione di edifici isola� o a schiera, con l'applicazione 
 delle seguen� norme : 

 -Indice Territoriale   I  t  = mc/mq.0.75 
 -Superficie minima del lotto  = mq. 500,00 
 -H max  = mt. 9,50 
 -numero dei piani  = 3 
 -rapporto di copertura  = 40% 
 -distacco dagli edifici  = mt. 10,00 
 -distacco dai confini  = mt. 5,00 
 -distanza dalla strada  = mt. 6,00 

 3)  -  Nella  intera  zona  "C1"  sono  ammessi  i  servizi  commerciali  in  edifici  per  le  abitazioni  e 
 piccole  aziende  a  cara�ere  ar�gianale  con  non  più  di  tre  o  qua�ro  adde�,  purchè  siano 
 assicurate le norme (assenza di rumori, fumi e odori). 
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 ALLEGATO 3 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA, GRIGLIA DEL 

 COLLOQUIO 

 ESAME DI STATO 2022/2023 -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Efficaci  8 

 Sostanzialmente corrette  7 

 Essenziali  6 

 Confuse e/o poco precisi  5 

 Gravemente confuse  4 

 Inesistente  3 

 Coesione e coerenza testuale  Complete  10 

 Corrette  9 

 Adeguate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Sostanziali  6 

 Parzialmente incoerente e/o non coeso  5 

 Spesso incoerente e/o non coeso  4 

 Inesistente  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Appropriate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Basilari  6 

 Scorrette  5 

 Gravemente scorrette  4 

 Manchevoli  3 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 Corretta  e  fluida,  con  piena  padronanza  sintattica;  pienamente 

 efficace la punteggiatura 

 10 

 Corretta  e  fluida,  con  soddisfacente  padronanza  sintattica;  efficace 

 la punteggiatura 

 9 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico,  con  lievi  imprecisioni  lessicali  e 

 uso corretto della punteggiatura 

 8 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  quasi  sempre  efficace  la 

 punteggiatura 

 7 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  alcuni  errori  ortografici  e/o  di 

 punteggiatura non gravi 

 6 

 Parzialmente  scorretta,  con  alcuni  errori  morfosintattici  e  di 

 punteggiatura 

 5 

 Scorretta  con  diffusi  errori  sintattici  e/o  ortografici  e/o  di 

 punteggiatura 

 4 

 Gravemente scorretta  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
 culturali 

 Completa ed esauriente  10 

 Esaurienti  9 

 Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  8 

 Adeguate  7 

 Accettabili  6 

 Parzialmente presenti  5 

 Scarse  4 

 Assenti  3 

 Espressione di giudizi critici e valutazione personale  Esaustive  10 

 Quasi esaurienti  9 

 Sostanzialmente corrette  8 

 Adeguate  7 

 Essenziali  6 

 Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  5 

 Scarse e/o scorrette  4 

 Inesistenti  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI  SPECIFICI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, 
 indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 
 presenti– o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
 della rielaborazione) 

 Completo e puntuale  10 
 Completo  9 
 Quasi esauriente  8 
 Adeguato  7 

 Accettabile  6 
 Parziale  5 
 Scarso  4 
 Mancante  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 

 Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo e nei 
 suoi snodi tematici e stilistici 

 Ampia  10 

 Completa  9 
 Soddisfacente  8 
 Adeguata  7 
 Sostanzialmente adeguata  6 
 Parziale/settoriale  5 
 Scarsa/carente  4 
 Gravemente carente  3 

 DO����N�O DE� 15 MA���� – 5^ A IT���– AN�� S�O��S���O 2022/2023 
 54 

 AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0005284 - II.11 - del: 15/05/2023 - 09:49:12



 o 
 r 
 e 
 2 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 3 

 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
 retorica (se richiesta) 

 Esaustiva  10 
 Quasi esauriente  9 
 Soddisfacente  8 
 Adeguata  7 

 Accettabile  6 
 Parziale  5 
 Imprecisa/incompleta  4 
 Mancante  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 4 

 4 

 Interpretazione corretta e articolata del testo  Chiara ed esauriente  10 
 Completa  9 
 Soddisfacente  8 
 Appropriata  7 
 Con alcune lacune, ma sostanzialmente corretta  6 
 Schematica/parziale/appena accennata  5 
 Inadeguata e/o confusa  4 
 Assente  3 

 VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_________ / 5= ______ 

 ALUNNO_______________________________________________ 

 VOTO ATTRIBUITO 

 LA COMMISSIONE 

 ………………………………….  ………………………………………  ………………………………….. 
 ..……………………………………. 

 ………………………………………        ……………………………………… 

 IL PRESIDENTE 

 …………………………………………… 
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 Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI  GENERALI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Efficaci  8 

 Sostanzialmente corrette  7 

 Essenziali  6 

 Confuse e/o poco precisi  5 

 Gravemente confuse  4 

 Inesistente  3 

 Coesione e coerenza testuale  Complete  10 

 Corrette  9 

 Adeguate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Sostanziali  6 

 Parzialmente incoerente e/o non coeso  5 

 Spesso incoerente e/o non coeso  4 

 Inesistente  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Appropriate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Basilari  6 

 Scorrette  5 

 Gravemente scorrette  4 

 Manchevoli  3 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 Corretta  e  fluida,  con  piena  padronanza  sintattica;  pienamente 

 efficace la punteggiatura 

 10 

 Corretta  e  fluida,  con  soddisfacente  padronanza  sintattica; 

 efficace la punteggiatura 

 9 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico,  con  lievi  imprecisioni 

 lessicali e uso corretto della punteggiatura 

 8 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  quasi  sempre  efficace  la 

 punteggiatura 

 7 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  alcuni  errori  ortografici  e/o 

 di punteggiatura non gravi 

 6 

 Parzialmente  scorretta,  con  alcuni  errori  morfosintattici  e  di 

 punteggiatura 

 5 

 Scorretta  con  diffusi  errori  sintattici  e/o  ortografici  e/o  di 

 punteggiatura 

 4 

 Gravemente scorretta  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
 culturali 

 Complete ed esaurienti  10 

 Esaurienti  9 

 Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  8 

 Adeguate  7 

 Accettabili  6 

 Parzialmente presenti  5 

 Scarse  4 

 Assenti  3 

 Espressione di giudizi critici e valutazione personale  Esaustive  10 

 Quasi esaurienti  9 

 Sostanzialmente corrette  8 

 Adeguate  7 

 Essenziali  6 

 Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  5 

 Scarse e/o scorrette  4 

 Inesistenti  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI  SPECIFICI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Individuazione corretta di tesi e 
 argomentazioni presenti nel testo 

 Complete e puntuali  10 
 Complete  9 
 Quasi esaurienti  8 
 Adeguate  7 

 Accettabili  6 
 Parziali  5 
 Scarse  4 
 Assenti  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 2 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato 
 adoperando connettivi pertinenti 

 Completa e soddisfacente  20 

 Completa  18 
 Soddisfacente  16 
 Adeguata  14 
 Sostanzialmente adeguata  12 
 Parziale/settoriale  10 
 Scarsa/carente  8 
 Gravemente carente  7 

 I 
 n 
 d 
 i 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
 culturali 

 Esaustive  10 
 Quasi esaurienti  9 
 Soddisfacenti  8 
 Adeguate  7 
 Accettabili  6 
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 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 3 

 Parziali  5 
 Imprecise/incomplete  4 
 Mancanti  3 

 VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_________ / 5= ______ 

 ALUNNO_______________________________________________ 

 VOTO ATTRIBUITO 

 LA COMMISSIONE 

 ………………………………….  ………………………………………  ………………………………….. 
 ..……………………………………. 

 ………………………………………        ……………………………………… 

 IL PRESIDENTE 

 …………………………………………… 
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 ESAME DI STATO 2022/2023  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - 
 Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI  GENERALI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Efficaci  8 

 Sostanzialmente corrette  7 

 Essenziali  6 

 Confuse e/o poco precisi  5 

 Gravemente confuse  4 

 Inesistente  3 

 Coesione e coerenza testuale  Complete  10 

 Corrette  9 

 Adeguate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Sostanziali  6 

 Parzialmente incoerente e/o non coeso  5 

 Spesso incoerente e/o non coeso  4 

 Inesistente  3 

 In 
 di 
 ca 
 to 
 re 
 2 

 Ricchezza e padronanza lessicale  Corrette e soddisfacenti  10 

 Corrette  9 

 Appropriate  8 

 Complessivamente adeguate  7 

 Basilari  6 

 Scorrette  5 

 Gravemente scorrette  4 

 Manchevoli  3 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 
 uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 Corretta  e  fluida,  con  piena  padronanza  sintattica;  pienamente 

 efficace la punteggiatura 

 10 

 Corretta  e  fluida,  con  soddisfacente  padronanza  sintattica; 

 efficace la punteggiatura 

 9 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico,  con  lievi  imprecisioni 

 lessicali e uso corretto della punteggiatura 

 8 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  quasi  sempre  efficace  la 

 punteggiatura 

 7 

 Corretta  sul  piano  morfosintattico;  alcuni  errori  ortografici  e/o 

 di punteggiatura non gravi 

 6 

 Parzialmente  scorretta,  con  alcuni  errori  morfosintattici  e  di 

 punteggiatura 

 5 

 Scorretta  con  diffusi  errori  sintattici  e/o  ortografici  e/o  di 

 punteggiatura 

 4 

 Gravemente scorretta  3 

 In 
 di 
 ca 
 to 
 re 
 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
 culturali 

 Completa ed esauriente  10 

 Esaurienti  9 

 Quasi esaurienti, ma con lievi imprecisioni  8 

 Adeguate  7 

 Accettabili  6 

 Parzialmente presenti  5 

 Scarse  4 

 Assenti  3 

 Espressione di giudizi critici e valutazione personale  Esaustive  10 

 Quasi esaurienti  9 

 Sostanzialmente corrette  8 

 Adeguate  7 

 Essenziali  6 

 Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette  5 

 Scarse e/o scorrette  4 

 Inesistenti  3 

 I 
 n 
 d 
 i 
 c 
 a 
 t 
 o 
 r 
 e 
 1 

 INDICATORI  SPECIFICI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 
 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
 formulazione del titolo e dell’eventuale suddivisione in 
 paragrafi 

 Complete e puntuali  10 

 Complete  9 

 Quasi esaurienti  8 

 Adeguate  7 

 Accettabili  6 

 Parziali  5 

 Scarse  4 

 Assenti  3 

 In 
 di 
 ca 
 to 
 re 
 2 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  Esaustivo e completo  15 

 Completo  14 

 Soddisfacente  12 

 Adeguato  11 

 Accettabile/ schematizzato  9 

 Parziale/ a volte disorganico  8 

 Disorganico/incoerente  6 

 Gravemente Disorganico/incoerente  5 

 In 
 di 
 ca 
 to 
 re 
 3 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
 culturali 

 Esaustive  15 

 Quasi esaurienti  14 

 Soddisfacenti  12 

 Adeguate  11 

 Accettabili  9 

 Imprecise/incomplete e/o parziali  8 

 Molto lacunosi e/o inadeguati  6 

 Mancanti  5 
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 VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_________ / 5= ______ 

 ALUNNO_______________________________________________ 

 VOTO ATTRIBUITO 

 LA COMMISSIONE 

 ………………………………….  ………………………………………  ………………………………….. 
 ..……………………………………. 

 ………………………………………        ……………………………………… 

 IL PRESIDENTE 

 …………………………………………… 
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 Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  
 La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
 descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 Indicatori   Livelli 
   

 Descrittori   Punti   Punteggi 
 o 

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

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

 0.50-1 

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

 1.50-2. 
 50 

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

 3-3.50 

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

 4-4.50 

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

 5 

 Capacità di utilizzare le  conoscenze acquisite e di  
 collegarle tra loro 

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

 0.50-1  63 

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

 1.50-2. 
 50 

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

 3-3.50 

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

 4-4.50 

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

 5 

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

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

 0.50-1 

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

 1.50-2. 
 50 

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

 3-3.50 

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

 4-4.50 

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

 5 
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 Ricchezza e padronanza  lessicale e semantica, con  
 specifico riferimento al  linguaggio tecnico e/o di  
 settore, anche in lingua  straniera 

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

 0.50 

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

 1 

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

 1.50 

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

 2 

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

 2.50 

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

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

 0.50 

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

 1 

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

 1.50 

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

 2 

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

 2.50 

 Punteggio totale della prova 
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