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Storia dell'Arte

Premessa: Perché studiare Storia
dell'Arte. Un linguaggio. Esporsi al bello. Interdisciplinarietà.

Riallineamento:

Il Neoclassicismo: L'età della ragione e della rivoluzione; Winckelmann,
collezionismo e i Gran Tour.

Ingres e David in Francia, Von Klenze a Ratisbona, gli interni di Adam. In
Italia Piermarini a Milano.

Il Romanticismo: L'epoca romantica tra immaginazione e realtà; F.
Goya in Spagna; E. Delacroix e Gericault in Francia; Friedrich in Germania; Turner
in Inghilterra; Hayez in Italia.

I Revial ottocenteschi. Due teorie del restauro: restauro romantico di
Ruskin e restauro stilistico di Viollet-Le-Duc (Carcassonne).

 

Programma di quinta

Verso il ‘900: L'architettura degli
ingegneri. Il fenomeno delle Expo. Paxton (Christall Palace e Kew Garden a
Londra). Eifell (Torre Eifell di Parigi). In Italia: Galleria Vittorio Emanuele
e stazione Centrale a Milano, Galleria Umberto a Napoli, Mole Antonelliana a Torino.

Impressionismo; E. Manet (Colazione
sull' erba), C. Monet (Impressione: levar del sole, le serie Cattedrale
di Rouen, Le scogliere dell'Etretat, I papaveri, La Grenouillère, La
Grenouillère), A. Renoir (Il pranzo
dei canottieri,Ballo al Moulin de la Galette,Il Palco), E.
Degas (La tinozza, La lezione di
danza, Ballerine dietro le quinte, L' assenzio); P. Cezanne (I giocatori
di carte, Mont Saint Victoire); C. Pizzarro (Boulevard Montmartre, Autoritratto).

A. Rodin (Il bacio, Il pensatore)
e Medardo Rosso (Maternità,La petite Refuse): la scultura impressionista.

Giapponismo nei manifesti di H de Toulouse-Lautrec (Divan Japonais, Ballo
al Moulin-Rouge).

Post
impressionismo: P. Cezanne (Due
giocatori di carte, Montagna di Sainte-Victoire); H. Matisse (La stanza
rossa,La danza)

Espressionismo: P. Gauguin (Il Cristo Giallo, La visione dopo il
sermone, Sei gelosa?); V. Van Gogh (I mangiatori di patate, I girasoli,
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi), H. Matisse (La stanza



rossa, La danza); E. Munch (Il grido, Pubertà). L’arte “degenerata”.

Art Nouveau: una sorprendente varietà di linguaggi in Europa.
Arts&Crafts di Morris. I manifesti di Mucha. A. Gaudì (Sagrada Familia, Casa Batlò, Parque Guell,
la Pedrera); G. Klimt (Giuditta
I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il bacio).

Movimento
moderno: il Bauhaus e Le Corbusier
(Modulor, Ville Savoye, Unite d'Abitation). Architettura Razionalista in Italia: Libéra (villa
Malaparte a
Capri, Palazzo-dei-congressi), G. Terragni (Casa del fascio, Asilo Sant’Elia),
M. Piacentini (Quartiere EUR a Roma, Stadio dei Marmi, Palazzo della
Civiltà, via della Conciliazione). G. Muzio (Ca' Brutta, Palazzo della Triennale
dell’Arte,Chiesa di S. Giovanni alla Creta).

 

Le
Avanguardie.

Cubismo: P. Picasso (Les demoiselles d' Avignon, Ritratto
diAmboise Voillard, Case a Estac) e G. Braque (Case a Estac).

Futurismo; U. Boccioni (Elastcità, Forme uniche della continuità
nello spazio), Balla (Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane,
Lancio con paracadute);Velocita In Motocicletta A. Sant’Elia (disegni della Città Nuova).

Scuola di Parigi: C. Brancusi (Bacio, Maiastra), A.
Modigliani (Nudo su cuscino Blu, Ritratto di Paul Guillaume, Testa di
cariatide) Matisse (Nudi blu), P.
Picasso (Le demoiselles d’Avignon, la
serie dei Tori), M. Chagall (Compleanno, Passeggiata).

Dadaismo: M. Duchamp (Fontana,
Ruota di bicicletta, Lhooq), Man Ray (Le
violon d’Ingres, Regalo).

Surrealismo: R. Magritte (Golconda,
Gli amanti,L’impero delle luci), S. Dalì (Apparizione
di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di
un’ape, Persistenza della memoria), P. Picasso (Guernica,Il ritratto di Dora Maar)

Metafisica: De Chirico (L'enigma
dell'ora, Le muse inquietanti, le serie delle Piazze d’Italia).

Astrattismo: W. Kandinskij (Giallo_rosso_blu,Composizione 8), P. Klee (Fuoco di Sera, Tunisia,
Strada principale e
strade secondarie).

 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Ed. Zanichelli
vol.5 – Versione arancione (riallineamento:



Invito all'arte - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - ed. blu - volume 4)

 



Lingua e letteratura italiana

G.
Leopardi

Ripasso
e completamento dello studio dell'autore.

Testi
letti, analizzati e commentati:

Canti:

-
La quiete dopo la tempesta;

-
Il sabato del villaggio;

-
Canto di un pastore errante dell’Asia;

-
Il
passero solitario

-
La ginestra,
vv. 1-86; 111-144; 297-317

Operette
morali:

-
Dialogo tra la Natura e un islandese;

-
Dialogo di Tristano ed un amico

La
Scapigliatura

Gli
scapigliati e la modernità;

Testi
letti, analizzati e commentati:

I.U.



Tarchetti, Fosca,
capp. XV, XXXII, XXXIII (l'attrazione della morte)

G.
Carducci

La
vita; l'evoluzione ideologica e letteraria; dall'antiromanticismo
classicistico all'esotismo evasivo; la prima fase della produzinoe
carducciana: Juvenilia,
Levia gravia, Giampi ed Epodi;
Rime
nuove;
Odi
barbare, Rime e ritmi;
la metrica barbara; la nostalgia romantica dell'Ellade.

Testi
letti, analizzati e commentati:

Rime
nuove,

-
Pianto
antico;

Odi
barbare, 

-
Nella piazza di San Petronio;

-
Alla stazione in una mattina d’autunno;

-
Nevicata

Realismo
e Naturalismo

G.
Flaubert, Madame Bovary: la trama, la costruzione narrativa,
Emma strumento e oggetto di critica; i fondamenti teorici del
Naturalismo; la poetica di Zola; il ciclo dei Rougon-Macquart;
tendenze romantico-decadenti nel Naturalismo zoliano;

Testi



letti, analizzati e commentati:

Madame
Bovary,

-
I, capp. VI, VII (I sogni romantici di Emma)

Germine
Lacerteux,

-
Prefazione (Un manifesto del Naturalismo)

L'Assommoir,

-
cap. II (L'alcol inonda Parigi)

G.
Verga

La
vita e le opere; la svolta verista; la poetica dell'impersonalità;
la tecnica narrativa; il
diritto di giudicare e
il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del pessimismo; il
verismo di Verga e il naturalismo di Zola; Vita
dei campi;
Il ciclo dei Vinti;
I
Malavoglia:
intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, il
superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, la
costruzione bipolare del romanzo; Mastro-don Gesualdo: l'intreccio,
l'impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto
valori-economicità, la critica della religione
della roba; 

Testi
letti, analizzati e commentati:

Vita
dei campi,

-
Rosso Malpelo;

-
L’amante di Gramigna (prefazione);

Novelle



rusticane,

-
La roba; 

-
Libertà; 

I
Malavoglia, 

-
Prefazione
(I
vinti e la fiumana del progresso);

-
cap. I (Il
mondo arcaico e l'irruzione della storia);

-
cap. IV (I
Malavoglia e la comunità del villaggio);

-
cap. XV (La
conclusione del romanzo)

Mastro
don Gesualdo, 

-
Parte prima cap.
IV (la
tensione faustiana del self-made man);

-
Parte
quarta cap.
V, (La
morte di Gesualdo)

Il
Decadentismo

L'origine
del termine; il mistero e le corrispondenze; gli strumenti
irrazionali del conoscere; l'estetismo; l'oscurità del linguaggio,
il linguaggio analogico e la sinestesia; la malattia e la morte;



elementi di continuità e differenze tra Decadentismo e Romanticismo;
la crisi del ruolo dell'intellettuale; C. Baudelaire, vita e opere; I
fiori del male: struttura e titolo, la
noia e l'impossibile evasione, gli aspetti formali; i poeti simbolisti
e P. Verlaine; J. K. Huysmans, A ritroso: i temi principali.

Testi
letti, analizzati e commentati:

I
fiori del male, 

-
Corrispondenze;

Un
tempo e poco fa 

-
Languore

A
ritroso,

-
cap. II (La realtà
sostitutiva)

G.
Pascoli

La
vita; la crisi della matrice positivista, i simboli, la
poetica del fanciullino, la poesia pura;
l'adesione
al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria, la mitizzazione
del piccolo proprietario borghese, il nazionalismo; i temi della
poesia pascoliana: il cantore della vita comune, il poeta ufficiale,
il poeta decadente, angosce e lacerazioni, le soluzioni formali.
Myricae:
struttura e temi; Canti
di Castelvecchio: struttura
e temi;
Poemetti: il romanzo georgico, gli
altri temi

Testi
letti, analizzati e commentati:

Il
fanciullino,

-



Una poetica decadente

Myricae,

-
Lavandare;

-
Novembre;

-
X Agosto;

-
Il lampo;

-
Il temporale;

-
L’assiuolo;

Canti
di Castelvecchio,

-
Il
gelsomino notturno

Poemetti,

-
Digitale purpurea

G.
D’Annunzio

La
vita, l’ideologia e la poetica; panismo, estetismo, superomismo; le
poesie: Primo
vere;
Canto
novo;
Intermezzo
di rime;
L’Isotteo
e La Chimera;
Elegie
romane;
Poema
paradisiaco;
Le



Laudi: il
progetto, Maia,
una svolta radicale, Elettra;
Alcyone:
struttura e organizzazione interna;il significato dell'opera;i
romanzi : Il
Piacere; Il trionfo della morte; Il fuoco; Le vergini delle rocce;
Forse che sì, forse che no.

Testi
letti, analizzati e commentati:

Maia,

-
Preghiera
a Erme: un inno alla macchina

Alcyone,

-
La sera fiesolana;

-
La pioggia nel pineto;

-
Meriggio;

-
I Pastori

Il
Piacere,

-
Libro terzo,
cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti);

-
Libro terzo,
cap. III (Una fantasia in
bianco maggiore);

Il
trionfo della morte,



-
Libro
quinto
(L'azione distruttiva della Nemica);

Le
vergini delle rocce,

-
Libro I,
cap. 1 (Il programma del superuomo);

Forse
che sì forse che no,

-
L'aereo
e la statua antica

Movimenti
letterari e avanguardie del primo ‘900

Futurismo:
azione, velocità, antiromaticismo, le innovazioni formali, i
manifesti, i protagonisti, F. T. Marinetti, vita e opere; il
Surrealismo; Crepuscolarismo: tematiche e modelli, G. Gozzano: vita e
opere; Colloqui; Totò Merumeni; i Vociani: i poeti del
frammento; C. Rebora: vita e opere.

Testi
letti e commentati:

F.
T. Marinetti,

-
Il manifesto del Futurismo;

-
Il
manifesto tecnico della letteratura futurista

Zang
tumb tumb, 

-
Bombardamento

A.
Breton,



-
Manifesto
del Surrealismo;

G.
Gozzano,

Colloqui,

-
La signorina Felicita,

-
strofa I vv. 1-48;

-
strofa III, vv. 73-90;

-
strofa VI, vv. 290-325;

-
strofa, VIII, vv. 327-434

C.
Rebora,

-
Viatico

L.
Pirandello

La
vita e la formazione; le varie fasi dell’attività letteraria; il
vitalismo; la critica dell'identità individuale; la trappola della
vita sociale; il rifiuto della socialità; il relativismo
conoscitivo; l'Umorismo;
una definizione di arte novecentesca; Novelle
per un anno:
le novelle siciliane, le novelle piccoli borghesi, le novelle
surreali; Il
fu Mattia Pascal: la



liberazione dalla
trappola,
la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili conl'identità
personale, il ritorno nella trappola
della prima identità; Quaderni
di Serafino Gubbio
operatore: i due filoni narrativi, lo sguardo critico sulla modernità
industriale, partecipazione umana e fratellanza, la
vita da cinematografo,
la volgare tragicità del
dramma finale, la salvezza della riduzione a cosa; Uno,
nessuno e centomila: la presa di
coscienza della prigione nelle forme;
la rivolta e la distruzione delle forme; sconfitta e guarigione; il
teatro del grottesco: lo
svuotamento del dramma borghese,la
rivoluzione teatrale di Pirandello; il grottesco;
Pensaci,
Giacomino
! Così
è se vi pare; Il giuoco delle parti; Il piacere dell’onestà:
trama e temi; il teatro nel teatro: la trilogia metateatrale; Sei
personaggi in cerca d'autore:
la struttura del testo, la vicenda del dramma non scritto,
l'impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi;
l'impossibilità di rappresentare il dramma; i temi cari alla
filosofia
pirandelliana; Enrico
IV:
il personaggio dell'estraniato e la mascherata; il prevalere delle
passioni; l'ultima produzione teatrale: i miti teatrali; I
giganti della montagna.

Testi
letti, analizzati e commentati:

L’Umorismo,

-
Un'arte che scompone il reale 

Il
fu Mattia Pascal,

-
capp.
VIII-IX (la costruzione della nuova identità e la sua crisi; Adriano
Meis e il progresso)

-
capp XII-XIII (lo



strappo nel cielo di carta
e la lanterninosofia)

-
cap. XVIII (Non
saprei proprio dire ch'io mia sia)

Quaderni
di Serafino Gubbio operatore,

-
cap.
II (Viva
la macchina che meccanizza la vita!)

-
cap. III, 1 (L'automobile e la carrozzella: la modernità e il
passato)

Uno,
nessuno e centomila,

-
La pagina conclusiva del romanzo (Nessun
nome)

Novelle
per un anno

-
C'è
qualcuno che ride

-
Il
treno ha fischiato;

Opere
teatrali

Il
giuoco delle parti,

-
Atto I, scena I; scena III;

-
Atto II, scena IX;

-
Atto III, scena III; scena IV



Così
è (se vi pare),

Atto
III, scene VII-VIII (Ecco come parla la verità!)

Sei
personaggi in cerca d'autore, 

-
La rappresentazione tetarale tradisce il personaggio

Enrico
IV,

-
Atto III (Il filosofo
mancato e la tragedia impossibile)

I.
Svevo

La
vita; la formazione culturale e la poetica; Una
vita: il
titolo e la vicenda, i modelli letterari, l'inetto e i suoi
antagonisti; l'impostazione narrativa; Senilità:
la
vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l'inetto e il
superuomo, la cultura di Emilio Brentani, l'impostazione narrativa;
La coscienza di Zeno:
il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende,
l'inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno,
l'inettitudine e l'apertura del mondo.

Testi
letti, analizzati e commentati:

Una
vita,

-
cap. VIII (Macario e Alfonso)

Senilità,

-
cap. I (Il ritratto dell'inetto);



-
cap. XII, (Il male avveniva non veniva commesso)

-
cap. XIV (La trasfigurazione di Angiolina)

La
coscienza di Zeno,

-
cap. III (Il fumo);

-
cap. IV (La morte del padre)

-
cap. VI (La salute malata di Augusta)

-
cap. VII (Un affare commerciale disastroso)

-
cap. VIII (Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno)

-
cap. VIII (La profezia di un'apocalisse cosmica)

G.
Ungaretti

La
vita, la formazione, la poetica. L’allegria:
struttura, temi, gli aspetti formali, l'analogia e la funzione della
poesia. Sentimento
del tempo:
i temi, Roma, luogo della memoria. Il
dolore. 

Testi
letti, analizzati e commentati:

L’allegria,

-
Il
porto sepolto

-
Veglia;

-
Fratelli;



-
I fiumi;

-
San Martino del Carso;

-
Mattina;

-
Soldati;

-
Girovago

Sentimento
del tempo, 

-
Di
luglio

Il
dolore, 

-
Non
gridate più

E.
Montale

La
vita e le opere; Ossi
di seppia:
le edizioni e la struttura, il titolo e il motivo dell'aridità, la
crisi dell'identità, la memoria e l'indifferenza,
il varco,
la poetica e le soluzioni stilistiche. Le
occasioni:
la poetica degli oggetti, la donna salvifica. Bufera
ed altro:
il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe, le Conclusioni
provvisorie. Satura: struttura
e temi

Testi
letti, analizzati e commentati

Ossi
di seppia, 

-
I
limoni;



-
Meriggiare
pallido e assorto;

-
Non chiederci la parola;

-
Spesso il male di vivere ho incontrato;

-
Cigola
la carrucola del pozzo

-
Forse
un mattino andando in un'aria di vetro; 

-
Casa sul mare

Occasioni,

-
Non
recidere, forbice, quel volto

-
La
casa dei doganieri;

Bufera
ed altro, 

-
Primavera hitleriana;

-
L’anguilla

-
Piccolo testamento

-
Il sogno del prigioniero

Satura,

La
storia

U.



Saba

La
vita e la formazione; il Canzoniere: temi e struttura; i fondamenti
della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali

Testi
letti, analizzati e commentati:

-
La
capra

-
Trieste

-
Berto

-
Goal

-
Il vetro rotto

S.
Quasimodo

La
poesia ermetica

Testi
letti, analizzati e commentati:

-
Ed è subito sera

-
Vento a Tindari

-
Alle fronde dei salici

La
narrativa del secondo dopoguerra in Italia

Il
Neorealismo; A. Moravia: Gli Indifferenti; La romana;
La ciociara; La noia; E.
Vittorini, Il garofano rosso;
Conversazioni in Sicilia;
B. Fenoglio, La malora; Una questione provata; Il
partigiano Johnny; C. Pavese,
Paesi tuoi; La
casa in collina; La



luna e i falò; I. Calvino, Il
sentoero dei nidi di ragno; Il filone fantastico: I nostri
antenati

Testi
letti, analizzati e commentati: 

A.
Moravia, Gli
Indifferenti, cap.
III (l'indifferenza di un giovane borghese nell'epoca fascista)

B.
Fenoglio, La
malora, la maledizione
del mondo contadino

-
Il partigiano Johnny,
cap. VII (il settore sbagliato della parte giusta)

C.
Pavese, Paesi
tuoi, (Talino uccide
Gisella)

I.
Calvino, Il barone
rampante, capp. XIII-XIV
(Il Barone illuminista); XXV-XXVI (Il Barone rivoluzionario)

D.
Alighieri

La
cosmologia dantesca e l’ordinamento dei cieli; Paradiso,
I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII

Romanzi letti durante il
triennio :

B. Fenoglio, Una
questione privata;

C. Pavese, La casa in
collina

I. Calvino, Il
visconte dimezzato; Il cavaliere inesistente;



P. Levi, Se questo è
un uomo



Lingua e cultura latina

Tito
Livio

La
vita; Ab Urbe condita:
struttura e contenuti; le fonti e i modelli storigografici; finalità
e caratteri ideologici dell'opera; patriottismo e moralismo; qualità
letterarie e stile.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati:

Ab
Urbe condita,

-
1-6 (proemio)

-
II, 12 (L'audacia di Mucio Scevola)

-
II, 32, 5-12 (L'apologo di Menenio Agrippa)

-
III,
44, 2-7 (Virginia: un esempio di pudicizia)

-
XXI, 3, 3-9 (Il ritratto di Annibale)

L.
Anneo Seneca

Contesto
storico-politico dell’età Giulio-Claudia; la vita e la formazione;
l’esercizio del potere accanto a Nerone; l’abbandono della vita
pubblica; Consolatio ad Marciam;
Consolatio ad Helviam matrem;
Consolatio ad Polybium;
De ira;
De vita beata;
De trenaquillitate animi;
De otio;
De providentia;
De constantia sapientis;



De beneficiis;
Naturales quaestiones;
Epistulae ad Lucilium; Tragedie;
Apokolokyntosis.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Epistulae
ad Lucilium,

-
I, 1-5 (Riappropriarsi di sé e del proprio tempo)

-
XII, 1-5 (La visita di un podere suburbano)

-
LXXXIII, 2-7 (Una giornata di Seneca);

-
XLVII, 1-4; 10-11 (Gli schiavi)

De
brevitate vitae,

-
I, 1-4 (La vita è davvero breve?);

-
X, 2-5 (Il valore del passato);

De
tranquillitate animi,

-
II, 10-15 (Il male di vivere)

De
ira,

-
III, 13, 1-3 (La lotta contro l’ira)

Testi
letti in italiano :

Epistulae
ad Lucilium,

-



LIII, 1-8 (Un naufragio volontario)

De
clementia,

-
I-IV (Il principe allo specchio)

De
brevitate vitae,

-
XII, 1-7 (La galleria degli occupati)

-XIII, 1-3 (La
galleria degli occupati)

De
tranquillitate animi,

-
II, 6-9 (Gli eterni insoddisfatti)

M.
Anneo Lucano

La
vita; Bellum civile:
la trama; le caratteristiche dell’èpos
di Lucano; i personaggi del Bellum
civile; il linguaggio poetico di
Lucano.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Bellum
civile,

-
I, vv. 1-32 (proemio);

-
VI, vv. 719-723; 750-762 (Il risveglio di un morto);

Testi
in italiano

-
Bellum civile,



-
I, vv. 129-157 (I ritratti di Cesare e Pompeo; in italiano);

-
VI, vv. 763-805 (Il risveglio di un morto; in italiano);

Aulo
Persio Flacco

La
vita; la poetica e le satire sulla poesia; i contenuti delle satire;
la forma e lo stile

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Saturae,

-
III, vv. 94-106 (La drammatica fine
di un crapulone);

-
V, vv. 14-18 (La iunctura acris)

Petronio
Arbitro

La
vita; il contenuto del Satyricon;
la questione del genere letterario; il romanzo alessandrino; la
decadenza dell’eloquenza nel Satyricon;
il mondo del Satyricon:
il realismo petroniano;

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Satyricon,

-
XXXVII-XXXVIII (La presentazione dei padroni di casa)

-
L, 3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura)

-



LXI, 6; LXII,10 (Il lupo mannaro)

Testi
in italiano

Satyricon.

-
LXXI, 1-8; 11-12 (Il testamento di
Trimalchione);

-
XXXII-XXXIV (Trimalchione entra in scena);

-
CX-CXII
(La matrona di Efeso)

L’età
dei Flavi

Silio
Italico

Il
contesto politico; la vita; Punica:
struttura e temi

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Punica,

-
I, vv. 1-8 (proemio)

Valerio
Flacco

La
vita; Argonautica; il
contenuto e il rapporto con Apollonio Rodio; la figura di Medea e la
concezione dell’amore; la figura di Giàsone.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Argonautica,



-
VII, vv. 305-325 (Medea)

Papinio
Stazio

La
vita; la Tebaide:
il genere e i contenuti; la struttura e il modello virgiliano;
l’influsso di Lucano; l’Achilleide;
le Silvae:
poesie d’occasione.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Thebais,

-
XI, vv. 518-543 (Duelle finale)

-
XII, vv. 429-446 (Eteocle e Polinice nel rogo)

Plinio
il Vecchio

La
vita; Naturalis historia:
struttura e contenuti; l’epistola dedicatoria: la novità e
l’utilità dell’opera; il carattere prevalentemente compilativo;
l’interesse per i mirabilia;
il moralismo e l’atteggiamento antitecnologico.

Testi letti in latino, tradotti e analizzati

Naturalis
historia,

-
II, 160 (la forma della terra)

-
IV, 104(Ultima Thule)

-
VII, 21-22 (mirabilia)

-
VIII, 80-84 (lupo)



Marco
Valerio Marziale

I
dati biografici e la cronologia delle opere; la composizione del
Liber de spectaculis;
la cronologia degli Epigrammi; la poetica; le prime raccolte; gli
Epigrammata;
i temi e lo stile degli Epigrammata.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Epigrammata,

-
X, 1 (Un libro a misura di uomo)

-
X, 4 (Una poesia che sa di uomo)

-
X, 23 (Antonio Primo vive due volte)

Testi
in italiano:

Epigrammata,

-
X, I, 10; X, 8; X, 43 (Matrimoni di interesse)

-
V, 34 (Eration)

Marco
Fabio Quintiliano

La
vita; le finalità e i contenuti dell’Institutio
oratoria; la decadenza dell’oratoria
secondo Quintiliano; il sistema scolastico a Roma.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Institutio
oratoria,



-
Proemium,
9-12 (Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore)

-
II, 2,4-8 (Il maestro ideale)

-
X, I, 2 (1-2) (Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo)

-
X, I, 2 (4-8) (Anche a casa si corrompono i costumi)

-
XII, I, 23-26 (L’oratore al servizio dello Stato)

Testi
in italiano:

Institutio
oratoria,

-
X, 1, 85-88; 90; 93-94 (I giudizi sui poeti latini)

-
X, 1, 101-102; 105-109; 112 (Storiografia ed oratoria);

-
X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca)

L’età
del Principato per adozione

Gaio
Svetonio Tranquillo

I
dati biografici; De viris
illustribus: contenuto e struttura;
De vita Caesarum:
contenuto, struttura, finalità e stile. Il genere letterario della
biografia in Grecia e a Roma.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

-
De vita Caesarum, 

-
Domitianus, 11-12 (Il cattivo



principe)

-
Vespasianus,
22; 23,1-4 (Dicacitas
di Vespasiano)

Decimo
Giunio Giovenale

I
dati biografici; la poetica; le satire dell’indignatio;
il secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Satira,
VI, vv. 114-124 (Messalina)

Testi
in italiano

Satira,
VI, vv. 82-113 (Eppia la
gladiatrice)

Gaio
Cecilio Plinio Secondo

La
vita; la formazione retorica e la carriera politica; il Panegirico
a Traiano; concordia
e libertas;
l’epistolario.

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati 

Panegyricus,
66, 2.5 (Traiano e “l’imposizione” della libertà)

Testi
in italiano

Epistulae,

-
VI, 16, 4-20 (L’eruzione del Vesuvio)



-
X, 97 (La risposta dell’Imperatore)

Publio
Cornelio Tacito

I
dati biografici e la carriera politica; Agricola;
Germania; Historiae; Annales; la
concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; Dialogus
de oratoribus; la lingua e lo stile

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati

Agricola,

-
III (La prefazione)

-
XXX, 4; XXXI, 1 (Il discorso di Gàlgaco)

De
situ et origine Germanorum,

-
I (L’inizio dell’opera)

-
IV (Purezza razziale e aspetto fisico)

-
V (Le risorse naturali e il denaro)

-
XI, (l’assemblea)

-
XIII, (Il comitatus)

-
XIX (La fedeltà coniugale)

Historiae,

-
IV, 73 (Il discorso di Petilio Ceriale)

Annales,

-



I, 1 (Proemio);

-
I, 10, 1-4 (Un giudizio negativo su Augusto)

-
IV, 34 (Cremuzio Cordo)

-
XIV, 8 (La tragedia di Agrippina)

Testi
in italiano

Agricola,
30-31, 3 (Il discorso di Càlgaco)

Historiae,
IV, 74 (il discorso di Petilio Ceriale)

Annales,
III, 2-6 (Le ceneri di Germanico)

Apuleio

Le Metamorfosi: struttura e temi

A.
Agostino

La
vita; Confessiones:
struttura e temi

Testi
letti in latino, tradotti e analizzati

Confessiones,

-
II,
4, 9 (il
furto delle pere)

-
XI, 16,21-18,23 (il tempo è inafferrabile)





Lingua e cultura inglese

PROGRAMMA
CONSUNTIVO

classe 5
sezione C
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Inglese

Prof.ssa
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Libro di testo:M.Spicci, T. Shaw, Amazing Minds , vol.2, Pearson ed. 

Integrazioni
da: M.Spiazzi, M.Tavella, Only connect.... , New
Directions, vol. 3 , ed. Zanichelli, 2015.

 

The Victorian Age –
Historical Background

The Historical Context

·     
The Victorian Age

·     
The Victorian Compromise

·     
The British Empire – Colonialism and Imperialism (copies)

·     
R. Kipling – The White Man’s Burden (copies)

·     
The Great Exhibition, 1851(copies)

·       Utopia by T. More (copies) 

·  The literary context

C. Dickens: The Man
and the Novelist

·     



Oliver Twist: Oliver Asks for More

·     
Hard Times: Coketown

                           Nothing
but Facts

Dramatic Monologue: Alfred Tennyson: Ulysses                         

The Victorian Age –
Aestheticism and Decadence

O. Wilde: The Man
and the Artist

·   
The Picture of Dorian Gray:      The Preface

·                                           Dorian’s Death

· The Ballad of
Reading Gaol

· The 20th Century: The Modern Age

The Historical Context

·     
From Edward VII to World War I

·     
Britain at War (cenni) 

The Battle of the
Somme (copies)

· The King’s
Abdication Speech, video activity 
        

The Social Context

·     
The Twenties and the Thirties 

The World Picture

·     
The Age of Anxiety

·     
Modernism

The Literary Context



The Modern Age –
Modernist Fiction

V.Woolf- Modern Fiction, 1925

J. Joyce: The Man
and the Novelist

Dubliners: The
Work: General Features

- Eveline

-The Dead , She Said he Died for me

Ulysses

·   The Breakfast

·   The Funeral

·   
Molly’s monologue

·   
Video Activity: Molly’s Monologue from Bloom by Sean Walsh

The War Poets

·     
 R. Brooke: The Soldier

·       S. Sassoon- Suicide in the Trenches

The Modern Age –
Modernism in Poetry

TS Eliot: The Man
and the Poet

·     
From: The Waste Land section I The Burial of the Dead

·     
Listening Activity: T. S. Eliot reading T. S. Eliot’s The Burial of The Dead·

·     
The Fire Sermon

The Modern and
Contemporary Age – The Committed Intellectual

A Different voices on Imperialism



E. M. Forster: the
Man and the Writer

A Passage to India

 · 
Chandrapore

 ·   An
Intercultural Encounter

The Dystopian Novel

G. Orwell: The Man
and the Writer

Nineteen
Eighty-Four

·This is London

  lettura
integrale in lingua originale di Nineteen Eighty-Four di Orwell.(commentato in classe)

A Modern Distopia: K.Ishiguro: Never Let Me Go

Ch.1, ch.7

 

 



Matematica

Ripasso sulle funzioni

Definizione, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione, zeri e segno di una funzione;
proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni pari, dispari, crescenti,
decrescenti, monotone, periodiche; funzione inversa, funzione composta; grafici e proprietà delle
funzioni fondamentali.

Limiti di funzioni

Intervalli e intorni. Definizione topologica di limite, sua interpretazione geometrica e sua
declinazione nei vari casi (limite finito per x che tende ad un valore finito, limite finito per x che
tende ad un valore infinito, limite infinito per x che tende ad un valore finito, limite infinito per x che
tende ad un valore infinito). Teorema dell'unicità del limite, della permanenza del segno, del
confronto; limiti da calcolare con il teorema del confronto.

Calcolo dei limiti

Operazioni sui limiti e forme indeterminate, limiti notevoli, calcolo di limiti. Infinitesimi e loro
confronto, ordine di un infinitesimo, infiniti e loro confronto, ordine di un infinito.

Funzioni continue

Funzioni continue e loro proprietà, classificazione dei punti di discontinuità; teorema di
Weierstrass, dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri; asintoti e ricerca degli asintoti;
grafico probabile di una funzione. 

Derivata di funzione

Rapporto incrementale, definizione di derivata e suo significato geometrico; continuità delle
funzioni derivabili; derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata di funzione
composta, derivata della funzione inversa; derivate di ordine superiore; equazione della retta
tangente, retta normale, angolo fra le tangenti, curve tangenti; punti di non derivabilità e criterio di
derivabilità; applicazioni fisiche (velocità, accelerazione, intensità di corrente); differenziale di una
funzione.

Teoremi sulle funzioni derivabili

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, conseguenze e applicazioni alla fisica del teorema di
Lagrange, derivate e funzioni crescenti e decrescenti; teorema di de L'Hospital e calcolo di limiti
attraverso il teorema di de L'Hospital.

Massimi, minimi e flessi

Definizione di punto di massimo e minimo relativi e assoluti, concavità e punti di flesso; teorema di



Fermat; studio del crescere e del decrescere di una funzione e ricerca dei massimi, dei minimi e
dei flessi a tangente orizzontale con la derivata prima; studio della concavità di una funzione e
ricerca dei flessi con la derivata seconda; problemi di massimo e minimo; 

Studio delle funzioni

Studio di funzione; dal grafico di una funzione a quello della sua derivata; dal grafico della derivata
a quello della funzione; semplici esempi di risoluzione grafica di equazioni; semplici esempi di
discussioni di equazioni parametriche.

Integrali indefiniti

Primitive di una funzione e integrale indefinito, proprietà dell'integrale indefinito; integrazioni
immediate, integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali
fratte. 

Integrali definiti

Problema delle aree e definizione di integrale definito, proprietà dell'integrale definito; teorema
della media; funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo dell'integrale
definito; determinazione di aree, calcolo di volumi, integrali impropri.

Equazioni differenziali

Definizione di equazione differenziale, verificare se una funzione è soluzione di un'equazione
differenziale; equazioni differenziali del primo ordine (integrabili membro a membro, a variabili
separabili, lineari), problemi di Cauchy; equazioni differenziali del secondo ordine (integrabili
membro a membro, omogenee a coefficienti costanti); semplici esempi di applicazioni delle
equazioni differenziali alla fisica.

Nel corso dell'anno sono stati sempre proposti, sia a lezione sia in verifica, esercizi e problemi di
probabilità e geometria analitica dello spazio.



Fisica

Interazioni magnetiche e campi magnetici (ripasso e integrazione)

Ripasso su: forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico, forza esercitata da un
campo magnetico su un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da un filo rettilineo,
da una spira e da un solenoide percorsi da corrente. Forze magnetiche tra correnti. Flusso del
campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico
e teorema di Ampère. Dimostrazione attraverso il teorema di Ampère del campo generato da un
filo rettilineo e da un filo cilindrico. Magnetismo nella materia: il ferromagnetismo.

Induzione elettromagnetica

Esperimenti sulla f.e.m. indotta; legge di Faraday – Neumann – Lenz con dimostrazione; riscrittura
con le derivate; verso della corrente. Mutua induzione; autoinduzione e induttanza di un solenoide;
circuito RL; energia immagazzinata in un solenoide, densità di energia del campo magnetico.

Corrente alternata

L'alternatore; i circuiti in corrente alternata: circuito ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo,
circuito RLC, circuito LC.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.

Campi variabili nel tempo: f.e.m. indotta come circuitazione del campo elettrico indotto e riscrittura
della legge di Faraday – Neumann – Lenz; teorema di Ampère generalizzato, corrente di
spostamento e campo magnetico indotto. Equazioni di Maxwell (scritte con le derivate) e campo
elettromagnetico. Previsione di esistenza delle onde elettromagnetiche e loro velocità di
propagazione; luce come onda elettromagnetica. Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche.
Energia e quantità di moto trasportate da un'onda elettromagnetica. Spettro delle onde
elettromagnetiche. 

Relatività ristretta.

Velocità della luce. Gli assiomi della relatività ristretta. Relatività della simultaneità. Dilatazione dei
tempi, contrazione delle lunghezze; esperimento dei muoni cosmici, paradosso dei gemelli.
Trasformazioni di Lorentz. Effetto Doppler relativistico. Spazio - tempo e quadrivettori.
Composizione relativistica delle velocità.  La relazione tra massa ed energia, energia cinetica
relativistica, quantità di moto relativistica, quadrivettore energia - quantità di moto. La forza e
l'accelerazione nella dinamica relativistica. Qualche esempio di applicazione dell'equivalenza
massa – energia in situazioni concrete (decadimenti di particelle).

La crisi della fisica classica e la meccanica quantistica

Il corpo nero, l'effetto fotoelettrico e l'effetto Compton: energia e quantità di moto del fotone. La
lunghezza d’onda di De Broglie e le proprietà ondulatorie della materia; esperimento di Davisson
e Germer; principio di complementarità e principio di corrispondenza. Onde di probabilità e
influenza dell'esperimento sul risultato.



In preparazione alla visita al Cern sono state svolte alcune lezioni introduttive riguardanti gli
acceleratori ed i rivelatori di particelle e il Modello Standard delle particelle elementari.



Scienze naturali

TRIMESTRE

 Chimica organica : Caratteristiche chimiche dell'atomo di carbonio. Configurazione elettronica,
ibridazione e legami dell'atomo di carbonio. 

Composti organici e caratteristiche generali degli idrocarburi alifatici ed aromatici: alcani, alcheni,
alchini. Il benzene e le caratteristiche dell'aromaticità. 

L'isomeria. Tipi di isomeria.

Reattività del carbonio: gruppi funzionali e legami multipli. Reattività del doppio e del triplo legame. 

Formazione dei polimeri.

LE BIOMOLECOLE

Tipi di biomolecole e loro funzioni. 

Carboidrati: caratteristiche di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi principali, legame
glicosidico. Lipidi: distinzione tra acidi grassi saturi e insaturi, tra lipidi saponificabili e non
saponificabili, trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. 

Proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di
una proteina.  Acidi nucleici, vitamine idrosolubili e liposolubili e loro funzione.

L'ENERGIA E GLI ENZIMI

Energia e metabolismo: il ruolo dell'ATP, caratteristiche e funzione degli enzimi e dei coenzimi.

 IL METABOLISMO ENERGETICO

Metabolismo cellulare visione d'insieme; glicolisi e fermentazione; respirazione cellulare.

Betaossidazione dei grassi e deaminazione-transaminazione degli aminoacidi.

La fotosintesi.

PENTAMESTRE

LE BIOTECNOLOGIE

Virus: caratteristiche generali. Ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA



Plasmidi batterici. I processi di scambio di materiale genetico: coniugazione, trasduzione..

LA CLONAZIONE DEL DNA E L'INGEGNERIA GENETICA

DNA ricombinante, vettori. Ruolo degli enzimi di restrizione con particolare riferimento alla tecnica 
e della, DNA ligasi.

Tecniche per isolare ad amplificare un gene.

PCR e l’elettroforesi su gel 

Applicazione degli enzimi di restrizione in biotecnologia medica: EcorI e CrisprCas9

LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE

Origine delle biotecnologie e definizione di OGM

Esempi di applicazioni delle biotecnologie in campo medico

SCIENZE DELLA TERRA

MINERALI E ROCCE

Definizione e caratteristiche dei minerali.

Tipologie di rocce: ignee, sedimentarie e metamorfiche. 

VULCANI:

Struttura e meccanismo eruttivo. Distribuzione globale dei vulcani

Tipi e caratteristiche principali delle eruzioni. Caldere.

Vulcanismo secondario

TETTONICA

Deformazioni delle rocce e fattori che le influenzano

le faglie 

TERREMOTI

Definizione di terremoto. Teoria del rimbalzo elastico. Tipi di onde sismiche. Misurazione delle
vibrazioni sismiche.

Distribuzione globale dei terremoti. Magnitudo e intensità di un sisma. Scale di misurazione.



TETTONICA DELLE PLACCHE

Il modello interno della terra e il magnetismo terrestre. La teoria della tettonica delle placche.

L'espansione del fondali oceanici. Margini. Dorsali oceaniche. 

Motivazione della disposizione di vulcani e terremoti alla luce della Tettonica delle placche.

EDUCAZIONE CIVICA: le problematiche ambientali correlate all'estrazione, lo sfruttamento e la
combustione degli idrocarburi presenti nei combustibili fossili.



Filosofia

TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia, voll. 2B - 3A.

ROMANTICISMO E IDEALISMO

Dispense

- Il contesto storico-culturale.

- Il movimento romantico e la filosofia idealistica: Lo Sturm und Drang, Herder.

- Caratteri del  Romanticismo: L’individuo e l’Assoluto; Il sentimento dell’infinito e l’Assoluto
filosofico.

- Idealismo: Il dibattito sulla “cosa in sé" e la nascita dell’Idealismo.

G.W.F. HEGEL

Dispense

- Hegel e il suo tempo

- Precisazioni terminologiche. Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; La
funzione della filosofia.

- La dialettica: I tre momenti del pensiero; Puntualizzazioni sulla dialettica.

- La critica hegeliana alle filosofie precedenti: Hegel e gli illuministi; Hegel e Kant; Hegel e i
romantici.

- Le partizioni della filosofia: Idea, Natura, Spirito.

"Fenomenologia dello spirito"

- La Fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano.

- L'autocoscienza; L’esperienza dell’appetito e del desiderio; La dialettica servo-signore.

- Stoicismo, Scetticismo, Coscienza infelice, Ragione.

"L’Enciclopedia delle scienze filosofiche": la filosofia dello spirito

- Lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.

- La filosofia della storia.

- Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia.

Letture:  Massimiliano Valerii, "Una riflessione sull'idea di libertà".



DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

- Conservazione o distruzione della religione?

- Legittimazione o critica dell’esistente?

L. A. FEUERBACH

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione.

- La critica alla religione.

- La critica a Hegel.

- L'umanesimo naturalistico.

Letture dal manuale in adozione: "Cristianesimo e alienazione religiosa".

KARL MARX

- Vita e opere.

- Le caratteristiche generali del marxismo.

- La critica del "misticismo logico" di Hegel ("Critica hegeliana del diritto pubblico").

- La critica allo Stato moderno e al liberalismo ("Annali franco-tedesci").

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione ("Manoscritti economico-
filosofici").

- Il distacco da Feuerbach ("Tesi su  Feuerbach") e l'interpretazione della religione in chiave
sociale.

- La concezione materialistica della storia ("L'ideologia tedesca"): Dall’ideologia alla scienza;
Struttura e sovrastruttura; Il rapporto struttura-sovrastruttura; La dialettica della storia; La critica
agli "ideologi" della Sinistra hegeliana.

- "Manifesto del partito comunista": Borghesia, proletariato e lotta di classe.

- "Il capitale": Economia e dialettica; Merce, lavoro e plusvalore; Tendenze e contraddizioni del
capitalismo.

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato.

- Le fasi della futura società comunista (dai "Manoscritti economico-filosofici" alla "Critica del
programma di Gotha").

Letture: Marx-Engels, "Il Manifesto del partito comunista" (cap. 1).

Letture dal manuale in adozione: "L’alienazione"; "Struttura e sovrastruttura"; "Il crollo del
capitalismo"; "La rivoluzione comunista".



Scheda dal manuale in adozione: "Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto, da Marx alla
Costituzione italiana".

IL POSITIVISMO SOCIALE

Dispense

- Scienza e progresso: il positivismo.

Dispense su Auguste Comte

- Il metodo positivo e la sociologia.

- L’enciclopedia delle scienze.

- Crisi della società è conseguenza del disordine delle idee.

- Il metodo della ricerca scientifica.

- La società industriale positiva.

CHARLES DARWIN E LA TEORIA DELL'EVOLUZIONE

Dispense

- Il positivismo evoluzionistico.

- Vita e opere di Charles Darwin.

Letture: Carlo Sini, "La teoria darwiniana dell'evoluzione".

ARTHUR SCHOPENHAUER

- Le radici culturali.

- Il "velo di Maya".

- Tutto è volontà.

- Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo.

- I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere.

- Il pessimismo: Dolore, piacere e noia; La sofferenza universale; L’illusione dell’amore.

- La critica delle varie forme di ottimismo: Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico.

- Le vie della liberazione dal dolore: L’arte; L’etica della pietà; L’ascesi.

Letture dal manuale in adozione: "Il mondo come rappresentazione"; "La vita umana tra dolore e
noia". 



SOREN KIERKEGAARD

- L’esistenza come possibilità e fede.

- Gli stadi dell’esistenza: La vita estetica e la vita etica; La vita religiosa.

- L’angoscia.

Dispense

- Kierkegaard: un singolo nell’esistenza.

- La comunicazione d'esistenza.

- Dizionario: "esistenza"; La comprensione dell’esistenza.

Letture dal manuale in adozione: "L'autentica natura della vita estetica"; "La concretezza
dell'esistenza"; "Lo scandalo del cristianesimo". 

FRIEDRICH NIETZSCHE

- Vita e scritti.

- Il ruolo della malattia.

- Il rapporto con il nazismo.

- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.

- Le fasi del filosofare nietzscheano.

Il periodo giovanile

- La nascita e la decadenza della tragedia.

- Lo spirito tragico e l’accettazione della vita.

Il periodo''Illuministico”

- Il metodo genealogico e la filosofia del mattino.

- La «morte di Dio» e la fine delle illusioni metafisiche: Realtà e menzogna.

- Il grande annuncio.

- Dalla morte di Dio al superuomo.

- La fine del "mondo vero".

Il periodo di Zarathustra



- La filosofia del meriggio.

- Il superuomo.

- L’eterno ritorno.

L’ultimo Nietzsche

- Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori.

- La volontà di potenza: Potenza e vita; Potenza e dominio.

- Il problema del nichilismo e del suo superamento.

Letture antologiche tratte dalle opere: «Sono l’uomo più terribile che sia mai esistito»; «Della
conoscenza di colui che soffre»; Socrate e la nascita dell’"uomo teoretico”; «Le verità provvisorie»;
La filosofia del mattino; Conoscenza come ricerca di sicurezza; Conoscenza come volontà di
dominio; I credenti e il loro bisogno di credere; L’uomo folle; Il profeta Zarathustra; «Il senso della
terra»; Genesi e senso del superuomo; L'eterno ripetersi del tutto e «il peso più grande»; Visione di
Zaratustra; La visione ciclica del tempo; La volontà di potenza; Potenza e dominio; Il problema del
nichilismo.

SIGMUND FREUD

Dispense

- Vita.

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.

- L'ambiente culturale di fine '800.

- Prima topica (approccio topografico) e seconda topica (approccio strutturale).

- L'angoscia e i meccanismo di difesa.

- Il complesso di Edipo.

- Il metodo delle associazioni libere.

- "L'interpretazione dei sogni".

- “Al di là del principio del piacere”.

- “Il disagio della civiltà”.

Letture: "I sogni e il loro rapporto con la vita psichica dell’individuo"; "La terapia psicanalitica
come opera di civiltà"; "L’essenza della civiltà".



Storia

TESTO: A. M. Banti, Il senso del tempo, Laterza, Voll. 2 - 3.

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

- Un’ulteriore crescita della popolazione.

- Le grandi migrazioni.

- La seconda rivoluzione industriale.

- Nuove forme di organizzazione.

- Depressione industriale, protezionismo e crisi agraria.

- Miglioramento dei sistemi di comunicazione.

Letture dal manuale in adozione: Geoffrey Barraclough, "La nuova struttura sociale e
l'integrazione del mondo".

IL SOCIALISMO

- Le origini del pensiero socialista.

- Anarchici e socialisti.

- I partiti socialisti.

- Divergenze e correnti nell’ambiente socialista.

NAZIONALISMO E RAZZISMO

- Teorie razziste.

- Il razzismo militante.

Letture dal manuale in adozione: Michel Foucault, "Il razzismo e il «diritto di uccidere»".

IL DOMINIO COLONIALE

- Caratteri generali.

- L’India britannica.

- La Cina.

- Il Giappone.

- Un colonialismo predatore: il Congo belga.



Letture dal manuale in adozione: Wolfgang Reinhard, “Tre tipologie di colonia”.

LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA

Dispense

- Le origini della società di massa. L'estensione della partecipazione politica. L’alfabetizzazione
diffusa. I mezzi di comunicazione di massa. La produzione e il consumo su larga scala.

- Le considerazioni sulle masse tra Ottocento e Novecento.

- Dall’«uomo massa» all’«homo videns».

Letture: Giovanni Sartori, "Homo videns" (introduzione).

L’IMPERIALISMO

- Colonialismo e imperialismo.

- Rivalità e conflitti: Africa, Asia, Stati Uniti.

L’ETÀ GIOLITTIANA

- La crisi di fine secolo.

- Il riformismo giolittiano.

- Anni cruciali per l’Italia: 1911-13.

Letture: Denis Mack Smith, "Nazionalismo e guerra di Libia".

ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE

- Uno sguardo d’insieme.

- Accordi internazionali e crisi nei Balcani (1873-78).

- La riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907).

- Il crollo dell’Impero ottomano.

- Sarajevo, 28 giugno 1914.

Letture: Eric Hobsbawm, “L'epoca della guerra totale”.

LA GRANDE GUERRA

- Giorni d’estate.



- La brutalità della guerra.

- Nelle retrovie e al fronte.

- Le prime fasi della guerra (1914-15).

- L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15).

- Trincee e assalti (1915-17).

- La fase conclusiva (1917-18).

- Le conseguenze geopolitiche della guerra.

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA

- Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre.

- Ancora guerra.

- Comunisti al potere.

Letture: Edward H. Carr, "Una rivoluzione ibrida e ambigua".

IL DOPOGUERRA DELL’OCCIDENTE

- Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra.

- Riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali.

- Il «biennio rosso» nell’Europa centrale.

- La Repubblica di Weimar.

IL FASCISMO AL POTERE

- Il quadro politico italiano dell’immediato primo dopoguerra.

- Aree di crisi nel biennio 1919-20.

- La nascita del fascismo.

- La marcia su Roma.

- Una fase transitoria (1922-25).

- Il fascismo si fa Stato (1925-29).

Scheda di approfondimento: La marcia su Roma.

Documenti : Discorso di Mussolini in commemorazione dei fascisti caduti in un'azione
squadristica nel 1921; Discorso di Mussolini alla Camera del 16 novembre 1922; Discorso di



Matteotti alla Camera del 30 maggio 1924. Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925;
Statistiche su composizione interna della militanza del Pnf e sugli scioperanti nel periodo 1915-23.

Video: Rai Storia, “D’Annunzio a Fiume”; Rai Storia, “Biennio Rosso in Italia”.

LA CRISI DEL ’29

- La crisi del ’29.

- Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt.

- Le democrazie europee: Regno Unito e Francia.

Video: Rai Storia, “Panico a Wall Street”.

NAZISMO, FASCISMO, AUTORITARISMO 

Dispense sul nazismo

- L'ideologia nazista.

- L'ascesa di Hitler.

- II totalitarismo nazista.

- La violenza nazista e la cittadinanza razziale.

Dispense sul fascismo

- La politica economica e sociale del fascismo.

- Fascismo e società; Il concetto di “totalitarismo”.

- La guerra d'Etipia e le leggi razziali.

- Consenso e opposizione al fascismo.

Dispense sullo stalinismo

- La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze.

- Modernizzazione economica e dittatura politica.

- Terrore, consenso, conformismo.

Dispense sull'Europa degli autoritarismi

- I regimi dell’Europa orientale e balcanica (cenni).

- Il caso austriaco.

- La guerra civile in Spagna.



Documenti dal manuale in adozione: “Mein Kampf”.

Documenti: "Leggi di Norimberga".

Letture: Ian Kershaw, Moshe Lewin, “Terrore nazista e terrore staliniano”.

Video: Rai Scuola, “L’incendio del palazzo del Reichstaat”; Rai Scuola, “Mosse storico del
nazismo”; Rai Scuola, "La guerra di Spagna”.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH

Dispense

- Dall’Anschluss al patto di Monaco.

- L’aggressione alla Polonia e l’inizio della guerra.

- Le cause della Seconda guerra mondiale.

- Gli eventi bellici: L'aggressione alla Polonia; Il fronte occidentale; Le guerre «parallele»;
L'invasione dell'Unione Sovietica; La guerra nel pacifico; La svolta del 1942-43; La fine della
guerra; La sconfitta del Giappone.

-  Le Resistenze europee e la nascita della Resistenza italiana; La guerra di liberazione.

- La Shoah: Il genocidio degli ebrei; Il sistema dei lager; La Shoah in Italia; Primo Levi, “I
sommersi e i salvati”.

Letture: Primo Levi, “La zona grigia”.

Video: Rai Scuola, “Ritorno ad Auschwitz con Primo Levi”; Rai Scuola, "L'Armata rossa libera il
campo di Auschwitz”.

IL DOPOGUERRA

Dispense

- Il secondo dopoguerra in Italia e la ricostruzione: La Repubblica dei partiti; I primi governi di unità
antifascista; La Repubblica, la Costituzione, il Centrismo.

- Le basi di un "mondo nuovo": Il dopoguerra e la spartizione dello spazio europeo; Misure per la
ricostruzione economica e lo sviluppo; L’Europa divisa e l’inizio della “guerra fredda”.

Uscite didattiche: Memoriale della Shoah (Milano); Risiera di San Sabba (Trieste); Sacrario di
Redipuglia e Museo della Grande Guerra (Gorizia).

EDUCAZIONE CIVICA

Dispense sulla Costituzione Italiana



- I caratteri della Costituzione.

- I Principi fondamentali (lettura e analisi guidata).

- Gli organi dello Stato, composizione e funzioni: Parlamento, Governo, Presidenza della
Repubblica, Corte costituzionale, Magistratura.

Dispense sull'ONU

- Gli organi principali.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

- Lettura e commento degli articoli (confronto con la Costituzione Italiana).



Storia dell'arte.

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Ed. Zanichelli
vol.5 – Versione arancione (riallineanto:
Invito all'arte - Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - ed. blu - volume 4)

 

Premessa: Perché studiare Storia
dell'Arte. Un linguaggio. Esporsi al bello. Interdisciplinarietà.

Riallineamento:

Il Neoclassicismo: L'età della ragione e della rivoluzione; Winckelmann,
collezionismo e i Gran Tour.

Ingres e David in Francia, Von Klenze a Ratisbona, gli interni di Adam. A
Milano: Piermarini.

Il Romanticismo: L'epoca romantica tra immaginazione e realtà; F.
Goya in Spagna; E. Delacroix e Gericault in Francia; Friedrich in Germania; Turner
in Inghilterra; Hayez in Italia.

I Revial ottocenteschi. Due teorie del restauro: restauro romantico di Ruskin
e restauro stilistico di Viollet-Le-Duc.

 

Programma di quinta.

Verso il ‘900: L'architettura degli
ingegneri. Il fenomeno delle Expo. Paxton (Christall Palace e Kew Garden a
Londra). Eifell (Torre Eifell di Parigi). In Italia: Galleria Vittorio Emanuele
e stazione Centrale a Milano, Galleria Umberto a Napoli, Mole Antonelliana a Torino.

Impressionismo; E. Manet (Colazione
sull' erba), C. Monet (Impressione: levar del sole, le serie Cattedrale
di Rouen, Le scogliere dell'Etretat, I papaveri, La Grenouillère, La
Grenouillère), A. Renoir (Il pranzo
dei canottieri,Ballo al Moulin de la Galette,Il Palco), E.
Degas (La tinozza, La lezione di
danza, Ballerine dietro le quinte, L' assenzio); P. Cezanne (I giocatori
di carte, Mont Saint Victoire); C. Pizzarro (Boulevard Montmartre, Autoritratto)

A. Rodin (Il bacio, Il pensatore)
e Medardo Rosso (Maternità,La petite Refuse): la scultura impressionista.

Giapponismo nei manifesti di H de Toulouse-Lautrec (Divan Japonais, Ballo
al Moulin-Rouge)



Post
impressionismo: P. Cezanne (Due
giocatori di carte, Montagna di Sainte-Victoire); H. Matisse (La stanza
rossa,La danza)

Espressionismo: P. Gauguin (Il Cristo Giallo, La visione dopo il
sermone, Sei gelosa?); V. Van Gogh (I mangiatori di patate, I girasoli,
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi), H. Matisse (La stanza
rossa, La danza); E. Munch (Il grido, Pubertà). L’arte “degenerata”.

Art Nouveau: una sorprendente varietà di linguaggi in Europa.
Arts&Crafts di Morris. I manifesti di Mucha. A. Gaudì (Sagrada Familia, Casa Batlò, Parque Guell,
la Pedrera); G. Klimt (Giuditta
I,Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il bacio).

Movimento
moderno: il Bauhaus e Le Corbusier
(Modulor, Ville Savoye, Unite d'Abitation). Architettura Razionalista in Italia: Libéra (villa
Malaparte a
Capri, Palazzo-dei-congressi), G. Terragni (Casa del fascio, Asilo
S.Elia), M. Piacentini (Quartiere EUR a Roma, Stadio dei Marmi, Palazzo
della Civiltà, via della Conciliazione). G. Muzio (Ca' Brutta, Palazzo
della Triennale dell’Arte,Chiesa di S.
Giovanni alla Creta).

 

Le Avanguardie.

Cubismo: P. Picasso (Les demoiselles d' Avignon, Ritratto
diAmboise Voillard, Case a Estac) e G. Braque (Case a Estac).

Futurismo; U. Boccioni (Elastcità, Forme uniche della
continuità nello spazio), Balla (Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un
cane, Lancio con paracadute);Velocita In
Motocicletta A. Sant’Elia (disegni
della Città Nuova).

Scuola di Parigi: C. Brancusi (Bacio, Maiastra), A.
Modigliani (Nudo su cuscino Blu, Ritratto di Paul Guillaume, Testa di
cariatide) Matisse (Nudi blu), P.
Picasso (Le demoiselles d’Avignon, la
serie dei Tori), M. Chagall (Compleanno, Passeggiata).

Dadaismo: M. Duchamp (Fontana,
Ruota di bicicletta, Lhooq), Man Ray (Le
violon d’Ingres, Regalo).

Surrealismo: R. Magritte (Golconda,
Gli amanti,L’impero delle luci), S. Dalì (Apparizione
di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape,
Persistenza della memoria), P. Picasso (Guernica,Il ritratto di Dora Maar)

Metafisica: De Chirico (L'enigma



dell'ora, Le muse inquietanti, le serie delle Piazze d’Italia).

Astrattismo: W. Kandinskij (Giallo_rosso_blu,Compositione 8), P. Klee (Fuoco di Sera, Tunisia,
Strada principale e
strade secondarie).



Scienze motorie e sportive

SPORT DI SQUADRA

Pallavolo, Pallacanestro, Calcetto, Badminton, Tennis Tavolo: fondamentali individuali
e di squadra; partite. 

FLIPPED-CLASSROOM 

Gli studenti, seguendo le diverse metodologie didattiche nell'ambito del movimento umano, hanno
strutturato e scritto delle lezioni di scienze e motorie sportive proponendole al gruppo classe. 

Test MOTORI/COORDINATIVI:

1. Jump Rope

2. Giocoleria

3. Palleggi di calcetto

4. Corpo Libero

5. Pallavolo

6. Basket

7. Atletica Leggera

Gli alunni hanno scelto di essere valutati in un test durante il primo periodo e in un test durante
il secondo periodo.

A queste attività sono sempre state affiancati a rotazione:

1. Circuiti motori di forza, resistenza e coordinazione

2. Attività di miglioramento delle capacità cardio vascolari attraverso la corsa di resistenza e
circuiti motori-specifici

3. Esercizi di potenziamento ed irrobustimento a carico dei muscoli degli arti superiori ed inferiori,
parte dorsale e parte frontale

4. Esercizi di articolarità e mobilizzazione attiva e passiva a carico delle principali articolazioni

ARGOMENTI TEORICI

Sport Values, Doping, Gene Doping and Health consequences of Doping: unit in
english with CLIL methodology (argomento valido per unità didattica di Educazione Civica)

Educazione Civica: VEDERE UNITA' DIDATTICA CLIL





Religione

Obiettivi educativi della materia

Approfondire il dato fenomenico dell'esperienza religiosa.

Nell'azione umana, cogliere il nesso tra dimensione personale e valore pubblico dell'agire.

Promozione di uno sguardo aperto, rispettoso e critico verso la realtà.

Competenze

Coltivare uno sguardo critico nel rapporto con la realtà.

Scoprire il dialogo come strumento di conoscenza.

Sapere leggere e interpretare testi e contesti, imparando ad elaborare una sintesi personale su
temi ampi e articolati.

Imparare il valore di esperienze antropologiche fondamentali (come libertà e giustizia) per la
costruzione del bene comune.

Contenuti

Il valore dell'esperienza umana: conoscenza della realtà e conoscenza di se stessi.

La coscienza come sede della capacità critica dell'uomo che sa distinguere il bene dal male.

La centralità della persona come criterio trasversale della Dottrina Sociale della Chiesa.

Economia, profitto e promozione umana: il caso delle casse rurali nell'Ottocento, progetti industriali
nel Novecento.

Giustizia, legge e perdono: il caso di Novi Ligure, Edith Bruck, Gemma Calabresi.

Il principio della libertà religiosa: Thomas More, La Rosa Bianca.

Salute, legge naturale e diritto positivo.

Metodologia

Lezioni frontali, dibattiti, letture di testi, ascolto di canzoni, visione di video/film con
approfondimenti.



Valutazione

Partecipazione personale alle lezioni, verifiche orali.



Educazione Civica

Diritti, tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico

Trimestre

Inglese

Time line - from Elizabeth I to Victoria - the development of the relationship between colonisers
and natives.  Ruskin and Kipling on the pretended superiority of the White Man.

Colonialism and Imperialism. Kipling: the spokesman of the Empire- The white Man's Burden,

A voice against: E. M. Forster, A Passage to India

Scienze motorie

Flipped Classroom: lezioni attive di tirocinio suddivisi in coppie con simulazione di una lezione di
scienze motorie e sportive su un argomento a scelta. 

Pentamestre

Scienze motorie

CLIL unit: Sport Values, Doping and Sport, Gene Doping.

Storia

Costituzione Italiana: I caratteri della Costituzione; I Principi fondamentali (lettura e analisi guidata);
Gli organi dello Stato, composizione e funzioni (Parlamento, Governo, Presidenza della
Repubblica, Corte costituzionale, Magistratura).

ONU: gli organi principali.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: lettura e commento degli articoli (confronto con la
Costituzione Italiana).

Disegno e storia dell'arte



Riflessioni sulla recente introduzione della materia di Educazione Civica nel curriculum scolastico.

Chiarimenti su cosa sia il patrimonio artistico storico culturale e paesaggistico italiano. 

Acquisire la consapevolezza dell’eredità ricevuta dalle passate generazioni, frutto di intelligenza,
passione, lavoro e solidarietà. La sua difesa nei passati eventi bellici; i Monuments Men.

Articolo 9 della Costituzione Italiana del 1946 e il Codice Urbani del 2004: tutelare, gestire e
valorizzare. Nuovo atteggiamento: il patrimonio artistico non come un "fardello", quanto una risorsa
per la promozione del territorio, fino a poter vivere di esso. 

Produzione da parte degli alunni di una ricerca sulle nuove professioni nel solco di questa nuova
ottica: comunicazione descrittiva, sintetica e chiara in forma digitale.

Scienze naturali

Il petrolio: sfruttamento e rischi correlati



Firme

Religione Mencarelli Andrea

Italiano e latino Palumbo Crescenzo

Matematica e fisica Coda Margherita

Storia e Filosofia D'Andrea Christian

Scienze Prearo Elisa

Inglese Napolitano Claudia

Disegno e storia dell'arte De Marzo Paola Francesca

Scienze motorie Stella Marta
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