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1. FINALITA’ GENERALI DEL LICEO ARTISTICO E CARATTERISTICHE 
DELL’INDIRIZZO – PIANO DEGLI STUDI 

 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale   

 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento raziona-
le, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 

le capacità e le scelte personali”.  
(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organiz-

zativo e didattico dei licei...”).  
 
Risultati di apprendimento del Liceo artistico 
 

 “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione arti-
stica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 

strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e cultura-

le e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze ne-

cessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito del-
le arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di appren-
dimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi 

di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, archi-

tettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione vi-

siva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico. 

 
 

 
Indirizzo di Grafica  

 
Le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo di “Grafica” si pongono l’obiettivo di far cono-

scere gli elementi e i codici progettuali e di applicare le tecniche grafico-pittoriche nel 
campo della comunicazione visiva e editoriale. Partendo dai principi della percezione visiva 

e della composizione della forma grafico-visiva, utilizzando adeguati linguaggi anche in-

formatici gli allievi acquisiscono una preparazione che consente di ideare e realizzare for-
me di comunicazione nel campo dell’illustrazione, della grafica nell'ambito pubblicitario e 

dell’editoria. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari am-
biti della produzione grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi; 



 

 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto/ pro-
dotto/contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e edito-

riale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizio-
ne della forma grafico-visiva. 

 
 

 
 

PIANO DEGLI STUDI  
del 

LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA 

 
 

 

 

1° biennio 2° biennio 5° an-
no 

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

Anno 

4° 

anno 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di grafica   198 198 264 

Discipline grafiche   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

 
* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal 
terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio 

modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali. 

 

 
 

 



 

 

2 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe 5D, indirizzo Grafica, si compone di 18 alunni, 12 femmine e 6 maschi, la mag-

gior parte provenienti dalla provincia di Ferrara, alcuni dal bolognese, una dal Veneto, po-

chi i residenti nel capoluogo.  
La formazione della classe risale al terzo anno (a.s. 2020-2021), al momento della scelta 

dell’indirizzo grafico, con studenti provenienti dalle diverse classi seconde, inizialmente 
composta da 26 alunni.  

La classe arriva al quarto anno con soli 19 studenti: qualche studente si è trasferito in 
un’altra sezione, alcuni sono stati respinti, altri hanno deciso di lasciare la scuola.  

Oggi la classe risulta formata da 18 studentesse e studenti:2 con PDP, uno con BES e uno 
con PEI, per i quali il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti compensati-

vi/dispensativi, e propone indicazioni per lo svolgimento delle varie prove d’esame. Tutta la 

documentazione sarà a disposizione della Commissione. 
I rapporti con le famiglie, nel complesso regolari, sono stati sempre improntati alla collabo-

razione e si sono svolti nell’ambito degli incontri quadrimestrali programmati da Collegio 
Docenti e durante l’ora mensile di ricevimento individuale messa a disposizione dai singoli 

docenti durante l’anno scolastico. 
 

 
 

2.2 SITUAZIONE DI PARTENZA E DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI INSEGNA-
MENTO/APPRENDIMENTO 

 
Nella sua prima formazione la classe risultava composta da studenti con livelli di prepara-

zione molto differenti, spesso chiassosi e in alcuni casi non del tutto motivati. 

Pur dimostrandosi per lo più rispettosi delle regole dal punto di vista disciplinare, sono sta-
te registrate molte assenze, in diverse circostanze, strategiche. 

Il gruppo classe si è dimostrato comunque accogliente e inclusivo e tra discenti e docenti si 
è sempre cercato il dialogo e la collaborazione. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, la classe presenta livelli di conoscenze, abili-
tà, e competenze diversificati. In merito alla partecipazione, alcuni allievi, diligenti e moti-

vati, hanno seguito le lezioni con ammirevole attenzione e costanza, ottenendo risultati 
molto apprezzabili; altri, invece, hanno tenuto un atteggiamento per lo più passivo, in al-

cuni casi hanno dimostrato una inadeguata applicazione allo studio, evidenziando qualche 

fragilità. Al termine del ciclo di studio, una parte degli studenti ha efficacemente consolida-
to le proprie competenze e le capacità di rielaborazione personale, di approfondimento, 

nonché acquisita l’autonomia di lavoro, specie nelle aree di indirizzo (in cui si registra una 
costante progressione dell’apprendimento e dell’acquisizione di una corretta metodologia 

progettuale). Il profitto nelle aree umanistica e scientifica è discreto, con qualche punta di 
eccellenza. In generale, la maggior parte degli allievi è riuscita a seguire la programmazio-

ne, attestandosi su livelli più che sufficienti. 
Da parte dei docenti del Consiglio di classe è stata costante la sollecitazione ad una parte-

cipazione più attiva al dialogo educativo in aula e a una più costante e intensa applicazione 

nello studio autonomo. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

La composizione del Consiglio di Classe ha subito poche variazioni durante il triennio. 
Di seguito si riporta la composizione del quinto anno e la relativa continuità didattica. 

 

DOCENTE 

 

DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA  

III anno IV anno V anno 

Palchetti Donatella Lingua e letteratura italiana x x x 

Palchetti Donatella Storia x x x 

Boari Francesca Filosofia  x x x 

Zarattini Daniela Storia dell’arte   x 

Sartori Silvia Discipline grafiche   x 

Errico Antonio Laboratorio di grafica x x x 

Minguzzi Valeria Matematica con informatica x x x 

Minguzzi Valeria Fisica x x x 

Mura Maria Luisa Lingua e cultura straniera Inglese x x x 

Gessi Maria Cecilia Religione cattolica  x x x 

Bertelli Licia Scienze motorie e sportive x x x 

Ganzerli Giuliana Sostegno x x x 

 

4 COMMISSARI INTERNI 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

Sartori Silvia Discipline Grafiche 

Mura Maria Luisa Inglese 

Boari Francesca Filosofia 

 
 

5 OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E OBIETTIVI  
TRASVERSALI SPECIFICI 

 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei comportamenti, delle competenze, abilità e cono-
scenze disciplinari, nello stabilire gli obiettivi generali del V anno, aderisce a quelli indicati 

dal documento POF e da quelli emersi dai coordinamenti disciplinari. 
Per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significati-

ve relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, sono 
perseguite le seguenti Competenze Chiave di Cittadinanza: 

 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 



 

 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strate-
gie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare: 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matemati-

co, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e mul-
timediali); 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi sup-
porti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al con-
tempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipli-
ne. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argo-

mentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, va-

lutandone l’attendibilità, distinguendo fatti ed opinioni. 
 

Competenze generali 

Il Consiglio di Classe si attiene al Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 Marzo 2010 n. 89, in particolare all’articolo 10, comma 3 contenente le In-

dicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e il Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. 

Gli studenti al termine del quinto anno vengono valutati sulle competenze acquisite nelle 
seguenti aree di apprendimento: 

Metodologica: aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta 
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i suc-

cessivi studi superiori. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in es-
si raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 

delle singole discipline; 
Logico-argomentativa: saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logi-
co, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leg-

gere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
Linguistica e comunicativa: padroneggiare pienamente la lingua italiana: dominare 

la scrittura modulando tale competenza a seconda dei diversi contesti e scopi comuni-

cativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le im-
plicazioni e le sfumature di significato relativo al contesto storico e culturale; curare 

l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comuni-

cative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
possedere, nella lingua inglese, competenze tali da permettere la comprensione di dif-

ferenti codici comunicativi. 



 

 

Individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali messaggi ora-
li, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro strategie espressive 

e negli strumenti tecnici utilizzati. 

Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rap-
porto possibile con altre forme di linguaggio; 

Storico-umanistica: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni poli-
tiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per con-

frontarli con altre tradizioni e culture. Leggere i testi letterari e filosofici più significativi 
e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei temi trattati. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della ne-
cessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Leggere opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, urba-
nistiche) nelle diverse tipologie, collocarle nel loro contesto storico, culturale e tecnico 

e comprendere l’importanza della cultura artistica. 
Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tec-
nologiche. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive; 
Scientifica, matematica e tecnologica: comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, cono-
scere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione mate-

matica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri; com-

prendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la modellizzazione dei 
fenomeni, la convalida sperimentale del modello, l’interpretazione dei dati sperimentali 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Individuare le connes-

sioni tra scienza e tecnica. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informa-
tici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 
 

6 METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

Tenendo conto della tipologia della classe, i docenti si sono per lo più avvalsi di lezioni 

frontali e dialogate – con l’utilizzo, quando il caso, di strumenti e metodiche multi-mediali, 
con particolare attenzione agli interventi e con impostazione problematica degli argomenti; 

ancora, discussioni guidate e lezioni interattive, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, at-
tività di ricerca. Costanti sono state le indicazioni fornite per uno studio efficace e non di-

spersivo. Il tutto è stato finalizzato a stimolare l’interesse e la curiosità, e a favorire i pro-
cessi di elaborazione e sintesi. 

Quando possibile si è usufruito dei laboratori in dotazione alla scuola, soprattutto nel caso 
delle specifiche discipline d'indirizzo. 

Quali supporti all’attività didattica si sono utilizzati sia strumenti classici, quali libri testo e 

materiale bibliografico in dotazione alla scuola, che mezzi audiovisivi e tecnologie digitali, 
quali l'accesso a risorse multimediali tramite la rete Internet, il videoproiettore di classe e 

le attività di didattica digitale integrate, tramite video-lezioni a distanza e l’uso di piatta-
forme di condivisione (Google suite), per lo scambio attivo di materiali didattici tra docenti 

e discenti. 
Nelle varie discipline sono stati inoltre previsti interventi di sostegno e di recupero, svolti 

con modalità diverse (recupero in itinere, apprendimento cooperativo extracurricolare, in 
modalità a distanza), e di approfondimento. 

 

 



 

 

7 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

7.1 STRUMENTI DI VERIFICA 

- Verifiche scritte 
- Esercitazioni progettuali – operative 

- Analisi testuale 
- Questionari a risposta aperta 

- Questionari a risposta multipla 
- Risoluzione di quesiti a risposta breve 

- Trattazione sintetica di argomenti 
- Interrogazioni individuali 

- Discussione, dibattito e confronto in classe su temi specifici 
- Utilizzo di diverse tipologie di scrittura: articolo di giornale, saggio breve 

- Prove pratiche 

 

 

7.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata “trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autova-
lutazione che conduce lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento”. 
Il criterio di valutazione comune a tutte le discipline ha tenuto conto del raggiungimento 

delle seguenti competenze: 
 

- capacità di ricordare e trasmettere le informazioni in forma corretta e appropria-
ta 

- corretta assimilazione e comprensione dei contenuti 

- capacità di utilizzare i linguaggi specifici 
- capacità di analisi e di sintesi 

capacità di approfondimento e di collegamento pluridisciplinare 
 

Per la valutazione in itinere si è tenuto conto di: 
- contributi spontanei 

- discussioni 
- compiti a casa 

- test e questionari 

- prove di controllo sistematico dell’apprendimento 
- manufatti, prove scritte , pratiche e grafiche. 

 
Per una valutazione globale e sommativa si è tenuto conto anche di: 

- interesse e partecipazione 
- impegno e capacità di organizzazione del lavoro 

- progressione in rapporto ai livelli di partenza 
 

Per la valutazione delle prove scritte, orali, scritto-grafiche e pratiche si rimanda alle griglie 

elaborate dai dipartimenti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Progetto. REAL TALK: 5 ore di compresenza con lettore di madrelingua inglese 

per lo sviluppo della lingua parlata svolto nel secondo quadrimestre 

 Dialogo con Massimo Cacciari “Filosofia: maestra di vita” 

 Corso pomeridiano di dieci ore in preparazione all’esame per la certificazione 

B1 PET svolto nel secondo quadrimestre. (partecipazione di tre studentesse) 

 MATTEOTTI MEDLEY 28 ottobre 2022 ore 11 – Teatro Comunale di Ferrara, Do-

cumentario teatrale a cura di e con MAURIZIO DONADONI 

 Incontro presso la Sala della Musica (Via Boccaleone, 19), tenuto dalla Storica 

Dott.ssa Antonella Guarnieri nell'ambito del Progetto PER NON DIMENTICARE: 

GLI EFFETTI DELLA MARCIA SU ROMA (10/11/22) 

 Visita alla Mostra “Rinascimento a Ferrara” presso il Palazzo dei Diamanti di 

Ferrara e laboratorio didattico HPO. 

 Percorso urbano “Alla scoperta delle lapidi commemorative di Eroi ferraresi del-

la Resistenza” 

 Partecipazione allo spettacolo cinematografico “La stranezza” di R. Andò 

 Parkour: lezione pratica di Parkour in collaborazione con palestra Baboon di 

Ferrara 

 Visita all’industria grafica SATE di Ferrara nell’ambito del progetto PCTO 

 Corso di fotografia e post-produzione (16 ore tenute dall’esperto esterno An-

drea Bighi) 

ATTIVITÀ E PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Progetto “Studia con me” 

 Visita alla 59-esima Biennale di Venezia 

 Corso di preparazione ai TOLC (partecipazione di 5 studentesse) 

 

9 EDUCAZIONE CIVICA 

 
In conformità con la L. 92/2019, anche nella nostra Istituzione scolastica è stato introdotto 

l’insegnamento dell’Educazione civica con un orario complessivo annuale di 33 ore, riparti-
to tra le diverse discipline del monte ore obbligatorio.   

Si è ritenuto opportuno suddividere equamente le ore destinate a questo insegnamento 
trasversale nei previsti tre assi: costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale. Di segui-

to la scansione dei contenuti programmati e svolti. 
 

 

NUCLEO TEMATICO CONTENUTI (*) 

ASSE I 

COSTITUZIONE 

La Costituzione Italiana: genesi e struttura; le madri e i pa-

dri della Costituente; approfondimento sugli articoli fonda-
mentali 

 
I diritti e i doveri dei cittadini 

 

La struttura dello Stato italiano: il Parlamento; il Governo; il 
Presidente della Repubblica 

L'Unione Europea e i rapporti internazionali 



 

 

ASSE II 

SOSTENIBILITÀ 

Elementi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e am-

bientali. (Costituzione Art.9) 

Dimensione costituzionale, nazionale, regionale ed europea 

del patrimonio culturale e ambientale. (Linee generali) 

Cittadinanza attiva e volontariato Avis 

Agenda 2030: obiettivi 7, 12, 13, 14, 15, 16 

ASSE III 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Digital Day: BE DIGITAL / BE REAL -  Rischi e opportunità in 

rete  

 
Coerentemente ai contenuti proposti, ciascun docente di materie affini, si è fatto carico di 

trattarli e di approfondire nelle proprie ore, garantendo così un equa distribuzione delle ore 
tra i docenti. 

 

 
 

10 PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
TERZO ANNO 

 
La classe come progetto PCTO ha partecipato ad un corso di Light painting, totale com-

plessivo di 30 ore suddiviso in sei giornate. Il corso ha avuto luogo all’interno dell’Istituto 

durante le ore scolastiche. 
Il referente del progetto è stato il prof. Antonio Errico, come esperto esterno Andrea Riezzo  

 
https://sublument.com/portfolio-2019/. “portfolio”. 

https://youtu.be/_-9_sHEN9Lc https://youtu.be/fsdOCywfXlI 
https://youtu.be/EUR4FInfMuc “Video dimostrazione tecnica”. 

 
Giorno 1 

- Presentazione workshop 

- Introduzione al Light Painting 
- Storia 

- Cenni sulla tecnica fotografica 
- Esempi di Light Painting nel mondo (foto e video) 

- Presentazione esperto 
- Introduzione alla tecnica e descrizione strumenti 

- Dimostrazione in aula con partecipazione degli studenti e creazione foto 
Giorno 2 

- Esercitazione pratica con strumenti base 

- Light Painting con oggetti (Still life) 
- Light Painting con modelli (partecipazione degli studenti) 

- Dimostrazione di stili diversi 
- Uso di diversi strumenti / pennelli 

- Accenno alla post produzione con Adobe Photoshop 
Giorno 3 

- Dimostrazione su post-produzione con Adobe Photoshop 
- Progettazione di uno shooting e creazione di un mini-progetto Light Painting 

Giorno 4 

- Realizzazione di uno shooting fotografico con tecnica di Light Painting 
- Prove pratiche con gli studenti 

Giorno 5 
- Esaminazione scatti realizzati in studio 

- Post produzione degli scatti con gli studenti 
- Discussione sulle creazioni e pianificazione attività giorno successivo 

 



 

 

Giorno 6 
- Promozione online: come promuovere le proprie creazioni Light Painting 

- Consigli su come organizzare il lavoro online e offline 

- Condivisione esperienze e discussione in aula 
- Gli strumenti per produrre composizioni, video 

- Le tendenze sul web attuale (social, Instagram, YouTube, etc.) 
- Lavorare con la produzione artistica: dimostrazione e discussione con gli studenti 

 
QUARTO E QUINTO ANNO 

 
La classe è stata coinvolta nell’ampio progetto “Arte per crescere” a cui hanno partecipa-

to diverse discipline: Progettazione Grafica, Laboratorio di Grafica, Storia dell' Arte, Italia-
no, Storia, Inglese e Religione. 

Nell’ambito di tale progetto, diverse sono state le attività che sono confluite nella ricerca e 

nella catalogazione delle opere presenti all'interno della Basilica di Santa Maria in Vado, 
nella produzione di Podcast -sia in lingua italiana che inglese-, nella realizzazione del cata-

logo ufficiale della Basilica e nella ideazione di progetti grafici per magliette. 

In modo più dettagliato, la classe ha affrontato un assiduo lavoro di ricerca e confronto 

critico delle fonti prese in esame, facendo riferimento a testi storici, antiche guide, inven-
tari arcivescovili e, non ultimo, siti web per ricostruire l’origine, la commissione, la storia, 

l’iconografia e l’iconologia delle opere oggetto di studio presenti nella Basilica. 

In seguito ci si è occupati di un rigoroso lavoro di catalogazione e di sintesi per dare omo-

geneità ai contenuti e fornire interessanti ed inedite chiavi di lettura delle tavole studiate. 

Una volta create le didascalie nella lingua italiana, i testi sono stati tradotti in lingua ingle-
se e si è passati così alla registrazione dei podcast con l’aiuto di un esperto del settore. 

Per quanto riguarda l’ambito grafico, gli studenti si sono occupati dell’impaginazione delle 
singole didascalie e delle loro immagini volte alla costruzione della guida-catalogo della 

Basilica di Santa Maria in Vado di Ferrara, come prevedeva la commissione del progetto. 

Il lavoro ha visto così il ridimensionamento e l’aggiustamento degli scatti fotografici forniti 

per la catalogazione, facendo uso del software Adobe Photoshop.  

E’ stato in seguito sviluppato un layout unico mediante l’utilizzo di Adobe InDesign per le 

schede del catalogo. 

 L’ultima fase del progetto ha visto gli studenti impegnati nello stilizzare in modo originale 
le diverse opere della Basilica oggetto del loro studio, mediante dapprima bozzetti su car-

ta, poi con l’utilizzo di Adobe Illustrator per un ricalco vettoriale. Solo dopo queste deli-
cate fasi di lavoro, alcune di queste immagini sono state selezionate e trasposte tramite 

stampa su singolari t-shirt. 

Storia dell’Arte: lavoro ed attività di approfondimento della terminologia specifica della di-

sciplina e del corretto metodo di analisi iconografica e stilistico-formale delle opere indivi-
duate per il progetto. 

 

ORIENTAMENTO  

UNIFE ORIENTA 2023, Giornata di orientamento alla scelta dei Corsi di studio. 16-17 

febbraio (Ferrara- Fiera Congressi) 

ALMA ORIENTA Giornate dell’orientamento Università di Bologna 30-31 gennaio (online) 

 

 

 

 

 



 

 

 
11 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

Nuclei tematici trasversali individuati e svolti dal Consiglio di classe: 

“GUERRA E PACE” 

“FERRARA: CITTA' PENSATA” 

“LA LIBERTA' NEGATA” 

“I VIVENTI DELL'UNIVERSO” 

“Monuments (Wo)men” 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE  

1. I prova: svolta in quattro ore il giorno 19 aprile 

Tracce proposte alla prova ordinaria di Esame di Stato nel giugno del 2022 

 

2. II prova: svolta in 8 ore i giorni 8 e 11 maggio (traccia proposta alla prova ordinaria 

di Esame di Stato nel giugno del 2019). 

Le tracce e le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni compaiono tra i documenti 

a disposizione della Commissione. 

 

 

12 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Il credito scolastico tiene conto della media dei voti, della frequenza, dell’interesse ed im-
pegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative ed opzionali pro-

poste dalla scuola. Il credito scolastico tiene conto anche del credito formativo, rappresen-
tato da altri crediti che lo studente può avere acquisito partecipando ad attività coerenti 

con il corso di studi, promosse da enti esterni alla scuola e debitamente certificate. 
Il credito formativo è attribuito dai singoli consigli di classe in base alla delibera del Colle-

gio dei docenti secondo i seguenti criteri: 

 
1. tipologia delle attività 

2. affinità e coerenza con l’indirizzo di studio, consistente numero di ore 
3. certificazione dell’Ente organizzatore 

 
Tipologia delle attività: 
 

 attività culturali e artistiche 
 corsi di lingua straniera con certificazione 

 stages estivi 

 attività lavorative affini con l’indirizzo 
 attività di volontariato 

 attività sportive a livello agonistico e corsi per tecniche specifiche con 
brevetto 

 



 

 

13. SCHEDE DISCIPLINARI – NODI CONCETTUALI 

DISCIPLINA: Laboratorio di grafica 
DOCENTE: Prof. Antonio Errico 

TESTO IN ADOZIONE: G. Federle, C. Stefani, Gli occhi del grafico, Seconda edizione, Clitt editore, 2017. 

 

NODI CONCETTUALI ARGOMENTI 

PROGETTO E METODO PER 
LA PRODUZIONE DI MES-

SAGGI VISIVI NELLA PRO-
GETTAZIONE GRAFICA 

analisi degli aspetti metodologici e delle fasi di lavoro: map-
pa concettuale, 
brainstorming, definizione dei contenuti, ricerca formale, 

progettazione, prove colore, moodboard, verifica progetti, 
coerenza comunicativa del 
lavoro esecutivo 

BASIC DESIGN - gli elementi fondamentali della grammatica visiva 

- punto, linea, superficie 
- il colore e le sue proprietà 
- sintesi additiva e sottrattiva 
- relazioni cromatiche, armonie e contrasti 

- espressività e multisensorialità del colore 
- la gerarchia visiva 
- le leggi della configurazione 

- il campo e la composizione 
- peso visivo, equilibrio, simmetria, asimmetria 
- fotografia e illustrazione 

- macrotipografia 
- microtipografia 
- l’annuncio pubblicitario 

GLI ARTEFATTI - il marchio 
- il pittogramma 

- il logotipo 

- il pieghevole 
- la locandina 

- la cartolina 
- l’invito 
- l’immagine coordinata 

MULTIMEDIA E NUOVE 

TECNOLOGIE 

- la presentazione digitale con Google presentazioni 

- le google app per la condivisione dei file 
- creazione del QR code 
- creazione di hashtag 
- app e siti per creazione di palette e/o combinazioni colore 

I SOFTWARE PER LA GRA-

FICA 

- illustrator, indesign, photoshop 

- la Risoluzione e il metodo colore per la stampa e per il web 

I PRODOTTI DELLA COMU-
NICAZIONE VISIVA: 

 

LOCANDINA 
PIEGHEVOLE 

SHOPPER 

Progetto “AVIS”. 
Associazione volontari italiani del sangue 
Ricerca, progettazione e realizzazione dei seguenti 

artefatti visivi: locandina, pieghevole formato A4, banner e 
formati per web e social, shopper e t-shirt serigrafate 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa LICIA BERTELLI 
 

 

 

NODI CONCETTUALI ARGOMENTI 

SALUTE E BENESSERE -i rischi della sedentarietà 

-il movimento come prevenzione 
-i benefici del movimento 
-la postura: dismorfismi e paramorfismi 
-la back school 

CAPACITA’ E ABILITA’ 
COORDINATIVE 

-la coordinazione generale  
-le coordinazioni speciali 
-Acrogym 

-educazione al ritmo con coreografia di gruppo su base musi-
cale su STEP 
 

 

 

GIOCHI SPORTIVI E GIO-

CHI NON CODIFICATI DI 
SQUADRA E INDIVIDUALI 

-regole, storia e tecnica dei principali fondamentali dei seguenti sport: 

-Pallavolo  

-Pallacanestro 

-Badminton 

-Pikleball 

-Tennis 

-Beachtennis 

-Arbitraggio 

EFFICIENZA FISICA E AL-

LENAMENTO SPORTIVO 

-miglioramento dell’efficienza fisica con l’allenamento 

-cosa significa allenarsi 

-l’allenamento sportivo specifico 
-le fasi dell’allenamento 
-l’ importanza del riscaldamento nella prevenzione degli infor-

tuni 
 

STORIA DELLO SPORT -Il ruolo della donna nello sport 

-i Giochi olimpici di Berlino 1936. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof. Donatella Palchetti   

TESTO IN ADOZIONE: 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, volume 3a,  

Dal secondo Ottocento al primo Novecento e volume 3b,Dal secondo Novecento ad oggi 

 

NODI CONCETTUA-

LI 

ARGOMENTI AUTORI TESTI 

L'ETA' DEL POSI-

TIVISMO 

 

Naturalismo, 

Verismo  

 

Verga 

 Lettura integrale del romanzo 

Storia di una capinera 

Da Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Nedda 

Lettera a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

Uno studio “sincero e spassio-

nato” 

La presentazione dei Malavo-

glia 

Da Le novelle rusticane: 

La lupa 

La roba 

 

DECADENTISMO 

IN EUROPA 

Simbolismo e 

decadentismo in 

Europa 

Charles Bau-

delaire 

 
 

Arthur Rim-

baud 
 
Paul Verlaine  

 

 

Corrispondenze 

A una passante 

L’albatro 

Spleen IV 

 

La lettera del veggente 

 Vocali 

 

Languore 

 

 DECADENTI-

SMO 

IN ITALIA 

 

 

D'Annunzio  

 

 

 

Pascoli  

Da Il piacere: 

Tutto impregnato d’arte 

Da Alcyione: 

La pioggia nel pineto 

 

Da Myricae 

Arano 

Lavandare 

Temporale 

X Agosto 

Novembre 

Da Canti di Castelvecchio 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino 



 

 

Una dichiarazione di poetica 
  
 

LA LETTERATURA 

ITALIANA TRA 

SPERIMENTAZIONE 

E RINNOVAMENTO   

Il romanzo ita-

liano nel primo 

Novecento 

Svevo  

 

 

 

 

Pirandello 

Lettura integrale del romanzo 

Una Vita 

Da La coscienza di Zeno: 

Prefazione 

L’origine del vizio 

“Muoio!” 

Psico-analisi 

La vita è inquinata alle radici 

 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Certi obblighi 

Da Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis entra in scena 

L’ombra di Adriano Meis 

Lo “strappo nel cielo di carta” 

Da L’umorismo:  

Avvertimento e sentimento 

del contrario 

Lettura integrale del dramma 

Così è (se vi pare)  

LE AVANGUARDIE 

DEL PRIMO NOVE-

CENTO 

I Crepuscolari  

 

 

Il Futurismo 

Gozzano 

 

 

Marinetti 

Invernale 

La signorina Felicita 

 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della lette-

ratura futurista 

Zang tumb tumb 

 

POESIA  TRA LE                                                                                                                                                                          

DUE GUERRE 

 

 Saba 

 

 

 

Ungaretti 

 

 

 

 

Montale 

 

Da Il Canzoniere: 

Mio padre è stato per me 

“l’assassino” 

Amai 

Trieste 

 

Da L’Allegria: 

Veglia 

San Martino del Carso 

I fiumi 

Soldati 

Mattina 

Fratelli 

 

 

Da   Ossi di seppia: 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

IL SECONDO DO-

POGUERRA 

 

LA NARRATIVA, 

L'ESPERIENZA 

DEL 

IL NEOREALI-

SMO 

Luigi Meneghello  

 

 

Cesare Pave-

se 

 

Da Piccoli maestri:  

Perché si diventa partigiani  

 

 

Lettura integrale del romanzo 

La luna e i falò 

 

 



 

 

 Beppe Feno-

glio 

 

 

Lettura integrale del romanzo 

Una questione privata 

 

OMAGGIO A FER-

RARA: 

 

L'ESPERIENZA 

DI BASSANI  

 

Bassani lettura integrale dei racconti Le storie 

di Ferrara  

 

DAL DOPOGUERRA 

AI GIORNI NOSTRI 

 Calvino 

 

 

 

 

Giuseppe To-

masi di Lam-

pedusa  

Prefazione al romanzo I sen-

tieri di nido di ragno 

Da La giornata di uno scruta-

tore: Il caso e la vita 

Da Le città invisibili: Ipazia, 

una città invisibile 

 

 

lettura integrale del romanzo 

Il Gattopardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Prof. Donatella Palchetti 

TESTO IN ADOZIONE: 

Antonio Desideri e Giovanni Codovini, Storia e Storiografia, vol2, vol3A. e vol3B.   

 

NODI CONCETTUALI ARGOMENTI 

L'Europa nel secondo 

Ottocento  

  

L'Italia nel secondo 

Ottocento 

  Imperialismo 

  

 

 

  Il ritardo italiano 

  Le scelte dei primi governi  

 

 

L’età della mondializ-

zazione e della società 

di massa 

 

 La società di massa nella Belle Epoque 

 Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e 

del Mondo 

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 

La crisi del dopoguer-

ra: un nuovo scenario 

geopolitico 

 

 La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema 

politico-ideologico 

 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali, 

 Gli effetti della Guerra mondiale in Europa 

  La Repubblica di Weimar in Germania 

 L’avvento del fascismo in Italia 

 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

 

 La frattura del Nove-

cento: totalitarismi e 

guerra totale 

 Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazi-

smo 

 La seconda guerra mondiale  

L’ordine bipolare e i 

nuovi attori della sto-

ria  

 La Guerra Fredda 

 L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom 

economico  

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Straniera Inglese 
DOCENTE: Prof.ssa M. Luisa Mura  

TESTO IN ADOZIONE: ART TODAY, New Edition ,Lois Clegg, Gabriella Orlandi, Joanna Re-

gazzi. Ed CLITT; fotocopie fornite dall’insegnante di autori e argomenti vari. 
 

Nodi concettuali Argomenti Artisti Opere 

-Rapporto tra uomo e natura in 
età romantica 

- La pittura di paesaggio 

Art in the 19th 
Century: Romantic 

Painting 
 

 
 

 
 

 

Romantic poetry 

John Con-
stable 
 
Joseph Mal-
lord William 

Turner 
 

W. Word-
sworth 
 

“Clouds 
Studies” 
 
 
 
 
 
 
“ I wande-
red lonely 
as a cloud” 
“A new de-
finition of 
poetry” 
 

Il rifiuto degli standards e dei 
legami con la tradizione: rivisita-

zione dei soggetti storici, religio-
si e della simbologia . Preoccu-

pazione per la rappresentazione 
naturalistica e il dettaglio 

Nineteenth Centu-
ry in Europe: The 

Pre-
RaphaeliteBrothe-

rhood in Britain  
 

Dante Ga-
briel Ros-

setti 
 

 

 
 

“ Beata 
Beatrix” 

Il rifiuto degli standards acca-

demici: la pittura “en plein air”. 

Nineteenth Centu-

ry in Europe: The 

Impressionists in 
France 

Claude Mo-

net 
 
 

“ Impres-

sion: Sun-

rise” 
 

 
 

Il superamento dei confini: la 

rottura con i valori tradizionali di 

bellezza, forma , colore e spazio.  
 

 
 

Art in the 20th 

Century. 

The European 
Avant-Garde: 

Picasso and Bra-
que: Cubism  

Pablo Picas-

so  
 

 
 

“ Les De-

moiselles 

D’Avignon”
   
 

L’espressione dei sentimenti più 

profondi e l’abbandono della 
rappresentazione basata sugli 

oggetti del mondo fisico.  

The European 

Avant-Garde: To-
wards Abstract Art 

Wassily 

Kandinsky 
 
Piet Mon-

drian 

“Cossacks” 
 
“Broadway 
Boogie 

Woogie”  

Il Regionalismo negli Stati Uniti 

e l’alternativa all’arte astratta 
 

Visual arts in the 
USA: 
Realism and Re-
gionalism 
 

Grant Wood 
 
Edward 
Hopper 

“American 
Gothic” 
 
“Nightha-
wks”, “Offi-
ce in a 
Small City” 



 

 

La rottura degli schemi: il contri-
buto americano all’arte moderna 

Abstract Expressio-
nism 

Jackson 
Pollock 

Action 
Painting 

                               
 

 
 

LANGUAGE AND GRAMMAR (da Network 2, Oxford) 

Unit 9 
Present/Perfect conditional 

First conditional:revision 
Second conditional 

Uso di WISH 
Too+adjective 

  
Unit 10 

Phrasal verbs : revision 

Used to - Past habits 
Reflexive and reciprocal pronouns 

Compounds of some, any, every, no 
Have / get something done 
 
Sono state inoltre svolte tutte le attività lessicali e le funzioni comunicative presenti nelle 
Units 9, 10. 
 

 

              



 

 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Prof.ssa Valeria Minguzzi  

TESTO IN ADOZIONE: Re Fraschini, Grazzi, Melzani “Formule e figure” Vol. 5 Ed. Atlas 

 

NODI CONCETTUALI ARGOMENTI 

LA FUNZIONE 
Concetto di funzione. Funzioni pari e dispari. Dominio 
di funzioni. Intersezioni con gli assi. Segno di una fun-

zione. 

IL LIMITE 

Concetto di limite: finito in un punto; destro e sinistro; infinito 

in un punto ; finito all’infinito; infinito all’infinito e loro relativa 

interpretazione grafica. Le varie tipologie di limiti in forma in-

determinata 0/0 e ∞/∞.  Gli asintoti verticali, orizzontali e obli-

qui. 

CONTINUITÀ e DISCON-

TINUITÀ 

Concetto di funzione continua in un punto. II e III 

specie di punti di discontinuità di una funzione. 

LE DERIVATE 

La derivata di una funzione. Le derivate fondamenta-

li. Alcune regole di derivazione. 

Legame tra derivabilità e crescenza/decrescenza e 
concavità/convessità.  

IL GRAFICO DI UNA FUN-
ZIONE NEL PIANO CAR-

TESIANO 

Classificazione, dominio, intersezioni con gli assi car-

tesiani, segno, limiti agli estremi del dominio, asinto-
ti, crescenza/decrescenza, concavità/convessità. 

 
Dal grafico alla funzione: studiando il grafico di una 

funzione (intera o fratta), determinare quali siano le 

sue caratteristiche principali: dominio, segno, inter-
sezioni con gli assi, asintoti, continuità, crescen-

za/decrescenza, concavità/convessità. 

 



 

 

DISCIPLINA: Fisica 
DOCENTE: Prof.ssa Valeria Minguzzi  

TESTO IN ADOZIONE:  Amaldi, “Le traiettorie della fisica” Vol. 2. Ed. Zanichelli 

 
 

NODI CONCETTUALI 

 

ARGOMENTI 

ELETTROSTATICA  

La Legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi. 

Elettrizzazione di un corpo. 
Concetto di campo elettrico, la legge di Coulomb.  

Analogie e differenze tra Campo Gravitazionale e Elettrico 
(CLIL). 

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale elet-
trico.  

CORRENTE ELET-
TRICA 

Come si genera una corrente di cariche. Il condensatore e il 
campo elettrico generato in un condensatore. Proprietà gene-

rali di un circuito. Le due Leggi di Ohm. La potenza elettrica. 
L’effetto Joule. Le due leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e 

in parallelo e determinazione della resistenza equivalente. 

MAGNETISMO  

Il concetto di Campo Magnetico: definizione e costruzione 

delle linee di forza. Campo magnetico terrestre. Esperimenti 
di Oersted: campo magnetico generato da una corrente: filo 

rettilineo (legge di Biot-Savart), solenoide. La Legge di Ampè-
re: interazione fra due fili percorsi da corrente. La forza eser-

citata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
(legge di Laplace). La forza esercitata da un campo magneti-

co su una carica in moto (legge di Lorentz). ll funzionamento 

del motore elettrico a corrente continua, l'elettromagnete. 

INDUZIONE ELET-

TROMAGNETICA 

L’induzione elettromagnetica e leggi correlate: Faraday – 
Neumann –Lenz. 

L’alternatore. Le correnti parassite e il pendolo di Waltenho-
fen. Le centrali elettriche. La produzione e il trasporto 

dell’energia elettrica. Il trasformatore. Transizione energetica 

e fonti rinnovabili: solare, eolica, idroelettrica, geotermica, 
marina 

FISICA DEL XX SE-
COLO 

 

La struttura del nucleo. 
La radioattività. 

Le reazioni nucleari: fusione e fissione. 

                                       

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof. Francesca Boari  

TESTO IN ADOZIONE: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Ed. Paravia 

 

NODI CONCETTUALI                               CONTENUTI AUTORI 

Idealismo e romanticismo La domanda sul senso 

dell’esistenza. 

Schopenhauer e Kierkegaard 

La critica della società ca-
pitalistica. Feuerbach e 
Marx 

Il progetto di emancipazione 
dell’uomo. La passione rivolu-
zionaria. 

Il contesto socio culturale 
Destra e sinistra hegeliana 

Marx e il Manifesto del partito 
comunista. 
Feuerbach. 

Il Positivismo Il primato della conoscenza 
scientifica. Significato e valore 
del termine “positivo”. La na-

scita del positivismo in Francia. 

Comte e Darwin 

Nietzsche e la crisi delle 
certezze filosofiche 

Lo sguardo critico verso la so-
cietà del tempo. L’ambiente 
familiare e la formazione 

Gli anni dell’insegnamento e il 
crollo psichico. Il nuovo stile 
argomentativo. Le opere del 

primo periodo. Le opere del 
secondo periodo. Le opere del 
terzo periodo. L’ultimo proget-
to e il suo fraitendimento. 

Le fasi della filosofia di Nie-
tzsche nel pensiero contempo-

raneo. 

Nietzsche 
La nascita della tragedia dallo 
spirito della musica. 

Umano, troppo Umano 
La gaia scienza 
Così parlò Zarathustra 

Freud e la psicoanalisi L’enorme rilevanza della psi-

coanalisi 
La formazione di Freud 
Lo studio dell’isteria 
Il caso di Anna O. e il metodo 

catartico 

La via d’accesso all’inconscio 

La complessità della mente 
umana e la nevrosi 
La teoria della sessualità 
L’origine della società e della 

morale 
Gli sviluppi della psicoanalisi. 
L’approccio fenomenologico 

alle malattie psichiche 
 

La filosofia dell’esistenza. 
Heidegger e Sartre 

Il problema dell’esistenza. I 
tratti comuni delle filosofie esi-

stenzialistiche 
La ripresa di Kierkegaard 
L’esistenzialismo come clima 
culturale 

I riferimenti culturali e lettera-
ri. 

Heidegger 
Sartre 

NUCLEI TRASVERSALI 
LIBERTA’ NEGATA 

Libertà e possibilità di essere. 
Esistere in modo autentico o 

inautentico. 
La scelta 
Essere per la morte. 

Coscienza Scelta 

Schopenhauere, Nietzsche, 
Heidegger, Sarte 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: religione Cattolica 

DOCENTE: Prof. Maria Cecilia Gessi 

TESTO IN ADOZIONE: “Arcobaleni” Luigi Solinas ed. SEI 
 

NODI CONCET-

TUALI 
 

ARGOMENTI AUTORI TESTI 

LA PERSONA 

UMANA TRA LI-
BERTÀ E VALORI 

Incontro con 

l’esperienza 
religiosa per-

sonale e con 
religioni diver-

se da quella 
cattolica 

 Libro di testo 

 LA CHIESA IN 

DIALOGO 

Avvenimenti 

della storia della 
Chiesa del 1900 

Papi del ‘900- 
2000  

 documenti e documen-

tari 
la Chiesa e l’Olocausto 

LA SOCIETÀ CON-

TEMPORANEA. 

ASPETTI ETICI E 

RELIGIOSI 

Relazionarsi con 
il diverso, con 

l’altro e con la 
natura in genere. 

  

Discorsi di Papa Fran-
cesco 

Enciclica “Laudato si” 
articoli di attualità 

IL CONCETTO 

CRISTIANO DI 

PERSONA NELLA 

SOCIETÀ CON-

TEMPORANEA E 

NELLA SUA OR-

GANIZZAZIONE 

Solidarietà e diritti 
universali, 

l’importanza della 
pace della giusti-

zia sociale e del 
rispetto del crea-

to. 
 

Papa France-
sco 

Enciclica “Fratelli tutti” 
Libro di testo 

articoli di giornale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

 DOCENTE: Prof. Daniela Zarattini        

TESTO IN ADOZIONE: “L’Arte di vedere”, vol. 5, a cura di C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. 

Tonetti, ed. B. Mondadori, Pearson  

Nodi concettuali Argomenti Artisti Opere 

Il Neoclassicismo 

L'arte del bello idea-

le. 

 -L’Illuminismo e il 

Neoclassicismo, un 

mondo in trasformazio-

ne.  

-Un nuovo orientamento 

stilistico: il Neoclassici-

smo. 

-La riscoperta 

dell’antico: passione an-

tiquaria e archeologica. 

-Arte e società: il ruolo 

educativo dell’Arte nelle 

Accademie e nei Musei. 

-Tra Neoclassicismo e 

Romanticismo: spiriti 

inquieti e visionari. 

 

 
 

 -J. L. Da-

vid 

  

  

  

 -A. Canova 

  

  

  

  

  

 -J. A. D. 

Ingres 

  

  

  

  

 -F. Goya 

 -Belisario chiede 

l’elemosina;     

-Il Giuramento degli Ora-

zi;          

-La morte di Marat. 

  

-Teseo sul minotauro; 

-Amore e Psiche; 

- Monumento funebre a 

Maria Cristina d’Austria; 

-Paolina Borghese; 
  

- La bagnante di Val-

pinçon; 

 -La grande odalisca; 

 -Il Bagno turco; 
  

-Il sonno della ragione 

genera mostri; 
-La Maya desnuda e ve-

stida; 
-Ritratto di Famiglia di 

Carlo IV; 

-3 Maggio 1808, Fucila-

zione alla montagna del 

Principe Pio.  

 Romanticismo, 

l’Europa della Re-

staurazione. 

 -Il Romanticismo, genio 

sregolatezza, evasione e 

spiritualità.  

-La natura, il sentimento 

del Sublime e del Pitto-

resco.  

-L’elogio 

dell’individualismo e la 

riscoperta del Medioevo.  

-Il Romanticismo in Ita-

lia, tra presente e passa-

to.  

-Il tardo-romanticismo: 

la Confraternita dei Pre-

raffaelliti in Inghilterra. 

W. Morris e l’Arts and 

Crafts. 

  

  

  

  

 -C. D. 

Friedrich 

 

 

-J. Consta-

ble 

 

 

-W. Turner 

  

  

 -T. Géri-

cault 

E. Dela-

croix 

F. Hayez 

  

Rossetti 

J. E. Millais 

F. M. 

Brown 

 -Abbazia nel querceto; 

-Mare di ghiaccio (Il nau-

fragio della speranza); 

-Viandante sul mare di 

nebbia. 
  

-Il Carro di fieno; 

-Studi di nuvole. 

  

-Pioggia, vapore, veloci-

tà; 

-L’incendio alle Camere 

dei Lords e dei Comuni. 

  

-La zattera della Medusa. 

 -La libertà che guida il 

popolo. 
-Pietro Rossi prigioniero 

degli Scaligeri; 

-Il bacio. 

-Ecce Ancilla Domini. 

 -Ofelia. 

 -Ultimo sguardo 

all’Inghilterra. 



 

 

Lo sguardo moder-

no, dal Realismo, 

all’Impressionismo. 

-Alle origini del Reali-

smo, la Scuola di Barbi-

zon.  

-I pittori del Realismo in 

Francia e i Salon parigini 

tra tradizione accademi-

ca e ribellione.  

-La funzione sociale 

dell’Arte.  

-Le vie del Realismo in 

Italia: i Macchiaioli.  

-La nascita della Foto-

grafia. 

La Famiglia fiorentina 

degli Alinari. 

-Il Giapponismo e le 

grandi Esposizioni uni-

versali.  

-La “rivoluzione” del 

ferro e del vetro, nuove 

strutture e nuovi edifici 

per metropoli moderne; 

Lo spettacolo di Parigi, 

la “Ville lumière”.  

-Édouard Manet, “padre 

spirituale” degli impres-

sionisti.  

-Gli impressionisti e la 

vita moderna: una poeti-

ca di luce e colore. 

  

-C. Corot 

 

 -J. F. Millet 

  

  

-H. Dau-

mier 

  

 -G. Cour-

bet 

  

  

 -T. Signo-

rini 

  

 -S. Lega 

  

  

-G. Fattori 

  

  

  

 -E. Manet 

  

  

  

-C. Monet 

  

  

  

  

  

  

-P. A. Re-

noir 

  

  

  

 -E. Degas 

  

-Il Ponte di Narni. 

 

 

 -Le spigolatrici; 

-L’Angelus. 

  

-Il vagone di terza classe. 

  

 

 

-Gli spaccapietre; 

-Un funerale ad Ornans; 
-Signorine sulle rive della 

Senna. 

  

-La piazza di Settignano; 

-La sala delle agitate al 

San Bonifazio di Firenze. 

-Canto dello stornello; 

-Il pergolato (Un dopo 

pranzo). 
  
-Campo italiano durante 

la battaglia di Magenta; 

-In vedetta (Il muro bian-

co); 

-La rotonda dei bagni 

Palmieri. 

 -Colazione sull’erba; 

-Olimpia; 

-Il Bar delle Folies-

Bergère. 

  

-Impressione, sole na-

scente; 

-I papaveri; 
-La stazione Saint-

Lazare; 

-I Covoni e la Cattedrale 

di Rouen (le “serie”); 

-Ninfee a Giverny. 

  

-Il palco; 

-Colazione dei canottieri; 

-Ballo al Moulin de la 

Galette. 
  

-Le stiratrici; 

-La lezione di danza; 

-L’assenzio; 

-Piccola danzatrice di 

quattordici anni (Grande 

danzatrice abbigliata). 
  



 

 

 Postimpressioni-

smo: un nuovo 

sguardo sul mondo, 

alla ricerca di nuove 

vie. 

 

 

 

 

 

-L’Arte dell’Europa della 

Belle époque.  

-Una pittura come conti-

nua ricerca espressiva.  

-Il Pointillisme e le teo-

rie scientifiche sullo stu-

dio del colore.  

-Paul Cézanne, padre 

fondatore dell’arte mo-

derna.  

-Nuovi miti: esotismo, 

primitivismo, sintetismo 

e sincretismo.  

-Un nuovo genere: 

l’affiche.  

-Simbolismo e Divisio-

nismo, l’arte come fuga 

dalla realtà. 

 -G. Seurat 

  

-P. Cézanne 

  

  

  

  

 

 

-P. Gauguin 

  

  

 

-V. van 

Gogh 

 

 

 

 

-H. de T. 

Lautrec 

  

-H. Rous-

seau 

 

-G. Moreau 

-O. Redon 

-A. Böcklin 

  

-G. Previati 

 

-G. Segan-

tini 

  

-G. Pellizza 

da Volpedo 

  

 -Una domenica alla 

Grande-Jatte. 

  

 -La casa dell’impiccato; 

-Il tavolo di cucina; 

-Natura morta con mele e 

arance; 

-I giocatori di carte; 

-Donna con caffettiera; 

-Le grandi bagnanti. 

  

 -La visione dopo il ser-

mone; 

-Il Cristo giallo; 

-Ia Orana Maria. 

  

 -I mangiatori di patate; 

-Ritratto di père Tanguy; 

-Notte stellata. 

  

 -Au Moulin Rouge; 

-Moulin Rouge, la Goulue 

(litografia policroma). 

  

-Il sogno. 

  

-L’Apparizione. 

-L’occhio mongolfiera. 
 -L’isola dei morti. 

  

 -Maternità. 

  

 -Le due madri. 

  

  

-Il Quarto Stato. 

 L’Art Nouveau e le 

Secessioni 

-Art Nouveau, il gusto di 

un’epoca e lo stile nuovo 

del costruire. 

-La rinascita delle Arti 

applicate. 

-La Secessione di Vien-

na: un tempio moderno 

per l’arte. 

  

  

  

-V. Horta 

  

-A. Gaudì 

  

-J. M. Ol-

brich 

  

-G. Klimt 

  

  

-Casa Tassel. 

  

-Casa Batlò. 

  

  

-Palazzo della Secessione 

  

-Il bacio. 



 

 

 Il Novecento, la 

rivoluzione 

dell’arte: le Avan-

guardie storiche. 

 -La realtà come espe-

rienza emotiva, I Fauves 

e la Die Brücke.  

-La rivoluzione cubista.  

-Il Futurismo, la celebra-

zione della modernità.  

-L’astrattismo lirico di 

Vasilij Kandinskij.  

-La Metafisica, lo spazio 

enigmatico.  

-Negazione, provocazio-

ne, anti-arte: il Dadai-

smo e l’invenzione del 

ready-made.  

-La linea dell’inconscio: 

il Surrealismo. 

-H. Matisse 

  

  

-E. L. Kir-

chner 

 

  

-P. Picasso 

  

  

  

  

 -U. Boc-

cioni 

  

  

 -G. Balla 

  

  

  

  

-V. Kandin-

skij 

  

  

 -G. De Chi-

rico 

 -M. Du-

champ 

  

 -M. Ray 

  

-M. Oppen-

heim 

  

 -S. Dalì 

  

  

 -R. Magrit-

te 

  

  

-La gioia di vivere. 

-La stanza rossa. 

-La danza 

  

-Cinque donne nella stra-

da. 

  

-Les Demoiselles 

d’Avignon; 

-Ritratto di Ambroise Vol-

lard; 

-Natura morta con sedia 

di paglia; 

-Guernica. 

  

-La città che sale; 

-Forme uniche della con-

tinuità dello spazio. 

  

-Dinamismo di un cane al 

guinzaglio; 

-Bambina che corre sul 

balcone. 

  

  

-Senza titolo (Studio per 

Composizione VII, primo 

acquerello astratto); 

-Composizione VIII. 

  

 -Piazza d’Italia; 

-Le Muse inquietanti. 
 -Fontana; 

-L.H.O.O.Q. 

  

 -Cadeau 

-Violon d’Ingres 

 -Colazione in pelliccia. 

  

  

-Sogno causato dal volo 

di un’ape intorno a una 

melagrana un attimo pri-

ma del risveglio; 

  

 -L’impero delle luci; 

-Gli amanti. 

Il Secondo Nove-

cento, società e cul-

tura di massa nel 

Dopoguerra. 

 La Pop Art inglese e 

americana: dal super-

mercato al museo. 

-R. Hamil-

ton 

  

 -A. Warhol 

-Just what is it that makes 

today’s homes so different, 

so appealing? 

  

-Green Coca-cola bottles; 

-Shot Marilyns. 

  

Modulo di Educazione civica: “Onu e Unesco: patrimonio e legislazione”. 

Nuclei trasversali: “Guerra e pace” (Gli orrori della guerra attraverso le opere litografiche di 

Goya e di P. Picasso) 



 

 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE 

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Sartori 

TESTO IN ADOZIONE: “GLI OCCHI DEL GRAFICO” G. FEDERLE, C. STEFANI, Ed. Clitt ed. 
  

NODI CONCETTUALI ARGOMENTI ESERCITAZIONI 

ED ESPERIENZE di 

rif. 

  

PROGETTO E METODO PER LA 

PRODUZIONE DI MESSAGGI VI-

SIVI NELLA PROGETTAZIONE 

GRAFICA 

Teoria e analisi degli 

aspetti metodologici e 

delle fasi di lavoro: 

mappa concettuale, 

definizione dei conte-

nuti, ricerca formale, 

progettazione, verifica 

progetti, coerenza 

comunicativa del la-

voro esecutivo, 

moodboard di proget-

to. 

Trasversale su tutto 

il programma. 

  

ELEMENTI GRAFICI DI COMUNI-

CAZIONE VISIVA. 

 
- Punto, linea, super-

ficie 
- Il colore e le sue 

proprietà 

- Sintesi additiva e 
sottrattiva 

- Relazioni cromati-
che, armonie e con-

trasti nel basic design 
- Espressività e   mul-

tisensorialità del colo-
re 

- La gerarchia visiva 

- Le leggi della confi-
gurazione 

-Il font e la tipografia 
creativa 

 

 

Trasversale su tutto 

il programma.  

NUCLEI TRASVERSALI 

LIBERTA’ NEGATA 

 

Il Manifesto grafico e 

la libertà di stampa. 

Articolo 21 della Co-

stituzione. 

Ricerca e studio: 

Il manifesto ieri e 

oggi. 

 

I PRODOTTI DELLA COMUNICA-

ZIONE VISIVA 

 

 

 

_ Il visual grafico e 

tipografico  

_ la gabbia e il layout 

in macrotipografia. 

-Capire la risoluzione. 

 _Il Manifesto 

_ Esercitazione pra-

tica: progettazione di 

un manifesto per al-

cuni festival  lettera-

ri, musicali o cine-

matografici italiani.  

Uso del programma 

Illustrator. 

  



 

 

IL VISUAL FOTOGRAFICO -Scatti fotografici 

-Postproduzione foto-

grafica 

-Impaginazione e pre-

sentazione. 

  

Teoria fotografica e 

scatti en plain air e/o 

in classe con 

l’intento di lavorare 

sul tema di luce e 

colore. Laboratorio 

tenuto dal Fotografo 

Andrea Bighi. 

  

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA -Accenni alla storia e 

agli stili della fotogra-

fia contemporanea. 

-Tecnica della fotogra-

fia. 

Progettazione teorico 

e pratica sullo slogan 

nella pubblicità pro-

gresso. 

Uso del programma 

Photoshop. 

 

I PRODOTTI DELLA COMUNICA-

ZIONE VISIVA: 
 

La Doppia Pagina, GUIDA. 

PCTO : “Arte per crescere” presso 

la Basilica di Santa Maria in Vado 

di Ferrara. 

 

Impaginazione di 

schede opere per la 

parte centrale di una 

guida catalogo com-

missionato dal Signor 

Mario Cova, referente 

del progetto per la 

Basilica di Santa Ma-

ria in Vado di Ferrara. 

Progettazione doppia 

pagina per ciascun 

alunno: ogni opera si 

sviluppa su due pagi-

ne con immagine / 

numero opera da in-

serire/ legenda / titolo 

/ testo in italiano / 

testo in inglese / au-

tore della scheda / 

didascalia /numero di 

pagina. 

 

Totale 20 schede ope-

ra, mappa e legenda. 

 

 

Progettazione della 

guida/catalogo con 

l’ausilio di lezioni 

specifiche in com-

presenza con la 

Prof.ssa Zabarri per 

l’impostazione del 

timone e gabbie con 

il programma InDe-

sign. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. ELENCO DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Verbale dello scrutinio di ammissione 

 

Programmazione del consiglio di classe e dei singoli docenti 

 

Pagelle degli studenti 

 

Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno 

 

Elenco dei libri di testo: www.aleottidosso.gov.it   

 

PTOF: www.aleottidosso.gov.it 

 

Regolamento d’Istituto: www.aleottidosso.gov.it 

 

Relazione di presentazione alla Commissione d’Esame degli allievi con diagnosi fun-

zionale 

Relazione di presentazione alla Commissione d’Esame per l’allievo con D.S.A. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

          

DOCENTE FIRMA 

Errico Antonio 
 

Boari Francesca 
 

Zarattini Daniela 
 

Sartori Silvia 
 

Palchetti Donatella 
 

Minguzzi Valeria 
 

Mura Maria Luisa 
 

Gessi Maria Cecilia 
 

Bertelli Licia 
 

Ganzerli Giuliana 
 

 
 

 
 

Ferrara, 15 maggio 2023                                                         
 

               LA DIRIGENTE   
(Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri) 

 

 


