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PREMESSA
Le indicazioni nazionali delineano il campo di applicazione e i limit specifci della
programmazione delle discipline di Filosofa e Storia secondo un unico sentero, applicate nei
diversi  indirizzi  dei  licei.  Coerentemente  con  tali indicazioni,  la  programmazione  del
Dipartimento  è unica per i diversi indirizzi atualmente atvi nel nostro Isttuto. I Docent
ritengono che la specifcità delle due discipline sia trasversale e vada oltre le differenze di
orario o di artcolazione dei vari consigli di classe. Pertanto, fermi restando i different tempi
curricolari  a  disposizione, qui  di  seguito  è  riportata  l’unica  programmazione  per  le  due
discipline.  Saranno quindi  i  Docent,  in  sede di programmazione curricolare,  a  modulare
quanto  qui  presentato  nel  rispeto  delle  due  o  tre  ore  setmanali  e  ad approfondire
maggiormente taluni aspet rispeto ad altri in relazione all’ispirazione dei vari indirizzi.

FINALITÀ DELL'AZIONE DIDATTICA
In coerenza con le Indicazioni nazionali, il Dipartmento ha defnito le seguent FINALITÀ 
dell'azione didatca:



 la formazione culturale completa atraverso la presa di coscienza dei problemi 
connessi alle scelte di studio, di lavoro e di vita atraverso un approccio di tpo 
storico-critco-problematcoo

 la maturazione di sogget consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in 
una pluralità di rapport naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso
sè stessi, gli altri, l'ambiente, la societào

 la capacità di esercitare la rifessione critca sulle diverse forme del sapere, 
sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con 
la totalità dell'esperienza umanao

 l'attudine a problematzzare conoscenze, idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità e del loro radicamento nell'esistenza individuale 
che è chiamata a darne ragioneo

 l'uso del linguaggio e del discorso atraverso strategie argomentatve e 
procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze 
linguistche trasversalio

 la disponibilità al dialogo con il docente e all'interazione e collaborazione con il gruppo 
classe.

DIDATTICA ORIENTATIVA E NUCLEI FONDANTI
Sulla base delle fnalità defnite, il Dipartmento ha delineato i seguent NNCLLI FONDANTI
da cui poi derivano anche gli obietvi didatci:

 il porre domande come momento fondamentale del discorso flosofco 
caraterizzato da una incessante ricercao

 l'argomentare flosofco come riconoscimento della diversità di metodi e modelli di 
indagineo

 l'approccio storico specifco che consente di oltrepassare la dimensione del vissuto 
quotdiano e del senso comune atraverso la conoscenza dei punt nodali dello 
sviluppo del pensieroo

 la centralità dei test come mezzo per sviluppare l'attudine all'ascolto e all'utlizzo 
correto delle fonto

 l'esercizio flosofco come sviluppo della rifessione personale, del giudizio 
critco, dell'attudine all'approfondimento e alla discussione razionale.

In otca orientatva, l’atvità didatca sarà organizzata preferibilmente a partre dalle 
esperienze degli student secondo le indicazioni condivise a livello europeo, che 
prediligono una più decisa valorizzazione delle competenze di base e di quelle 
trasversali atraverso l’applicazione della didatca laboratoriale. Pertanto il 
Dipartmento intende uniformare il proprio agire didatco ai seguent traguardi 
formatvi:

Obietti Formatiti Traguardi di competenza

1. Conoscenza di sé Conoscere e riconoscere le proprie capacità, le 
potenzialità e gli element di fragilità

2. Capacità di relazionarsi e
confrontarsi con gli altri

Interagire e comunicare con gli altri accetando il 
confronto e le diversità

3. Capacità di giudizio e di critca Sapere esprimere un giudizio su un’esperienza vissuta, 
un’atvità svolta, etc...

4. Autovalutazione Atribuire un giudizio valutatvo al proprio operato

5. Autonomia e Responsabilità Affrontare scelte consapevoli relatvamente alle proprie 
capacità e attudini



RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Come emanazione dei nuclei fondant, il Dipartmento ha stabilito i seguent RISNLTATI DI 
APPRLNDIMLNTO:

 conoscere i vari contest dai quali sono scaturit gli interrogatvi flosofcio
 acquisire il senso teoretco del problema flosofco e il rigore logico-linguistco necessario 

per svilupparloo
 usare corretamente le categorie specifche della disciplinao
 rifetere sulla propria esperienza conoscitva, etca, politca, estetca, 

scientfca, favorendone il collegamento con il vivere quotdianoo
 sapersi orientare verso il flosofare non solo nel senso dell'imparare dei 

pensieri, ma dell'imparare a pensareo
 conoscere alcune delle principali teorie ermeneutcheo
 formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei flosof.

Secondo  biennio -  Nel  corso  del  biennio,  lo  studente  acquisirà  familiarità  con  la
specifcità  del  sapere flosofco,  apprendendone  il  lessico  specifco  ed  imparando  a
comprendere e ad esporre in modo organico. I percorsi didatci svolt dovranno essere
rappresentatvi  delle  tappe  più  signifcatve  della  ricerca  flosofca dalle origini
all'Idealismo.
Quinto anno - L'ultmo anno è dedicato allo studio della flosofa dell'Otocento e del
Novecento con partcolare atenzione alle tematche trasversali funzionali all'Lsame di
Stato.

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE AD 
IMPARARE

La disciplina stmola gli student ad integrare ed applicare i
contenut affrontat in classe atraverso percorsi di ricerca
personaleo
la disciplina favorisce l'acquisizione del senso teoretco del 
problema flosofco e del rigore logico-linguistco necessario per
svilupparlo.

PROGETTARE
La disciplina consente di analizzare e schematzzare situazioni reali
per affrontare problemi concret anche in altri campi rispeto 
all’ambito disciplinare.

COMUNICARE La disciplina insegna ad utlizzare un correto linguaggio formale.

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

La disciplina, per la sua stessa natura, favorisce il dialogo e il
confronto, facilitando la sperimentazione delle dinamiche di
gruppo

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE

La disciplina promuove la rifessione flosofca non solo nel senso 
dell'imparare dei pensieri, ma dell'imparare a pensare, favorendo i 
processi di autodeterminazione.

RISOLVERE PROBLEMI La disciplina favorisce l'attudine alla problematzzazione.

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

La disciplina aiuta la rifessione sulla propria esperienza
conoscitva, etca, politca, estetca, favorendone il collegamento
con il vivere quotdiano

ACQUISIRE E 
La disciplina aiuta la ricerca consapevole di informazioni



INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

pertnent, analizzando i prodot culturali provenient dai mass 
media e dai new media

COMPETENZE DISCIPLINARI
SLCONDO BILNNIO

1. comprensione del lessico disciplinareo
2. comprensione e analisi del testo flosofcoo
3. correta e pertnente impostazione del discorso (coerenza logica)o
4. esposizione chiara, ordinata, lineare (coerenza formale)o
5. individuazione del senso e comprensione dei nessi fondamentali della rifessione 

flosofca.

QNINTO ANNO
Quanto sopra più:
6. acquisizione di una piena capacità di rielaborazione personale
7. acquisizione di una piena capacità di valutazione critca
8. acquisizione della capacità di effetuare collegament interdisciplinari

COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE

a) saper utlizzare con dimestchezza e spirito critco le tecnologie informatche 
in ambito scolastco e comunitarioo

b) essere consapevoli di come tali tecnologie possono incentvare la creatvità e 
l’innovazioneo

c) comprendere le problematche legate all’efcacia delle informazioni 
disponibili e dei principi giuridici ed etci che si pongono nell’uso 
interatvo delle tecnologie informatcheo

d) usare in modo critco e sistematco le informazioni reperite in rete.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO MINIMI (SOGLIA DI SUFFICIENZA)
Come emanazione degli obietvi disciplinari, il Dipartmento ha stabilito i 
seguent RISNLTATI DI APPRLNDIMLNTO MINIMI necessari all'ammissione 
alla classe successiva o all'Lsame di Stato:

COMPLTLNZL ABILITA’ CONOSCLNZL
Comprende il signifcato dei 
termini e delle nozioni utlizzate

Applica le conoscenze in 
argomentazioni semplici, a volte 
anche con imprecisioni

Superfciali e 
generiche, ma nel 
complesso correte

Comprende e analizza un testo
flosofco solo con una guida Sa esprimersi con un linguaggio

semplice ma correto
Possiede capacità di argomentazione

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Nell'ambito delle scansioni soto indicate per le tre classi, ciascun insegnante potrà
artcolare lo svolgimento della  programmazione  e/o  approfondire  specifci  nuclei
tematci, a seconda degli interessi preminent degli  alunni, delle opportunità o delle
esigenze interdisciplinari e delle scelte didatche operate dal CdC.

SLCONDO BILNNIO
Nell’ambito della flosofa antca imprescindibile sarà la tratazione del pensiero di
Socrate, Platone eAristotele. Alla migliore comprensione di quest autori gioverà la
conoscenza della indagine dei flosof presocratci e della sofstca. Il riferimento agli



sviluppi del pensiero in età ellenistco-romana e del neoplatonismo introdurrà il tema
dell'incontro tra la flosofa greca e le religioni bibliche.
Tra  gli  autori  maggiormente  rappresentatvi  della  tarda  antchità  e  del  medioevo,
saranno  affrontate  le proposte  di  Agostno  d’Ippona  e  di  Tommaso  d’Aquino.  Temi
trasversali:  la potenza della parolao la nascita della politcao la costruzione del sapere
scientfcoo il gioco del pensiero.
Riguardo alla  flosofa  moderna,  temi  e  autori  imprescindibili  saranno:  la  rivoluzione
scientfca e Galileio il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno
a Cartesio,  all’empirismo di  Hume e, in modo partcolare, a Kanto  il  pensiero politco
moderno, con riferimento almeno ad un autore tra Hobbes, Locke e Rousseauo linee
generali  dell’idealismo  tedesco  con  partcolare  riferimento  al  pensiero  di  Hegel.  Per
sviluppare  quest argoment sarà  opportuno inquadrare  adeguatamente  gli orizzont
culturali apert da moviment come l’Nmanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il
Romantcismo, esaminando, a scelta, il contributo di altri autori (come Bacone, Pascal,
Spinoza e Leibniz).

QNINTO ANNO
L’ultmo anno è  dedicato  principalmente  alla  flosofa  contemporanea,  dalle  flosofe
posthegeliane  fno  ai giorni nostri. Nell’ambito del pensiero otocentesco sarà
imprescindibile lo studio del pensiero di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrat
nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca
dovrà essere completato con l’esame del Positvismo e delle varie reazioni e discussioni
che esso suscita.
Il  percorso  contnuerà  poi  con  almeno  quatro  autori  o  problemi  della  flosofa  del
Novecento, indicatvi di ambit concetuali  diversi scelt tra i  seguent: a) Husserl e la
fenomenologiao  b)  Freud  e  la  psicanalisio  c) Heidegger  e  l’esistenzialismoo  d)  il
neoidealismo italiano e) Witgenstein e la flosofa analitcao f) la flosofa d'ispirazione
cristana e la nuova teologiao g) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in partcolare di
quello italianoo  h)  temi  e  problemi di  flosofa politcao  i)  gli  sviluppi  della  rifessione
epistemologicao l) la flosofa del linguaggioo m) l'ermeneutca flosofcao n) gli sviluppi
della I.A. (intelligenza artfciale).

Le programmazioni curricolari di ciascun docente conterranno
- i riferimenti alle macroaree tematicche scelte nell'ambito dei consigli di classe
- le indicazioni sull’Insegnamento trastersale dell’Educazione Citica, ancch’esse 

deritanti dalle scelte operate in seno ai singoli CdC
- le indicazioni programmaticche in caso di DDI

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Alla  lezione  frontale  ed  alla  discussione  guidata,  ritenute  sempre  strument
indispensabili all’approccio disciplinare, si afancheranno tute le metodologie che
vedranno il coinvolgimento direto degli alunni come protagonist atvi. L’uso di tali
metodologie (cooperatve learning, lavoro con test e document su  cui fondare lo
specifco approccio storico-flosofco, visione di flm e documentari, presentazioni di
slides e di prodot multmediali), è fnalizzato a mantenere viva l’atenzione dello
studente, offrendogli approcci different in situazioni nuove di apprendimento.
Inoltre, si prevede eventualmente anche la partecipazione  ad  event,  concorsi,
proget, per garantre una apertura al territorio ed un ampliamento degli orizzont
culturali.
In caso di DDI come strumento esclusito (qualora intertengano nuote disposizioni 
ministeriali), si farà uso di atvità sincrone ed asincrone come videolezioni in direta



o in differita, fle audio, schede, libri di testo digitali, mappe emateriali prodot dai 
docent, flmat e documentari.

LE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE
In caso di gestone di alunni DSA e BLS, in linea con il PTOF e le delibere del Consiglio di 
classe, i docentsi riservano di adotare le MISNRL DISPLNSATIVL L COMPLNSATIVL 
indicate nei PDP/PLI

GLI STRUMENTI
Per quanto concerne gli STRNMLNTI, si farà un uso del manuale che rimane il mezzo
privilegiato ed insosttuibileo si può fare uso anche di sussidi audiovisivi e di risorse
online. Il Dipartmento utlizzerà, come canali di comunicazione e come strument
didatci a distanza, il registro eletronico e le piataforme Moodle e GSuite.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione, equa e coerente con gli obietvi di apprendimento stabilit nel PTOF
e nelle programmazioni curricolari, è un processo complesso che si svolge in itnere.
Lssa si estrinseca in tempie modalità diversi: la verifca per la misura
dell’apprendimento e la valutazione vera e propria che tene conto del processo di
formazione dell’alunno nella sua globalità, sia dal punto di vista dell’acquisizione
delle competenze che della crescita personale.
La valutazione va considerata nella sua dimensione sia sommatva che formatva.
Lssa avviene all’interno dello svolgimento del un processo didatco di ciascuna
disciplinao verifca il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in
rapporto ad obietvi precisi esplicitat nelle grigliedi valutazione.
Le  terifcche  quadrimestrali  saranno  non  meno  di  tre,  due  orali  ed  una
ditersifcata, e per le derogche si terrà conto dei seguenti casi:

- gruppo classe partcolarmente numeroso (+ di 25 alunni)o

- atvità didatca che subisca un rallentamento per motvi isttuzionalio

- reiterate assenze da parte di alcuni alunni.

In caso di DDI come strumento esclusito (qualora intertengano nuote disposizioni 
ministeriali), il numero minimo di terifcche è pari a due e la modalità sempre orale (da 
remoto).

Nella valutazione fnale si tene conto del processo di apprendimento dei singoli alunni,
caraterizzato da:

 livelli  di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastca
come un processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere
scisso dagli altri pregressi e dalle capacità effetveo

 metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il
proprio  lavoro,  di acquisire  strument operatvi, di elaborare percorsi
culturali anche autonomio

 motvazione allo studio, intesa come capacità di orientarsi all’interno del
percorso scolastco per il raggiungimento di una fnalità positva.



LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove, sia scrite che orali, si rimanda alla seguente griglia

Indicatori Descritori Punteggio Punteggio
atribuito

1 Conoscenze lacunose e/o inesate 1

Conoscenze e Contenut pertnent, seppure essenziali 2
riferimenti Contenut puntuali e pertnent che dimostrano buone conoscenze. 3

culturali
Contenut esaustvi che dimostrano conoscenze artcolate e approfondite 4

2
Efcacia

espositita

Lsposizione frammentatao scarso possesso della terminologia specifca 1

Lsposizione semplice ma lineareo sufciente possesso della terminologia specifca 2

Lsposizione chiara, organica ed originaleo sicuro possesso della terminologia specifca 3

3 Rielaborazione scarsa 1
Rielaborazione Rielaborazione sufciente 2

critica e
riflessione Rielaborazione critca ed approfondita 3

personale

Totale ….. /10

Recupero debito formatito

Per gli esami di idoneità e le verifche dei DD. FF è prevista la somministrazione di una
prova scrita con 5 quesit a tratazione sintetca, da svolgersi in 120 minut. Si riporta di
seguito la griglia di valutazione relatva. 

Integrazione scrutnio fnale: griglia di valutazione

Indicatori 1°
quesit
o

2°
quesi
to

3°
quesit
o

4°
quesito

5°
quesito

Lsito globale

1.Conoscenze e 
riferiment culturali
2.Lfcacia espositva
3.Rielaborazione critca 
e rifessione personale
Totale singolo quesito

1. Conoscenze e riferimenti culturali

Conoscenze lacunose e/o inesate (0,20)

Contenut pertnent, seppure essenziali (0,40)



Contenut puntuali e pertnent che dimostrano buone conoscenze (0,60)

Contenut esaustvi che dimostrano conoscenze artcolate e approfondite (0,80)

2. Efficacia espositiva

Lsposizione frammentatao scarso possesso della terminologia specifca (0,20)

Lsposizione semplice ma lineareo sufciente possesso della terminologia specifca (0,40)

Lsposizione chiara, organica ed originaleo sicuro possesso della terminologia specifca (0,60)

3. Rielaborazione critica e riflessione personale

Rielaborazione scarsa (0,20)

Rielaborazione sufciente (0,40)

Rielaborazione critca ed approfondita (0,60)

In caso di DDI come strumento esclusito (qualora intertengano nuote disposizioni ministeriali), la
presente griglia di talutazione sarà integrata con quella inserita sul sito istituzionale (STUDENTI –
CRITERI DI VALUTAZIONE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE).

Cerignola, 07 Setembre 2023 I Docenti del Dipartimento di
Filosofa e Storia
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Umane

Liceo Sportivo

DIPARTIMENTO FILOSOFIA E STORIA

DISCIPLINA STORIA

DOCENTI
AGOSTINI - CAIAFFA - COLAPIETRO 
– FERRARO – PATRUNO - 
PETRUZZELLI – VACCA -  VITULLO

RESPONSABILE
DEL

DIPARTIMENTO

COLAPIETRO CRISTINA

CLASSI TERZE QUARTE QUINTE

FINALITÀ DELL'AZIONE DIDATTICA
Sulla base delle indicazioni nazionali, il Dipartmento ha defnito le seguent FINALITÀ dell'azione
didatca:

 ricostruire  la  complessità  del  fato storico  atraverso  l'individuazione  di  interconnessioni,  di
rapport tra partcolare e generale, tra sogget e contesto

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di font di
natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modellio

 consolidare con l'attudine a problematzzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il campo delle prospetve, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite
in altre aree disciplinario

 riconoscere e valutare gli usi sociali e politci della storia e della memoriacolletvao
 scoprire la dimensione storica del presente

DIDATTICA ORIENTATIVA E NUCLEI FONDANTI
Coerentemente con le fnalità defnite, il Dipartmento ha delineato i seguent NNCLLI
FONDANTI da cui poi derivano anche gli obietvi didatci:

• la  ricostruzione  del  passato  come ricerca  e  individuazione  di  ipotesi  e  spiegazioni  che,
vagliate secondo criteri di autentcità e atendibilità, permetano di cogliere le
trasformazioni delle società del passato nella molteplicità delle loro dimensioni materiali,
isttuzionali, culturalio

• l'utlizzo di categorie valide per la letura del passato come strumento per la comprensione del
presenteo

• la pluralità delle interpretazioni e delle prospetve atraverso le quali leggere la storia 
come una dimensione ricca di signifcato

• la polisemia delle font che si estendono da quelle scrite a tut quei segni che sono 
propri dell'uomo e che ne atestano la presenza nel mondo.
In otca orientatva, l’atvità didatca sarà organizzata preferibilmente a partre dalle 
esperienze degli student secondo le indicazioni condivise a livello europeo, che prediligono 
una più decisa valorizzazione delle competenze di base e di quelle trasversali atraverso 



l’applicazione della didatca laboratoriale. Pertanto il Dipartmento intende uniformare il 
proprio agire didatco ai seguent traguardi formatvi:

               Obietti Formatiti Traguardi di competenze

1. Conoscenza di sé Conoscere e riconoscere le proprie capacità, le potenzialità e
gli element di fragilità

2. Capacità di relazionarsi e confrontarsi 
con gli altri

Interagire e comunicare con gli altri accetando il confronto 
e le diversità

3. Capacità di giudizio e di critca Sapere esprimere un giudizio su un’esperienza vissuta, 
un’atvità svolta, etc...

4. Autovalutazione Atribuire un giudizio valutatvo al proprio operato

5. Autonomia e Responsabilità Affrontare scelte consapevoli relatvamente alle proprie 
capacità e attudini

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Come emanazione dei nuclei fondant, il Dipartmento ha stabilito i seguent RISNLTATI DI 
APPRLNDIMLNTO:

• saper collocare gli event nel contesto economico, sociale, culturaleo
• saper comprendere il processo storico e conoscere possibili chiavi interpretatveo
• saper leggere il passato in funzione del presente e viceversa per una migliore

comprensione del proprio tempo

Secondo Biennio - Il terzo e il quarto anno saranno dedicat allo studio del processo di formazione 
dell'Luropa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna.
Quinto anno - L'ultmo anno è dedicato alla ripresa di alcuni contenut di fne Otocento e allo studio 
dell'epoca contemporanea.

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA

IMPARARE AD IMPARARE
La disciplina stmola gli student ad integrare ed applicare i 
contenut affrontat in classe atraverso percorsi di ricerca
personale

PROGETTARE
La disciplina consente di ipotzzare strategie funzionali alla 
risoluzione di problemi concret

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE

La disciplina consente agli alunni di acquisire dalle
conoscenze storiche strument autonomi conciliabili con un 
sistema di regole e leggi

RISOLVERE PROBLEMI
La disciplina consolida l'attudine a problematzzare, a 
formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, 
a
dilatare il campo delle prospetve, ad inserire in scala 
diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

La disciplina consente di ricostruire la complessità del fato 
storico atraverso l'individuazione di interconnessioni, di 
rapport tra partcolare e generale, tra sogget e contest

ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

La disciplina consente di acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate sulla base di font di 
natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e 
interpreta

COMPETENZE DISCIPLINARI

SLCONDO BILNNIO



1. conoscere ed utlizzare corretamente la periodizzazione storica e collocare gli event in
una dimensione geostoricao

2. enucleare e defnire i concet storici fondamentalio
3. analizzare e comprendere le font studiate, i document storici e i test storiografcio
4. esporre in modo lineare e coerente i contenut curricolario
5. argomentare in maniera coerente fat ed event storici.

QNINTO ANNO
Quanto sopra più:

6. valutare critcamente e rielaborare le tesi proposte metere in relazione presente e passato e, in 
generale, i diversi contest storico-culturali

7. utlizzare corretamente le categorie storiche e storiografche.

COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE

-saper utlizzare con dimestchezza e spirito critco le tecnologie informatche in ambito scolastco e 
comunitarioo
-essere consapevoli di come tali tecnologie possono incentvare la creatvità e l’innovazioneo
-comprendere le problematche legate all’efcacia delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed 
etci che si pongono nell’uso interatvo delle tecnologie informatcheo
-usare in modo critco e sistematco le informazioni reperite in rete.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO MINIMI (SOGLIA DI SUFFICIENZA)
Come emanazione degli obietvi disciplinari, il Dipartmento ha stabilito i seguent RISNLTATI DI APPRLNDIMLNTO 
MINIMI necessari all'ammissione alla classe successiva o all'Lsame di Stato:

COMPLTLNZL ABILITA’ CONOSCLNZL

Comprende il signifcato degli Applica le conoscenze Possiede conoscenze
avveniment storici tratat, seppur in argomentazioni generiche, ma nel complesso
guidato semplici correte

Possiede capacità di rielaborazione 
della narrazione storica

Sa esprimersi con un linguaggio
essenziale

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Nell'ambito delle scansioni soto indicate per le tre classi, ciascun insegnante potrà artcolare lo svolgimento
della programmazione e/o approfondire specifci nuclei tematci, a seconda degli  interessi preminent degli
alunni, delle opportunità o delle esigenze interdisciplinari e delle scelte didatche operate dal Consiglio di
Classe.

SLCONDO BILNNIO
Nella  costruzione  dei  percorsi  didatci  non  potranno  essere  tralasciat,  seppure  in  maniera  sintetca,  i
seguent nuclei tematci: i diversi aspet della rinascita dell’XI secoloo i poteri universali (Papato e  Impero),
comuni e monarchieo la Chiesa e i moviment religiosio società ed economia nell’Luropa basso medievaleo la
crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorieo  le scoperte geografche e le
loro conseguenzeo  la  defnitva crisi  dell’unità  religiosa  dell’Luropao  la costruzione degli stat moderni e
l’assolutsmoo lo sviluppo dell’economia fno alla rivoluzione industrialeo le rivoluzioni politche del Sei-
Setecento (inglese, americana, francese)o l’età napoleonica e la Restaurazioneo il Risorgimento italiano e
l’Italia unitao l’Occidente degli Stat-Nazioneo la questone  sociale  e  il  movimento  operaioo  la  seconda
rivoluzione  industrialeo  l’imperialismo  e  il nazionalismoo lo sviluppo dello Stato italiano fno alla fne
dell’Otocento.

QNINTO ANNO
Nella  costruzione  dei  percorsi  didatci  non  potranno  essere  tralasciat,  seppure  in  maniera  sintetca,  i
seguent nuclei tematci: la società di massa in Occidenteo l’età giolitanao la prima guerra mondialeo la



rivoluzione russa e l’NRSS da Lenin a Stalino la crisi  del  dopoguerrao  il  fascismoo la crisi  del ’29 e le sue
conseguenze negli  Stat Nnit e nel  mondoo il  nazismoo  la  seconda guerra mondialeo  la  shoah e gli  altri
genocidi del XX secoloo l’Italia e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana.
Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi atorno a tre linee fondamentali: 1) dalla “guerra fredda” alle
svolte di fne Novecento: l’ONN, la questone tedesca, i due blocchi, l’età di  Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema
sovietco, il processo di formazione dell’Nnione Luropea, le nuove confitualità del mondo globaleo 2) decolonizzazione
e lota per lo sviluppo in Asia, Africa e America latna: la nascita dello stato d’Israele e la questone palestnese, la
rinascita della Cina e dell’India come potenze mondialio 3) la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il
boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Setanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politco
all’inizio degli anni 90.

N.B. Le programmazioni curricolari di ciascun docente conterranno
- i riferimenti alle macroaree tematicche scelte nell'ambito dei consigli di classe
- le indicazioni sull’Insegnamento trastersale dell’Educazione Citica, ancch’esse deritanti dalle scelte operate in

seno ai singoli CdC
- le indicazioni programmaticche in caso di DDI

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Alla lezione frontale ed alla discussione guidata, ritenute sempre strument indispensabili all’approccio
disciplinare, si afancheranno tute le metodologie che vedranno il coinvolgimento direto degli alunni
come protagonist atvi. L’uso di tali metodologie (cooperatve learning, lavoro con test e document su
cui fondare lo specifco approccio storico-flosofco, visione di flm e documentari, presentazioni di slides
e  di  prodot multmediali),  è  fnalizzato  a  mantenere  viva  l’atenzione  dello  studente,  offrendogli
approcci  different in  situazioninuove di  apprendimento.  Inoltre,  si  prevede  eventualmente  anche  la
partecipazione ad event, concorsi, proget, anche in modalità “a distanza”, per garantre una apertura al
territorio ed un ampliamento degli orizzont culturali.
In caso di DDI come strumento esclusito (qualora intertengano nuote disposizioni ministeriali), si farà
uso di atvità sincrone ed asincrone come videolezioni in direta o in differita, fle audio, schede, libri di
testo digitali, mappe emateriali prodot dai docent, flmat e documentari.

LE MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE
In caso di gestone di alunni DSA e BLS, in linea con il PTOF e le delibere del Consiglio di classe, i  docent
si riservano di adotare le MISNRL DISPLNSATIVL L COMPLNSATIVL indicate nei PDP/PLI

GLI STRUMENTI
Per quanto concerne gli  STRNMLNTI, si farà un uso del manuale che rimane il  mezzo privilegiato ed
insosttuibileo  come si  è  già  deto,  si  può fare uso anche di  sussidi  audiovisivi,  di  risorse  on line.  Il
Dipartmento utlizzerà, come canali di comunicazione e come strument didatci a distanza, il  registro
eletronico e le piataforme Moodle e GSuite.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, equa e coerente con gli obietvi di apprendimento stabilit nel PTOF e nelle
programmazioni curricolari, è un processo complesso che si svolge in itnere. Lssa si estrinseca in tempi
e modalità diversi: la verifca per la misura dell’apprendimento e la valutazione vera e propria che tene
conto del processo di formazione dell’alunno nella sua globalità, sia dal punto di vista dell’acquisizione
delle competenze che della crescita personale.
La  valutazione  va  considerata  nella  sua  dimensione  sia  sommatva  che  formatva.  Lssa  avviene
all’interno dello svolgimento del  un processo didatco di ciascuna disciplinao verifca il grado di
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in rapporto ad obietvi precisi esplicitat nelle griglie
di valutazione.
Le terifcche quadrimestrali saranno non meno di tre, due orali ed una ditersifcata, e per le derogche si 
terrà conto dei seguenti casi:

- gruppo classe partcolarmente numeroso (+ di 25 alunni)o

- atvità didatca che subisca un rallentamento per motvi isttuzionalio



- reiterate assenze da parte di alcuni alunni.

In caso di DDI come strumento esclusito (qualora intertengano nuote disposizioni ministeriali), il numero 
minimo di terifcche è pari a due e la modalità sempre orale (da remoto).

Nella valutazione fnale si tene conto del processo di apprendimento dei singoli alunni, caraterizzato da:
 livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastca come un processo di

cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli altri pregressi e dalle capacità
effetveo

 metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il proprio lavoro, di
acquisire strument operatvi, di elaborare percorsi culturali anche autonomio

 motvazione allo studio, intesa come capacità di orientarsi all’interno del percorso scolastco per
il raggiungimento di una fnalità positva.

Per gli esami di idoneità e le verifche dei DD. FF è prevista la somministrazione di una prova scrita 
con 5 quesit a tratazione sintetca, da svolgersi in 120 minut.

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle prove, sia scrite che orali, si rimanda alla seguente griglia

Indicatori Descritori Punteggio Punteggio 
atribuito

1
Conoscenze e

riferimenti
culturali

Conoscenze lacunose e/o inesate 1

Contenut pertnent, seppure essenziali 2

Contenut puntuali e pertnent che dimostrano buone conoscenze. 3

Contenut esaustvi che dimostrano conoscenze artcolate e approfondite 4

2
Efcacia 

espositita

Lsposizione frammentatao scarso possesso della terminologia specifca 1

Lsposizione semplice ma lineareo sufciente possesso della terminologia specifca 2

Lsposizione chiara, organica ed originaleo sicuro possesso della terminologia specifca 3

3
Rielaborazione

critica e
riflessione
personale

Rielaborazione scarsa 1

Rielaborazione sufciente 2

Rielaborazione critca ed approfondita 3

Totale …. /10

Recupero debito formatito

Per gli esami di idoneità e le verifche dei DD. FF è prevista la somministrazione di una prova scrita con 5 quesit a
tratazione sintetca, da svolgersi in 120 minut. Si riporta di seguito la griglia di valutazione relatva. 

Integrazione scrutnio fnale: griglia di valutazione

Indicatori 1°
quesito

2°
quesito

3°
quesito

4°
quesito

5°
quesito

Lsito globale

1.Conoscenze e riferiment 
culturali
2.Lfcacia espositva
3.Rielaborazione critca e 
rifessione personale
Totale singolo quesito

1. Conoscenze e riferimenti culturali

Conoscenze lacunose e/o inesate (0,20)

Contenut pertnent, seppure essenziali (0,40)



Contenut puntuali e pertnent che dimostrano buone conoscenze (0,60)

Contenut esaustvi che dimostrano conoscenze artcolate e approfondite (0,80)

2. Efcacia espositita

Lsposizione frammentatao scarso possesso della terminologia specifca (0,20)

Lsposizione semplice ma lineareo sufciente possesso della terminologia specifca (0,40)

Lsposizione chiara, organica ed originaleo sicuro possesso della terminologia specifca (0,60)

3. Rielaborazione critica e riflessione personale

Rielaborazione scarsa (0,20)

Rielaborazione sufciente (0,40)

Rielaborazione critca ed approfondita (0,60)

In caso di DDI (lockdown/quarantena) come strumento esclusito, la presente griglia di talutazione utilizzata sarà
integrata  con  quella  inserita  sul  sito  istituzionale  (STUDENTI  –  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  – GRIGLIA DI
VALUTAZIONE).

Cerignola, 30 Setembre 2023 I Docenti del Dipartimento di Filosofa e Storia
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