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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 
 

I tre plessi di cui si compone l'I.I.S. "Gentileschi" sono ubicati in zone centrali sia di 

Carrara che di Massa in edifici storici, facilmente raggiungibili e conosciuti. In tutto 

sono cinque sedi distinte: due a Carrara e tre a Massa. Sono dotati di laboratori per le 

materie di indirizzo, aule speciali e biblioteca, con alcuni spazi utilizzabili per attività 

teatrali, mostre ed eventi. La scuola ha notevolmente incrementato la dotazione di 

attrezzature di elevata qualità per tutti gli indirizzi di studio. Sono stati realizzati 

l'estensione dei cablaggi, l’estensione della rete wireless per consentire l'uso di 

strumenti multimediali nella didattica, l'acquisto di forniture informatiche per i diversi 

laboratori. Tutte le aule di ciascun plesso sono dotate di pc, schermi e lavagne 

interattive. 

 

Il LICEO MUSICALE 

 

Nato nell’anno scolastico 2014-2015 e giunto al compimento del quinquennio nell’anno 

scolastico 2018- 2019, il percorso di Liceo Musicale, annesso al Liceo Artistico Palma, è 

ad oggi composto da un corso completo (dalla prima alla quinta), dislocato in due plessi 

scolastici limitrofi (sede centrale Liceo musicale, Piazza Palma 1 ed ex “Istituto Alfieri”, 

via Simon musico, Massa). Prerogativa fondamentale, che lo distingue fra i giovani licei 

musicali italiani, è la presenza nelle sue discipline di insegnamento di pressoché tutti gli 

strumenti accademici dell’orchestra; ciò ha permesso di formare una giovane orchestra, 

completa di tutte le sezioni che ha progressivamente allargato il suo repertorio dalla 

musica barocca al repertorio contemporaneo, con significative esplorazioni di tutti i 

generi e repertori. Alle performance orchestrali si aggiungono le numerose formazioni 

di ensemble da camera che, con continuità, svolgono azione di sensibilizzazione, 

orientamento e divulgazione sul territorio provinciale e nazionale. 

Le attività laboratoriali sono organizzate con flessibilità e con moduli che prevedono 

aggregazioni di classi diverse, in verticale. 
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL P.O.F. DELL’ISTITUTO 

 

L’IIS Gentileschi sta promuovendo, ormai da qualche anno, una didattica “globale” che 

promuova la formazione di studenti – soggetti competenti. 

In tale ottica i docenti del consiglio di classe, nell’ambito della propria disciplina e, 

cooperativamente, in modo interdisciplinare, si sono adoperati per la realizzazione  di 

un curricolo  che aiuti gli studenti a sviluppare la costruzione del sé, a gestire le 

corrette relazioni con gli altri e fornire la base per consolidare ed accrescere saperi e 

competenze per le successive occasioni di apprendimento, in un approccio 

metodologico che ha percorso l'obiettivo di costruire, attraverso il dialogo fra le diverse 

discipline, un profilo coerente e unitario dei processi culturali. 

Le attività didattiche, disciplinari ed interdisciplinari, hanno operato quindi secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, per la promozione sia della conoscenza dei 

saperi fondamentali sia delle competenze chiave di cittadinanza, attraverso un graduale 

ampliamento ed approfondimento degli stessi lungo il percorso quinquennale. Per 

informazioni dettagliate si rimanda al PTOF ed alle programmazioni di classe ed 

individuali. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS STORICO 

 

 

      ELENCO ALUNNI 

 

N° Cognome e 

Nome 

Matricol

a 

Data di 

Nascita 

Comune di 

Nascita 

Residenza Sesso 
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1.COMPOSIZIONE DELLA CLASSE TERZO ANNO (a.s.2021/2022) 

Alunni iscritti n. Ripetenti n. Provenienza 

altre sezioni 

n. 

Femmine n. Promossi a giugno n. Provenienza 

da altri indirizzi 

n. 

Maschi n. Diversamente abili/ 

 

Dsa 

Bes 

n. 

 

n. 

n. 

Provenienza 

da altri istituti 

n. 

 

 

 

 

1.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUARTO ANNO (a.s.2022/2023) 

Alunni iscritti n. ripetenti n.  Provenienza 

altre sezioni 

n. 

femmine n. promossi a giugno n.  Provenienza 

da altri indirizzi 

n. 

maschi n. diversamente abili/ 

DSA/ BES (specificare) 

n.  

n.  

n.  

Provenienza 

da altri istituti 

n. 

 

 

 
 

1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE QUINTO ANNO (a.s.2023/2024) 

Alunni iscritti n. ripetenti n. Provenienza 

altre sezioni 

n.  

femmine n. promossi a giugno n. Provenienza 

da altri indirizzi 

n.  

maschi n. diversamente abili/ 

DSA/ BES (specificare) 

n.  

n.  

n.  

Provenienza 

da altri istituti 

n.  

 

 
 
        Riepilogo Curriculum studenti 
 

 Percorso 

Regolare 

Un anno di 

ritardo 

Due anni di 

ritardo 

Tre anni di 

ritardo 

 

Numero alunni 
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PROFILO COMPLESSIVO  
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SITUAZIONE CREDITI SCOLASTICI 

 

N° Cognome Nome Credito 

III anno 

Credito 

IV anno 

Credito 

 V 

anno 

Totale 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO: 

 

 

 Anno Scolastico Anno Scolastico Anno Scolastico 

DISCIPLINA 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Lingua e 

Letteratura 

italiana 

Prof.ssa Francesca Costa Prof.ssa Francesca Costa Prof.ssa Francesca Costa 

Lingua e 

cultura 

straniera 

Prof.ssa Simona Bardi Prof.ssa Simona Bardi Prof.ssa Simona Bardi 

Storia Prof.ssa Francesca Costa Prof.ssa Irene Giusti Prof.ssa Francesca Costa 

Filosofia Prof. Simone Concari Prof.ssa Maria Vittoria 

Menconi 

Prof.ssa Maria Vittoria 

Menconi 

Matematica e 

Fisica 

Prof.Marco Guarguaglini Prof. Jacopo Boccenti Prof. Jacopo Boccenti 

Religione Prof. Marco Trombella Prof. Marco Trombella Prof. Marco Trombella 

Attività 

alternativa 

alla religione 

Prof. Alberto Vatteroni                   /                       / 

Storia della 

musica 

Prof. Pietro Giorgini Prof. Andrea Balestri Prof. Francesco Genovesi 

Storia 

dell’arte 

Prof. Tullio Matarese Prof.ssa Debora Scrofani Prof.ssa Nausicaa 

Bertellotti 

Prof.ssa Camilla 

Chiappini 

Teoria, 

Analisi, 

composizione 

Prof. Claudio Farina Prof.ssa Rosalba 

Lamacchia 

Prof. Francesco Barli 

Tecnologie 

musicali 

Prof. Francesco Mariano Prof. Francesco Mariano Prof. Francesco Mariano 

Prof. Gianmaria 

Matteucci 

Sostegno Prof.ssa Isabella Botti 

Prof.ssa Elena D’Angelo 

Prof.ssa Francesca Di Giulio 

Prof.ssa Isabella Mignani 

Prof.ssa Marina Serri 

Prof.ssa Milena 

Brunaccini 

Prof.ssa Elena D’Angelo 

Prof.ssa Iacovelli Patrizia 

Prof. Enrico Messina 

Prof.ssa Elena D’Angelo 

Prof. Marco Rossi 

Prof.ssa Iacovelli Patrizia 

Prof.ssa Lucia Trabucchi 

 

 

Scienze 

motorie 

Prof. Claudia Dagnini Prof. Michele Angelotti Prof.ssa Elena Della 

Santina 

Laboratorio 

musica 

d’insieme 

Prof. Paolo Biancalana Prof. Paolo Biancalana Prof. Paolo Biancalana 

Arpa Prof.ssa Veronica Pucci                    /                 / 

Canto Prof.ssa Maria Simona 

Cianchi 

Prof. Veio Torcigliani 

Prof.ssa Antonella Tronfi 

Prof.ssa Elena Cirillo 

Prof.ssa Maria Simona 

Cianchi 

Prof.ssa Antonella Tronfi 

Prof.ssa Maria Simona 

Cianchi 

Prof. Marco Rencinai 

Chitarra Prof.ssa Simona Costantino Prof.ssa Simona Prof. Massimo Montaldi 
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Prof. Massimo Montaldi 

 

Costantino 

Prof. Massimo Montaldi 

Prof. Alessandro 

Raspolini 

Clarinetto Prof.Oriano Bimbi Prof.Oriano Bimbi Prof.Oriano Bimbi 

Flauto Prof.ssa Ilaria Barontini Prof.ssa Ilaria Barontini Prof.ssa Ilaria Barontini 

Oboe Prof.ssa Iulia Maria 

Muntean 

Prof.ssa Iulia Maria 

Muntean 

Prof.ssa Iulia Maria 

Muntean 

Percussioni Prof. Alessandro Carrieri Prof. Alessandro Carrieri 

Prof. Vittorio Soglia 

Prof. Alessandro Carrieri 

Prof. Tongiani Giacomo 

Pianoforte Prof.ssa Claudia Crosilla 

Prof.ssa Gioia Giusti 

Prof.ssa Migliorini Erminia 

Prof.ssa Salamina Anna 

Maria 

Pro.fssa Barberi Manuela 

Prof.ssa Claudia Crosilla 

Prof.ssa Gioia Giusti 

Prof.ssa Migliorini 

Erminia 

Prof.ssa Claudia Crosilla 

Prof.ssa Gioia Giusti 

Prof.ssa Migliorini 

Erminia 

Sassofono Prof.ssa Francesca Corsi Prof.ssa Francesca Corsi Prof.ssa Francesca Corsi 

 

Tromba Prof. Riccardo Figaia Prof. Riccardo Figaia Prof. Riccardo Figaia 

Trombone Prof. Iacoviello Cosimo Prof. Paolo Della Greca Prof. Paolo Della Greca 

Viola Prof. Marcello Manfrin Prof.ssa Marta Rustighi Prof.Marcello Manfrin 

Violino Prof.ssa Elena Cirillo Prof.ssa Carla Valeria  

Mordan 

                    / 

Violoncello Prof. Enrico Messina Prof. Carlo Causa                     / 

   
     

   
      Discipline in continuità didattica          N°14 

 
      Discipline senza continuità didattica     N°16 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
     OBIETTIVI TRASVERSALI 

  Agire in modo autonomo e responsabile 
  Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
  interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
  comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzandovariefonti e variemodalità di informazioni e di formazione, anche in 
funzionedei tempi disponibili, dellepropriestrategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti 

 Collaborare e Partecipare 
 Interagire in gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed 
 altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
 realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
 altri. 

 Comunicare 
 Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità div ersa, trasmessi 
 utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 

 Rappresentareeventi,fenomeni,principi,concetti,norme, procedure, atteggiamenti, stati 
 d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari mediante 
 diversi supporti 

 Acquisire ed interpretare le informazioni 
 Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
 attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
 distinguendo fatti ed opinioni 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
 relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
 disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
 individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica 
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      Relativamente agli obiettivi trasversali, le attività didattiche hanno puntato al raggiungimento delle    

      competenze di cittadinanza attiva e delle competenze chiave previste dalla normativa italiana ed  

     europea: 

    COMPETENZE CULTURALI 

 
Per l’articolazione delle competenze in compiti e livelli si rimanda alle programmazioni di    
 
    Asse/dipartimento 
 
 

ASSI CULTURALI 

 
Asse dei linguaggi: Lingua e Letteratura italiana. 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
• comunicativi 
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 
Asse dei linguaggi: Lingua e cultura straniera (Inglese) 

• Utilizzare correttamente la lingua inglese per scopi comunicativi ed operativi nei vari contesti 
• Utilizzare la micro lingua propria del settore 

 
Asse dei linguaggi: altri linguaggi- area artistica progettuale 
Discipline afferenti: Storia della musica, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, TAC (Teoria analisi, 
composizione). 

• Riconoscere e applicare le basi dei codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 
e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioniRiconoscere e 
applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche, 
multimediali e del design. 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro 
e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in 
relazione alle proprie risorse 
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• Scegliere in modo appropriato strumenti e materiali per la realizzazione di artefatti visivi. 
Padroneggiare gli iter progettuali e le modalità operative per la realizzazione di elaborati 
artistico-progettuali. 

• Mettere in relazione progettualmente forme e produzioni artistiche in un contesto spazio-
ambientale determinato. 

 
Asse dei linguaggi- altri linguaggi: scienze motorie 
 

 

 

• Avere acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padro-
nanza e rispetto del proprio corpo 

• Aver consolidato i valori sociali dello sport 

• Avere acquisito una buona preparazione motoria 

• Avere maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
 

 
Asse matematico 
Discipline afferenti: Matematica 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando i relazioni Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
Asse scientifico – tecnologico. 
discipline afferenti: Fisica, Tecnologie musicali 

 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione di 

energia a partire dall’esperienza 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie e il contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 
ASSE STORICO-SOCIALE 
discipline afferenti: Storia, Religione 
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• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico e orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 
 
 Competenze comuni a tutti i licei: 
 
 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati     
   alla situazione. 
 - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER). 
 - elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta. 
 - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni. 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture. 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i  
doveri dell'essere cittadini. 
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro. 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali. 
 
 
Competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale: 
 
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione. 
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente nel gruppo ai 
fini dell'esecuzione collettiva. 
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito della musica 
elettro-acustica, elettronica e informatico – digitale.  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie sistematiche 
applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta. 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, 
movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici. 
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi, repertori 
significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale. 
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PROGRAMMI D’ESAME PER LA PROVA DI ESECUZIONE STRUMENTALE 

 

NOME e COGNOME STRUMENTO DOCENTE PROGRAMMA 

  
Canto 

 
Maria Simona 
Cianchi 

 
A. Vivaldi, Nulla in mundo RV 630 
W.A. Mozart da Die Zauberflöte, 
DerHöllerache 
W. A. Mozart da Don Giovanni, 
Non mi dir bell’idol mio 
 
Paolo Biancalana, pianoforte 

 Clarinetto Oriano Bimbi Es 13 klose 
Es 14 klose 
Es 12 perier 
Es 14 perier 
Es 16 perier 
Es 2 jeanjean 
Es 4 jeanjean 
Es 14 jeanjean 
Jean Jean Clair matin 
Scale e arpeggi in tutte le tonalità 
 

 Pianoforte Gioia Giusti F. Chopin: Ballata numero 1 in sol 
minore op. 23 
W. A. Mozart: Concerto per 
pianoforte e orchestra in re 
minore K 466, primo movimento 
 

 Flauto Ilaria Barontini Benedetto Marcello, Sonata in sol 
minore op. 2 n. 3: Adagio; Allegro; 
Adagio; Presto 
 
Paolo Biancalana, pianoforte 

 Tromba Riccardo Figaia M. Mussorgsky 

PROMENADE da “I Quadri di una 

esposizione” tromba sola 

Vander Cook 

ANTARES per tromba e pianoforte      

Jeremiah ClarkeTRUMPETTUNE  

per tromba piccola e pianoforte. 

 Trombone Paolo Della Greca A. GUILMANT - Marceau 
Symphonique, Concerto per 
trombone e pianoforte  
 C.KOPPRASH- Studi per trombone, 
n. 48  
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Pianoforte 

 
Claudia Crosilla 

 
V. Monti: Czardas 
L.V. Beethoven: III Movimento 
dalla Sonata op.27 n. 2 "Presto 
agitato" 

 Chitarra Alessandro Raspolini F. Sor  "Variazioni op.9 su un tema 
dal "Flauto magico" di Mozart" 
J.S.Bach " Preludio 998" 
S.Butticè "Una mattina d'estate" 
G. Sanz "La Miñona de Cataluña" 
"Canarios" 
 

 Chitarra Massimo Montaldi Nessun programma svolto durante 
l’anno. 

 Tromba Riccardo Figaia E. Morricone, tema dal film  
“Nuovo cinema Paradiso”. 
E. Morricone, tema dal film "La 

Califfa”. 

 Clarinetto Oriano Bimbi Demniz – scale: 
- in do maggiore 

- in fa maggiore 

- in mi minore 

- in re maggiore 

- in do# minore 

- in do minore 

- in sib maggiore 
  arpeggi: 
- in do# minore 
- in re maggiore 
- in sib maggiore 
 
Esperance  - Paul Jean Jean 
Scale e arpeggi in tutte le tonalità 
 

 Percussioni Giacomo Tongiani Ghost Garden, Adam Hopper 

Amsterdam Avenue, Ruud 

Wiener 

Recital Duo, Dan Knipple (set di 

batteria condiviso, accompagna il 

prof. Tongiani) 

Studio n.16, Nick Woud 

 

 Sassofono Francesca Corsi L. Ostransky “Introduction and 
rondò” per sax Alto e 
pianoforte  
M. Falaschi “ Studio per sax alto 

solo”.  

 Flauto Ilaria Barontini Giuseppe e Costanza Gambarini, 
Sonatina n. 5: Allegretto; Largo 
Nicolas Chédeville, Sonata in Do 
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Maggiore "Il pastor fido" op. 13 n. 
1:primo movimento, Moderato 
 
Paolo Biancalana, pianoforte 
 

 Sassofono Francesca Corsi H. Ackermans 
Petite Fantaisie 
Italienne per sax Alto e pianoforte     
J.Demersemann 

“Fantaisie” per sax Alto e 

pianoforte                          

 

 

 Pianoforte Paolo Biancalana F.Schubert, Improvviso op.90 n.3  
 
C.Debussy, La Filleauxcheveux de 
lin 
C.Debussy, La Cathédraleenglutie 

 Pianoforte Erminia Migliorini W. A. Mozart Allegro dalla Sonata 

in Fa maggiore K 547° 

H. KjerulfFruhlingslied op 28 n. 5 

S. Heller uno studio  

 Canto Maria Simona 
Cianchi 

G. Rossini Da Petite messe 
solennelle, Agnus Dei 
J. Massenet Elégie 
G. Donizetti da La Favorita, O mio 
Fernando 
 
Paolo Biancalana, pianoforte 

 Canto Maria Simona 
Cianchi 

B.Britten da Folksongs, 
Foggyfoggydew 
Galeffi, Bacio illimitato 
The Clash, Should I stay or should I 
go 
F. Leali, Mi manchi 
N. Simone, Feeling good (versione 
M. Bublé) 
Paolo Biancalana, pianoforte 

 Percussioni Giacomo Tongiani Concerto n.1 per marimba e 

orchestra, III mov. ”Dança”, Ney 

Rosauro (marimba e pianoforte, 

accompagna il prof. Biancalana) 

YouCan’tGetThere From Here, 

Adam Hopper (vibrafono e 

marimba, accompagna il prof. 

Tongiani) 

The Man In The Brown Suit, Adam 

Hopper (tamburo + base 
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elettronica) 

Studio XX, Morris Goldenberg 

Studio n.21, Nick Woud 

 

 Flauto Ilaria Barontini Albert Roussel, Andante e Scherzo 
op. 51 
 
Paolo Biancalana, pianoforte 
 

 Oboe Iulia Maria Muntean - dalla sonata in do minore HWV 
366 di G. F. Haendel : 
- mov. I : " largo" 
  - mov. II : "allegro" 
 accompagnamento al 
clavicembalo prof. Paolo 
Biancalana 
- Dal concerto in do 
 maggiore di F. J. Haydn per 
 oboe e orchestra: 
- Mov. I  
accompagnamento al pianoforte 
prof. Paolo Biancalana 
 

 Percussioni Alessandro Carrieri Xilofono  
 
T. Mayuzumi III° movimento da 
“Concertino for Xylophone and 
Orchestra” 
T. B. Pitfield IV° movimento da 
“Sonata for Xilophone” 
  
Tamburo 
 
J. Delecluse “Test Claire”   
  
Vibrafono 
 
N. Zivkovitch “Suomineito”   
  
Marimba 
 
C. O. Musser “Etude in C Major 
Op. 6 n. 1. 
 
Timpani  
 
J. Beck III° movimenta dalla “Sona-
ta for Tympani” 
 
Vibrafono e Pianoforte 
 
S. Bollani/arr. A. Carrieri “Il Barbo-
ne di Siviglia” 
Accompagna al pianoforte il prof. 
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Alessandro Carrieri 
 

 Flauto Ilaria Barontini Alfredo Casella, Barcarola e 
Scherzo op. 4 
Alfredo Casella, Barcarola e 
Scherzo op. 4 

 Percussioni Giacomo Tongiani Strive To Be Happy, Ivan Trevino 

Triplets, George Hamilton Green 

(xilofono e marimba, accompagna 

il prof. Tongiani) 

Skyhook, Adam Hopper (tamburo 

+ base elettronica) 

Studio n.22, Nick Woud 

Skyway, Ruud Wiener 

 

 Pianoforte Erminia Migliorini M. Clementi Studio n.2 dal 

“Gradus ad Parnassum”  

W. A. Mozart Molto Allegro dalla 

Sonata in do minore K 457 

F.Chopin Ballata in sol minore op 

23 n 1 

 

 Clarinetto Oriano Bimbi Franz Schubert: Dubist die Ruh 
Klosè es 1,4,6,7 
Scale e arpeggi in tutte le tonalità 
 

 Viola Marcello Manfrin J.S.Bach dalla 1°Suite: Preludio e 
Corrente; 
Chr. Bach: Concerto per Viola e 
orchestra 1°e 2° mov. 
Paolo Biancalana, pianoforte 

 Sassofono Francesca Corsi J. Demersemann 
“Serenade” per sax Alto e 
pianoforte.          
Pedro Iturralde 

“Pequena Czardas” per sax Alto e 

pianoforte. 

 Percussioni Alessandro Carrieri Timpani tecnica, prima metà 
dell’”Etude n°1” da “Intermediate 
Timpani Studies” di M.Peters 

 Canto Marco Rencinai  “Azzurro”, P. Conte 
“4/3/1943”, L. Dalla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 
 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE 
 

 

Titolo del percorso L’età del Romanticismo 

Discipline coinvolte Storia della musica, Lingua e cultura inglese, Lingua e Letteratura italiana, 
Storia, Filosofia, Storia dell’Arte,TAC 

Contenuti - William Wordsworth: hisview of man and nature, the origin of poetry 

and the role of memory, the role of the poet, the language of poetry;  

“A certaincolouring of imagination”, “I wanderedlonelyas a cloud”, 

“The solitaryreaper”. 

- Mary Shelley: the main features of gothic fiction, Frankenstein; “The 

creation of the monster” 

- Jane Austen: the novel of manners, social mobility and marriage, 

Pride and Prejudice; “Mr and Mrs Bennet” 

- Mito di Faust: Franz Schubert, Lied Gretchen amSpinnrade e Arrigo 

Boito, Mefistofele. 

- La sinfonia romantica tra continuità e superamento della forma clas-

sica: Robert Schumann, Sinfonia n.4 op. 120; Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Sinfonia n. 5 op. 107; 

- La musica a programma: Hector Berlioz, Symphoniefantastique op. 

14; 

- Il poema sinfonico: Franz Liszt, LesPréludes. 

- Altre forme di musica strumentale romantica: Robert Schumann, Fan-

tasiestücke op. 73; Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture da Ein-

Sommernachtstraum op. 21. 

- Scorcio sul teatro musicale del XIX secolo: 

a) L’opera in musica italiana tra tradizione e rinnovamento: 

Giuseppe Verdi, Rigoletto; Arrigo Boito, Mefistofele; Collaborazione 

Verdi-Boito; 

b) Il teatro musicale tedesco e la Gesamtkunstwerk: Richard 

Wagner, Tristan und Isolde e Der Ring desNibelungen. 

c) L’edificio teatrale wagneriano: il Festspielhaus di Bayreuth. 

- Giacomo Leopardi: la vita, le opere. 

Le lettere: “A Pietro Giordani” “Alla sorella Paolina da Pisa”. “Lo 

Zibaldone di pensieri”: la teoria del piacere. 

Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere” 

La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): Gli “Idilli”: 

“l’Infinito”, “Alla luna”. 

La seconda fase della poesia leopardiana (1828 – 1830). 

I canti pisano – recanatesi: “A Silvia”, “Il sabato del Villaggio”. 

La terza fase della poesia leopardiana (1831 – 1837). Il “ciclo di 

Aspasia”, “La ginestra” 

-  Economia e società alla fine dell’Ottocento. 

      - La politica di fine secolo in Europa e l'Italia della Sinistra 

        storica. 
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      - Colonie, imperi, nuove potenze mondiali. 
      - Hegel: l’assoluto e la realtà 
      - Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e il reale 
        come volontà 
      - Pittoresco e sublime: Constable e Turner. 
      - Caspar David Friedrich: il sublime e il rapporto dell’uomo con 
        la natura. 
      - La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. 
      - Hayez e gli ideali risorgimentali 
      - Forme ternarie 
 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari 
tipi. 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità). 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità). 

• Contestualizzare eventi, fenomeni, personaggi, anche desunti da al 
tre discipline o ambiti culturali. 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e     
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

 
Modalità di svolgimento Ogni docente ha trattato l’argomento sottolineando gli aspetti peculiari 

del periodo dal punto di vista della singola materia insegnata e cercando di 

stimolare negli alunni i collegamenti pertinenti, così da consolidare e/o 

potenziare le loro competenze trasversali. 

 
Titolo del percorso 

 
Ambiente e natura - La metafora del regno animale e vegetale 

Discipline coinvolte Lingua e cultura inglese, Lingua e Letteratura italiana, Storia, Filosofia, 
Storia dell’Arte, Storia della musica,TAC 
 

Contenuti - William Wordsworth: “I wanderedlonelyas a cloud”, “The solitary-
reaper”. 

- Mary Shelley: Frankenstein and the “natural man”, extremeenviron-
mental settings. 

- Charlotte Brontë, Jane Eyre, “Rochester proposes to Jane” 

- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles, “Tess in the Chase” 

- Emily Dickinson, “I dwell in possibility”, “Hope is the thing with feath-

ers” 

- Siegfried Sassoon, “Suicide in the trenches” 

- Giacomo Leopardi: 
Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
Il “ciclo di Aspasia”, “La ginestra”. 
I Poeti simbolisti: 

- Charles Baudelaire: “l’Albatros”. 
- Giovanni Pascoli, “Il lauro”, “Digitale purpurea” 
- I Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 
- Poemetti”, “Digitale purpurea”. 
- Gabriele D’Annunzio, Da Alcyone “La pioggia nel pineto”, “Qui giac-

ciono i miei cani”, “Meriggio”, lettura e commento dei versi su Carra-
ra. 

- Salvatore Quasimodo: 
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Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei salici”. 
- Umberto Saba, da “Il Canzoniere”: "A mia moglie". 
- Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”, “I limoni” 

da “Satura”: "Ho sceso, dandoti il braccio...", "L’'anguilla". 
- Economia, comunicazione e società di massa. 
- L’alba del Novecento 
- Bergson:” Il profumo di una rosa” tempo e memoria. 
- Schopenhauer “Il cannibalismo della natura” 
- Pittoresco e sublime: Constable e Turner 
- L’uomo e la natura: Friedrich  
- Impressioni di natura: i Covoni di Monet e il loro impatto su Kandinsky 
- La natura come esplosione di vita e come metafora di morte: I papa-

veri di Monet e Il campo di grano con i corvi di Van Gogh 
- La natura che cambia: la serie delle Ninfee di Monet. 
- I girasoli di Van Gogh: i fiori come rappresentazione dell’interiorità 

dell’artista 
- L’abbraccio universale tra uomo e natura: Matisse e La danza 
- Gli alberi di Mondrian: il percorso da figurazione ad astrazione 
- La Land Art: l’arte integrata con la natura 
- Gli Igloo di Mario Merz, habitat primordiali 
- Il preludio all’Oro del Reno di R. Wagner (l’ispirazione compositiva a 

seguito di una traversata in vaporetto da Genova aLa Spezia) 
- Linguaggio armonico di C. Debussy, armonia sensoriale.  

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo l’utilizzo della metafora nelle sue diversificate forme ed usi 
disciplinari. 

Titolo del percorso Il Simbolismo nelle sue diversificate rappresentazioni. 

Discipline coinvolte Storia della musica, Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia dell’Arte, 
Lingua e cultura inglese 
 

Contenuti - Il Simbolismo musicale di Claude Debussy: Prélude à l'après-midi 
d’un faune. 

- Linguaggio armonico di C. Debussy, armonia sensoriale 
- Scale esatonali, pentafoniche ecc. 
- I poeti simbolisti: Charles Baudelaire, “Albatros”, “Spleen”. 
- Arthur Rimbaud: “Le vocali”. 
- Giovanni Pascoli: la vita, le opere, 

“Il fanciullino”, “Massa”, “Il lauro”. 
Da Myricae: “Il Lampo”, “Il Tuono”, “Temporale”, “X Agosto” I Canti 
di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
Primi Poemetti:”Italy”,“I Poemetti”, “Digitale purpurea” 

- Umberto Saba: 
Da “Il Canzoniere”,"A mia moglie" 
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- Economia e società alla fine dell’Ottocento. 
- La politica di fine secolo in Europa e l’Italia della Sinistra storica. 
- Colonie, imperi, nuove potenze mondiali. 
- Il simbolismo del colore di Gauguin 
- Van Gogh e la rappresentazione della propria interiorità 
- Le visioni di Moreau e Bocklin 
- Il Divisionismo italiano tra pittura puntinista e valore simbolico: Ma-

ternità di Previati e Le due madri di Segantini 
- Il colore come gioia di vivere e esplosione di vita: La gioia di vivere e 

La danza di Matisse 
- Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica e De Chirico 
- Symbolism in “The creation of the monster” from Mary Shelley’s 

Frankenstein, in “Tess in the Chase” from Thomas Hardy’s Tess of 
the D’Urbervilles, in “The scientist and the diabolicalmonster” from 
R. L. Stevenson’s The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, in Emily 
Dickinson’s “I dwell in possibility” and “Hope is the thing with feath-
ers”, in Walt Whitman’s “I hear America singing”, in Siegfried Sas-
soon’s  “Suicide in the trenches”, in Dubliners and particularly in 
“Eveline” by James Joyce, in W. H. Auden’s “Refugee Blues”, “Fu-
neral Blues”. 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo l’utilizzo del simbolismo e del fonosimbolismo nelle sue 
diversificate forme ed usi. 

 
Titolo del percorso 

 
La Grande guerra 

 
Discipline coinvolte 

 
Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia dell’Arte, Lingua e cultura 
inglese 

Contenuti - L’interventismo futurista: la guerra come sola igiene del mondo 
- Il Dada, arte contro la guerra 
- Otto Dix e il racconto dell’orrore: il Trittico della guerra 
- The war poets 
- Wilfred Owen, “Dulce et decorum est” 
- Siegfried Sassoon, “Suicide in the trenches” 

  -    Giuseppe Ungaretti: 
  -    Da “L’Allegria” “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso” 
- “Mattina”, “Soldati”. 
- 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra. 
- Le origini e lo scoppio della guerra 
- Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee. 
- Interventismo e neutralismo: l’Italia in guerra. 
- Il 1917: l’anno della svolta. 
- L’ultimo anno di guerra. 
- Versailles o la pace difficile 
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- La conferenza di Parigi e i trattati di pace. 
- La Società delle Nazioni. 
- Arnold Schönberg, periodo atonale. 

 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi. 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità). 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità). 

• Contestualizzare eventi, fenomeni, personaggi, anche desunti da al-
tre discipline o ambiti culturali. 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo l’analisi testuale dei singoli autori nelle loro peculiarità. 

 
Titolo del percorso 
 

 
Donne e società, solitudine e partecipazione 
 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Storia, Lingua e cultura inglese 

Contenuti - Grazia Deledda, “Canne al vento” 
- Economia e società alla fine dell’Ottocento 
- William Wordsworth, “The solitaryreaper”. 
- Mary Shelley 
- Jane Austen,  thenovel of manners, social mobility and marriage, the 

heroine’s self-realisation, the novel of mannerstoday: Julia 
Quinn’sBridgertonseries; Pride and Prejudice; text: “Mr and Mrs Ben-
net” 

- The Brontë sisters and Charlotte Brontë, womanlyprofessions; Jane 
Eyre, text: “Rochester proposes to Jane” 

- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles, text: “Tess in the Chase” 
- Emily Dickinson, “I dwell in possibility”, “Hope is the thing with feath-

ers” 
- Walt Whitman, “I hear America singing” 
- James Joyce, “Eveline” 
- The fight for women’srights: “Gender equality and women’s empow-

erment”; Chimamanda Ngozi Adichie, “Weshouldall be feminists” 
- Artiste della Body Art: il corpo come strumento 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo l’analisi testuale dei singoli autori nelle loro peculiarità. 

Titolo del percorso L’espressione del dolore dell’io nelle manifestazioni artistiche e letterarie. 
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Discipline coinvolte Storia della musica, Filosofia, Storia dell’Arte, Lingua e cultura inglese 

 

 
Contenuti - La disgregazione dell’Io dell’artista tra stati alterati di coscienza: 

Hector Berlioz, Symphoniefantastique op. 14. 
- Giuseppe Ungaretti: 
- Da “L’“Allegria” “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Matti-

na”, “Soldati”. 
- Salvatore Quasimodo: 
- Da “Ed è subito sera”, “Ed è subito sera”. 
- Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei salici” 
- Gabriele D’Annunzio: 
- Lettura di alcuni passi tratti da “Notturno” (prima offerta)  
- 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra. 
- La seconda guerra mondiale. 
- La guerra razziale e la Shoah. 
- I molteplici aspetti della guerra contro i civili. 
- Kierkegaard: le alternative dell’esistenza. 
- Schopenhauer: il dolore come parte della natura umana. 
- Van Gogh e la rappresentazione della propria interiorità. 
- Munch e la tragedia dell’esistenza. 
- L’Urlo di Munch come grido di disperazione dell’umanità. 
- La figura umana aliena e deformata: Ernst Ludwig Kirchner. 
- Gli autoritratti di Schiele e la nudità dell’anima. 
- Jackson Pollock e i grovigli dell’anima. 
- La materia lacerata come lacerazione dell’anima: i Sacchi di Burri e 

gli Ostaggi di Fautrier. 
- Walt Whitman, “O Captain! My Captain!” 
- Wilfred Owen, “Dulce et decorum est”. 
- Siegfried Sassoon, “Suicide in the trenches”, W. H. Auden, “Funeral 

Blues”. 

Obiettivi 
 

• Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi. 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità). 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità). 

• Contestualizzare eventi, fenomeni, personaggi, anche desunti da al-
tre discipline o ambiti culturali. 

 
Modalità di svolgimento Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e nelle 

epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Titolo del percorso L’età dei totalitarismi, la rappresentazione dell’orrore nelle forme 
artistiche e letterarie. 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia della musica, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Lingua e cultura inglese 
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Contenuti - Musica e Nazismo: la fortuna di Wagner durante il Nazismo e 
l’utilizzo di LesPréludes di Franz Liszt durante la Seconda Guerra 
mondiale. 

- Musica e antisemitismo: il caso della conversione di Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, l’esilio di Arnold Schönberg. 

- Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin. 
- La guerra civile in Russia. 
- La Nep e la nascita dell’Unione sovietica. 
- Stalin al potere. 
- La collettivizzazione delle campagne 
- L’industrializzazione forzata. 
- Il potere totalitario, capo, partito, gulag. 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
- Crisi economica e sociale. Scioperi e tumulti. 
- I fasci italiani di combattimento. 

- 1921 – 1922: da Giolitti a Facta. 

- La marcia su Roma. 

- Dall’assassinio Matteotti alle leggi “fascistissime”. 

- Il fascismo al potere: gli anni Trenta. 

- Il concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa. 

- La politica economica del regime. 

- La “rivoluzione culturale” del fascismo. 

- Imperialismo e impresa d’Etiopia. 

- La politica razziale nell’Italia fascista. 

- Hitler e il regime nazionalsocialista. 

- Il controllo nazista della società. 

- La Shoah. 
- La seconda guerra mondiale. 
- I molteplici aspetti della guerra contro i civili. 
- Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana. 
- Il crollo della Germania e del Giappone. 
- Salvatore Quasimodo: 
- Da “Ed è subito sera”, lettura e commento di “Ed è subito sera”. 
- Da “Giorno dopo giorno”, “Alle fronde dei salici”. 
- Primo Levi - “Se questo è un uomo”. 
- Nietzsche: L’Ubermensch, cavo teso tra la bestia e l'oltreuomo. 
- Un capolavoro contro tutte le guerre: Guernica. 
- Il Bauhaus, scuola di democrazia. 
- La Nuova Oggettività in Germania: l’arte come critica alla società. 

(Heartfield, Adolfo il superuomo: ingoia oro e dice sciocchezze, 
Grosz, I pilastri della società, Dix, Trittico della guerra). 

- L’arte sotto il fascismo in Italia: ritorno all’ordine e architettura ra-
zionalista (Novecento Italiano, la Casa del Fascio di Terragni, il Palaz-
zo della Civiltà Italiana dell’EUR). 

- L’arte sotto il nazismo in Germania: la rappresentazione retorica del 
potere e la repressione della modernità (mostra Arte Degenerata). 

- La Resistenza nell’arte di Guttuso. 
- L’uomo martoriato: gli Ostaggi di Fautrier e le sculture di Giacometti 
- W. H. Auden, “Refugee Blues”. 
- J.S. Foer, “Know better, no better” from We are the weather. 
- Arnold Schönberg, dodecafonia e serialità 

 
 

• Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 
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Obiettivi 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

 
Modalità di svolgimento 

 
Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti 
interdisciplinari. 

 
Titolo del percorso 
 

 
La rottura del canone espressivo, le avanguardie 
 

Discipline coinvolte Storia della musica, Lingua e Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Lingua e cultura inglese 

 
Contenuti - Modernpoetry, the war poets. 

- Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” 
- Sigfried Sasson: “Suicide in the trenches” 
- The modernistrevolution: the modernnovel, from the stream of con-

sciousness to the interiormonologue. 
- James Joyce: paralysis and epiphany; Dubliners: “Eveline” 
- Il superamento del paradigma tonale: esperienza atonale e metodo 

dodecafonico. Arnold Schönberg e la seconda scuola di Vienna. 
- Il Futurismo-Filippo Tommaso Marinetti: “Il primo manifesto del Futu-

rismo”, “Sì, sì, così, l’aurora sul mare”. 
- La prima guerra mondiale. 
- Tra Crepuscolarismo e Futurismo Aldo Palazzeschi, da “Poemi”, “Chi 

sono?”, da “L’incendiario”, “Lasciatemi divertire (Canzonetta)”. 
- Nietzsche: la crisi delle certezze e la morte di Dio come mare di possi-

bilità. 
- Il Cubismo: la scomposizione dell’immagine e l’inserimento della 

quarta dimensione 
- Il Futurismo: la volontà di ricostruire l’universo, dinamismo e moder-

nità 
- L’Astrattismo: la scomparsa della figura 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti 
interdisciplinari. 
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Titolo del percorso Neorealismo e contemporaneità, manifestazione del vissuto e sguardo sul 
presente. 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia dell’Arte 
 

Contenuti - Il Neorealismo in pittura: Renato Guttuso. 
- Il romanzo neorealista nel secondo dopoguerra. 
- Cinema neorealista: Pier Paolo Pasolini. 
- Il Realismo statunitense: Edward Hopper e la rappresentazione del 

presente 
- Alda Merini, “Vuoto d’amore”, “Sono nata il 21 a Primavera”, “Mi 

sono innamorata”. 
- Il romanzo del dopoguerra: Italo Calvino,  Beppe Fenoglio,  

Pier Paolo Pasolini 
- L’Italia Repubblicana 
- La Repubblica italiana tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta 
- La costruzione dell’Europa unita 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 
un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

 
Modalità di svolgimento 

 
Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti 
interdisciplinari. 

 
Titolo del percorso 

 
Duplice e singolo, tematiche contrapposte o speculari. 

 
Discipline coinvolte 

 
Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia della musica, Filosofia, Storia 
dell’Arte, Lingua e cultura inglese 

 

Contenuti - Robert Schumann, la personalità artistica divisa tra Eusebio e Flore-
stano. 

- La figura divisa del personaggio di Rigoletto: il dissidio interiore tra 
l’amore paterno e la ferma volontà di una vendetta ai danni del Du-
ca. 

- Mary Shelley: Frankenstein, “The creation of the monster”. 
- Charlotte Brontë: Jane Eyre, Jane Eyre and Bertha Mason. 
- Robert Louis Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 

the duality of human nature, “The scientist and the diabolicalm-
onster”. 

- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles, Alec and Angel. 
- Luigi Pirandello: 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno I, cap.I e II, 
“L’umorismo” Parte seconda, cap. II, “La differenza tra umorismo e 
comicità”. 
Il Fu Mattia Pascal: “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa”, 
“Maledetto sia Copernico!” "Adriano Meis si aggira per Milano: le 
macchine e il canarino", cap. IX, "Lanterninosofia", "Lo strappo nel 
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cielo di carta", Cap.XII, XIII del romanzo "Il fu Mattia Pascal". 
L’uomo solo “Il treno ha fischiato. 
Dal Naso al cielo, “Ciàula scopre la luna”. 
Novelle per un anno “C’è qualcuno che ride”. 
Italo Svevo - dal romanzo “La coscienza di Zeno”: “La prefazione del 
dottor S.”, dal capitolo “La morte di mio padre” brano“Lo schiaffo 
del padre”, dal capitolo “Storia del mio matrimonio” brano “La 
proposta di matrimonio”, dal capitolo Psico–analisi brano “La vita è 
una malattia”. 

- 1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra, interventismo e 
neutralismo. 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
- La “rivoluzione culturale” del fascismo. 
- Freud: la struttura della personalità. 
- Nietzsche: Apollineo e Dionisiaco. 
- L’inganno della visione nelle opere di Magritte. 
- Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica e De Chirico. 
- Lucio Fontana: il taglio nella tela come scoperta di un “oltre”. 
- Inversione, retrogradazione, retrogradazione dell’inversione, tecni-

che contrappuntistiche di base. 

 
Obiettivi Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-

pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 
un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti. 

Titolo del percorso La realtà del sogno: dalla visione all’incubo 

Discipline coinvolte Storia della musica, Filosofia, Storia dell’Arte, Lingua e cultura inglese 

Contenuti - “La musica del sogno”. Il sogno come ponte tra due realtà possibili: 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ouverture da EinSommernachtstraum 
op. 21. 

- Sotto l’effetto di oppiacei: il sogno che diviene incubo portatore di 
morte. Hector Berlioz, Symphoniefantastique op. 14. 

- La visione erotica del fauno nell’ora panica. Claude Debussy, Prélude 
à l'après-midi d’un faune. 

- Freud e i conflitti dell’Io: “I sogni come via regia per l’inconscio”. 
- Le visioni di Moreau e Bocklin. 
- La materializzazione degli incubi: Pubertà di Edvard Munch e Ritratto 

del Dottor Haustein di Christian Schad. 
- La realtà enigmatica di De Chirico. 
- L’arte del sogno e dell’inconscio: Salvador Dalì. 
- La dimensione onirica di Max Ernst. 
- La realtà straniante di Renè Magritte. 
- Mary Shelley: Frankenstein, “The creation of the monster”. 
- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles. 
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- Wilfred Owen, “Dulce et decorum est”. 
- Luigi Pirandello novella “Una giornata”. 
- Armonia tonale. 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari tipi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti da 
un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti. 

 
Titolo del percorso 

 
Eros e Thanatos, amore e morte nella loro rappresentazione simbolica 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Filosofia, Storia della musica, Storia 
dell’Arte, Lingua e cultura inglese 

 

Contenuti - Italo Svevo, Senilità. 
- Gabriele D’Annunzio, “La figlia di Iorio” 
- Iginio Ugo Tarchetti: Fosca (cap.XXXII -XXXIII) “Attrazione e repulsione” 
- Arrigo Boito, Mefistofele. 
- Eros e Tanathos: l’individuo e la società in Freud. 
- La realizzazione del desiderio amoroso nella morte: Tristan und Isolde 

di R. Wagner; 
- Il sacrificio per amore di Gilda e la duplicità del personaggio di Rigolet-

to: il dissidio interiore tra amore paterno e la ferma volontà di una ven-
detta ai danni del Duca (nel Rigoletto di G. Verdi); 

- H. Berlioz, Symphoniefantastique, l’incubo dell’uccisione della propria 
amata. 

- La Salomè di Moreau e le Giuditta di Klimt: eroismo e seduzione 
- La figura della donna come portatrice di erotismo e morte: Il peccato di 

Franz von Stuck, Amore e dolore e Madonna di Edvard Munch, Danae, 
Morte e vita e Le Forze ostili del Fregio di Beethoven di Klimt 

- I corpi scarnificati ma erotici di Schiele: Autoritratto con braccio attor-
no, Seminudo inginocchiato. 

- L’esplorazione del desiderio nelle opere di Dalì (Volto del grande ma-
sturbatore) 

- L’amore come conclusione e salvezza: gli abbracci di Klimt (L’abbraccio 
del Fregio di Palazzo Stocklet e quello del Fregio di Beethoven 

- La passione e il dolore: L’abbraccio di Schiele e La sposa del vento di 
Kokoschka 

- Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, “Attrazione e repulsione”(cap.XXXII -
XXXIII)”. 

- Gabriele D’annunzio dal romanzo “Il piacere”, “Andrea Sperelli”. 
- Charlotte Brontë: Jane Eyre, Mr. Rochester and Bertha Mason 
- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles 
- W. H. Auden, “Funeral Blues” 

 

Obiettivi • Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-
pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
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dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di 
svolgimento 

Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti. 

Titolo del percorso Lavoro e società, diritti affermati e diritti negati 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte 

Contenuti - Economia e società alla fine 
  dell’Ottocento. 
-Marx: lavoro e alienazione nel sistema capitalistico; lotta di classe e 
rivoluzione. 
- Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo: un’icona del lavoro. 
- La libertà che guida il popolo di Delacroix: simbolo universale di libertà. 
- Il racconto del lavoro: Le spigolatrici di Millet e Gli spaccapietre di      
Courbet. 
- La rappresentazione degli umili: L’Angelus di Millet e I mangiatori di patate 
di Van Gogh. 
- Raccontare la rivolta: I funerali dell’anarchico Galli di Carlo Carr 
-L’arte al servizio della rivoluzione: il Costruttivismo. 
Tatlin, Progetto per il Monumento alla Terza Internazionale, Rodchenko, 
Manifesto “Libri!” per la campagna sulla lettura). 
- La democratizzazione del bello e il design funzionalista: dalle idee di 
Morris al Bauhaus. 
- L’arte del secondo dopoguerra tra esaltazione (Pop Art) e condanna (Arte 
Povera) della società dei consumi. 
- Charlotte Brontë, Jane Eyre, womanlyprofessions. 
- Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles. 
- Walt Whitman, “I hear America singing”. 
- Chimamanda Ngozi Adichie, “Weshouldall be feminists”. 
- J.Joyce, Dubliners, “Eveline”. 
- Giovanni Verga: 
- Da “Vita dei campi” 
novelle “Rosso Malpelo”, “La lupa”. 
- Da “Novelle rusticane” 
“La roba”. 
- “I Malavoglia” – “Inizio dei Malavoglia”. 
- “Mastro don Gesualdo”,“La giornata di Gesualdo” 
- Economia e società alla fine dell’Ottocento. 
- Scienza, economia e società di massa. 

Obiettivi 
• Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-

pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
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nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti. 

 
Titolo del percorso 

 
Il flusso del tempo: ricordi e prospettive. 
 

Discipline coinvolte Lingua e Letteratura italiana, Storia, Storia della musica, Storia dell’Arte, 
Filosofia. 

 
Contenuti 

 
- La rivalutazione del passato nei compositori della generazione roman-

tica: la nascita di una prospettiva “storica” nella musica, la diffusione 
dei conservatori, la nascita e il ruolo della figura del direttore 
d’orchestra. 

- La visione che muta con lo scorrere del tempo: le Cattedrali di Monet. 
- Il tempo sospeso di De Chirico (L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, 

Melanconia). 
- La persistenza della memoria di Dalì: la fluidità del tempo 
- Il cubismo e la quarta dimensione. 
- Il tempo dell’attesa nei Concetti spaziali di Lucio Fontana 
- Gli oggetti usurati e recuperati: il tempo della vita nell’arte (il Merzbau 

di Schwitters, il New Dada americano). 
- Bergson: il tempo della scienza e della coscienza. 
- William Wordsworth: the origin of poetry and the role of memory in “A 

certaincolouring of imagination” and “I wanderedlonelyas a cloud”. 

- The modernistrevolution: a new concept of time (James, Bergson), the 
importance of the unconscious (Freud), the modernnovel, from the 
stream of consciousness to the interiormonologue: directthought, indi-
rectthought. 

- James Joyce: Dubliners, “Eveline”. 
- Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”. 
- Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal”, novella “Una giornata”. 

- Forme della suite barocca. 

Obiettivi 
• Praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari ti-

pi; 

• Realizzare confronti tra testi dello stesso autore e di autori diversi, 
dello stesso genere e di genere diverso (intertestualità); 

• Cogliere i principali collegamenti con il contesto (contestualità); 

• Contestualizzare un evento, fenomeno, personaggio anche desunti 
da un’altra disciplina o ambito culturale; 

• Contestualizzare il repertorio degli autori e degli artisti negli stili e 
nelle epoche con riferimenti di carattere estetico e filologico. 

Modalità di svolgimento Trattazione degli argomenti in forma individuale e interdisciplinare, 
approfondendo la tematica in oggetto nei suoi diversi aspetti 
interdisciplinari. 
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Progetti previsti per i PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
 
Classe terza a. s. 2021/2022 

 

 Titolo del/dei progetto/i Abstract del progetto 

 Opera 1 Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i 
bisogni formativi del territorio, destinatari, attività, 
risultati, impatto: 
 
Il nostro territorio presenta una notevole ricchezza di 
proposte culturali in ambito musicale, veicolate quasi 
sempre nella forma dell’associazione. In mancanza di Enti e 
Istituti specifici, quali teatri di produzione o Conservatori, le 
iniziative dell’associazionismo hanno costituito la quasi 
totalità delle iniziative musicali, didattiche o concertistiche 
della provincia; tale pluralità e ricchezza, del resto, è 
testimoniata dal numero considerevole di associazioni che 
hanno posto in essere convenzioni con il nostro istituto, 
associazioni delle quali i nostri docenti sono spesso membri 
o rappresentanti. L’idea centrale nel progetto è la 
predisposizione di una struttura nelle classi terza, quarta e 
quinta che collabori all’organizzazione degli eventi musicali 
prodotti dalla scuola; tale struttura, realizzata sul modello 
dell’associazione culturale, curerà gli aspetti artistici e 
tecnico-organizzativi di tutte le numerose produzioni 
musicali che vedono coinvolti i nostri alunni nelle diverse 
formazioni attive: Orchestra d’Archi, Coro, Orchestra jazz-
pop, Orchestra di Fiati, Orchestra, Ensemble di musica 
antica. 

    

Data ATTIVITÀ 

 

CONVENZIONI ASSOCIATE 

 

ORE SVOLTE 

20-9 Concerto orchestra piazza Palma Attività interna 3 

27-9 Commemorazione eccidio Fosse del 

Frigido – Orch.fiati 

Attività interna 3 

24-9 Stage Festival Mutamenti IVC 4 

3-10 Stage Festival Mutamenti IVC 4 

21-10 Esibizione Alberghiero Coro Attività interna 3 

29-10 Esibizione Orchestra Fiati per 

Panathlon - Ortonovo 

Attività interna 3 

30-10 Stage Lucca Comics AICS-Viareggio 5 

31-10 Stage Lucca Comics AICS-Viareggio 5 

12-11 Esibizione Alberghiero Coro Attività interna 3 

25-11 Esibizione Atrio Comune per 

Soroptimist 

Attività interna 3 

27-11 Open Day Attività interna 3 

28-11 Esibizione Convegno “L’Arte di esser 

donna” – Villa Cuturi 

Attività interna 2 

16-12 Esibizione presso Scuola Media 

“E.Pea” - Seravezza 

Attività interna 3 

17-12 Lezione su terzo settore - Attività interna 1 
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associazionismo 

18-12 Open Day Attività interna 3 

18-12 Stage Concerto di Natale – Cattedrale 

(con prove) 

Ass. Musicale Massese 12 

19-12 Esibizione Coro Aulla Attività interna 2 

19-12 Stage Concerto Antica Massa Cybea Ass. Antica Massa Cybea 3 

20-12 Concerto presso S. M. Don Milani Attività interna 2 

21-12 Assemblea Op.1 Attività interna 1 

21-12 Esibizione Alberghiero Coro Attività interna 3 

22-12 Concerto Orchestra Fiati Carrara Attività interna 3 

22-12 Esibizione S.M. Parini Fiati Attività interna 3 

23-12 Esibizione Piazza Palma Attività interna 2 

23-12 Concerto organizzato da Liceo di Lucca 

(cantanti) 

Attività interna 3 

15-1 Open day Attività interna 3 

23-1 Stage Concerti d’inverno Ass.Clara Schumann 3 

30-1 Stage Concerti d’inverno Ass.Clara Schumann 3 

20-2 Stage Concerti d’inverno Ass.Clara Schumann 3 

6-3 Stage Concerti d’inverno Ass.Clara Schumann 3 

1-3 Stage Ass.Brunier – concerto a Lucca Ass.Brunier 3 

10-3 Esibizione Orchestra fiati Carrara 

(Ass.Mazziniani) 

Attività interna 3 

18-3 Stage Spazio Alberica Ass.Arci Spazio Alberica 6 

18-3 I Concerti del Palma Attività interna 3 

20-3 Stage Concerto Antica Massa Cybea Ass.Antica Massa Cybea 3 

27-3 Concerto ensemble percussioni Villa 

Bertelli 

Attività interna 3 

31-3 I Concerti del Palma Attività interna 3 

8-4 I Concerti del Palma Attività interna 3 

10-4 Stage Concerto di Pasqua – coro  (con 

prove) 

Ass.Corale Guglielmi 20 

10-4 Stage Concerto di Pasqua – Orchestra 

(con prove) 

Ass.Orchestra del Giglio 12 

12-4 Esibizione Festa Polizia Piazza 

Mercurio – fiati 

Attività interna 3 

21-4 I Concerti del Palma Attività interna 3 

23-4 Esibizione Colonnata  –  Orchestra fiati Attività interna 3 

28-4 Esibizione per Ass. Italia Israele  –  

Orchestra fiati 

Attività interna 3 

7-5 Esibizione a Marina di Carrara – 

Orchestra fiati 

Attività interna 3 

23-5 Esibizione a Marina di Carrara (comm. 

Falcone e Borsellino) 

Attività interna 3 

30-5 Organizzazione concerto Orchestre 

fiati” Giorgini” e Liceo 

Attività interna 3 

30-5 Assemblea Op.1 Attività interna 1 

31-5 Concerto Auditorium Don Milani Attività interna 3 

1-6 Concerto di fine anno scolastico – 

Piazza Palma 

Attività interna 4 

2-6 Stage Concerti Filarmonica Puccini – 

Camaiore (con prove) 

Filarmonica Puccini 16 

2-6 Stage Musica sulle Apuane CAI Massa Carrara 5 

3-6 Assemblea Op.1 Attività interna 1 

7-6 Esibizione premio “Liberi di scrivere” – Attività interna 2 
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Comune Massa 

10-6 Esibizione a Marina di Carrara – 

Orchestra fiati 

Attività interna 3 

18-6 Inaugurazione piazza Stazione fiati Attività interna 3 

18-6 Concerto a Lucca – Baluardo S. Croce 

(cantanti) 

Attività interna 3 

21-6 Concerto in carcere Attività interna 3 

26-6 Musica sulle apuane CAI Massa Carrara 6 

2-7 Concerto Chiavari coro e orchestra 

(con prove) 

Ass.Corale Guglielmi 8 

7-7 Concerto Villa Cuturi – quintetto ottoni Ass.Antica Massa Cybea 6 

8-7 Concerto Palazzo Ducale Orchestra da 

Camera 

Attività interna 4 

15-7 Armonie dai balconi - Carrara Extrapalco 4 

15-7 Promozione concerto 16-7 Villa Cuturi Attività interna 3 

16-7 Armonie dai balconi - Carrara Extrapalco 4 

16-7 Concerto Lirica Giovane Villa Cuturi Attività interna 4 

22-7 Concerto Chiesa del Carmine Ass.Antica Massa Cybea 4 

28-7 Festival Sinfonico  - Palazzo Ducale Ass.Musicale Massese 5 

29-7 Armonie dai balconi – Carrara Extrapalco 4 

30-7 Armonie dai balconi – Carrara Extrapalco 4 

2-8 Festival Sinfonico  - Palazzo Ducale Ass.Musicale Massese 5 

5-8 Armonie dai balconi – Carrara Extrapalco 4 

6-8 Armonie dai balconi - Carrara Extrapalco 4 

7-8 Concerto Festival Sinfonico-Orchestra 

Scarlatti (con prova) 

Ass.Musicale Massese 10 

7-8 Festival Sinfonico – Villa Rinchiostra Ass.Musicale Massese 5 

9-8 Concerto Villa Paolina – Viareggio 

(orch.fiati) 

Attività interna 3 

10-8 Concerto per Musica sulle Apuane – 

Stazzema (canto) 

Attività interna 4 

11-8 Festival Sinfonico  - Palazzo Ducale Ass.Musicale Massese 5 

15-8 Concerto all’alba – Pontile Marina di 

Massa 

Attività interna 3 

28-8 Festival Chitarristico Internazionale Ass.Musicale Massese 3 

 
 
  Classe quarta a.s.2022/2023  
 
  Le attività per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sono proseguite con il progetto Op.1, 
  che prevede sia l’organizzazione delle attività concertistiche realizzate dalla scuola quali attività interne, 
  sia la partecipazione a stage presso associazioni e ditte del territorio destinate, in genere, 
  ad un ristretto numero di alunni. 
 

Data ATTIVITÀ 
 

CONVENZIONI 

ASSOCIATE 

 

ore 

svolte 

15-9-22 Prova Aperta Piazza Palma (PON) Orchestra Attività interna 3 

16-9-22 Concerto Piazza Palma (PON) Orchestra Attività interna 3 

22-9-22 Partecipazione Celebrazioni Eccidio Fosse del Frigido (orch.fiati) Attività interna 3 

1-10-22 Premio San Francesco e Chiara d'Assisi – Palazzo Ducale Attività interna 3 

1-10-22 Partecipazione Lucca Film Festival – P.zza S.Francesco Lucca Attività interna 4 

14-10-22 Esibizione per Incontro con Città Gemellate – Teatro Guglielmi Attività interna 5 

22-10-22 Concerto “Omaggio a Guglielmi” Teatro Guglielmi Ass.Mus. Massese 10 

4-11-22 Esibizione per la Festa delle Forze Armate (orch.fiati) Attività interna 4 

11-11-22 Orientamento Bertagnini  (in sede) Attività interna 1 
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26-11-22 Open Day Attività interna 3 

30-11-22 Partecipazione Consiglio Comunale Casa Circondariale Attività interna 3 

6-12-22 Concerto Festival Mutamenti – Campolonghi Montignoso Attività interna 4 

6-12-22 Orientamento presso Scuola Media Leopardi - Carrara Attività interna 3 

7-12-22 Orientamento presso Scuola Media Parini – Massa Attività interna 3 

12-12-22 Esibizione Coro – Municipio di Massa Attività interna 2 

14-12-22 Tavoli orientativi IC Don Milani – Marina di Massa Attività interna 2 

14-12-22 Orientamento presso IC Taliercio – Marina di Carrara Attività interna 3 

14-12-22 Orientamento presso Scuola Media Carducci - Carrara Attività interna 3 

15-12-22 Orientamento presso IC Pea Seravezza Attività interna 3 

17-12-22 Concerto di Natale - Cattedrale di Massa Corale Guglielmi APS 9 

17-12-22 Open Day Attività interna 3 

19-12-22 Orientamento presso IC Ugo Guidi Forte dei Marmi 5M Attività interna 3 

20-12-22 Illustrazione progetto Associazione.Op.1 Attività interna 1.30’ 

20-12-22 Direttivo Associazione Op.1 Attività interna 1.30’ 

20-12-22 Concerto Orch.Archi – Coro da Camera Carrara-Accademia Attività interna 3 

21-12-22 Concerto Sala Garibaldi Carrara Attività interna 3 

23-12-22 Esibizione Piazza Palma Attività interna 2 

1-1-23 Concerto di Capodanno Ensemble Symphony Orchestra Ass.Mus.Massese 12 

11-1- 23 Concerto Donatori di Musica – Cantanti Usl Nord Ovest 3 

14-1-23 Open Day Attività interna 3 

20-1-23 Messa per Festa Polizia Municipale – Orch. fiati Attività interna 3 

25-1- 23 Concerto Donatori di Musica – Coro Jazz Usl Nord Ovest 3 

26-1-23 Partecipazione Mostra Alberico – Palazzo Ducale Attività interna 3 

27-1-23 Manifestazioni Giorno Memoria - Prefettura Attività interna 3 

8-2-23 Concerto Donatori di Musica – ensemble percussioni Usl Nord Ovest 3 

22-2-23 Concerto Donatori di Musica – ensemble archi Usl Nord Ovest 3 

22-3-23 Concerto Donatori di Musica Usl Nord Ovest 3 

1-4-23 Concerto di Pasqua Duomo Corale Guglielmi Orchestra Scarlatti Ass. Corale Guglielmi 9 

12-4-23 Festa della Polizia Attività interna 3 

13-4-23 Celebrazione Liberazione Massa – Sala Consiliare Attività interna 3 

21/25-4 Assistenza Concorso Clara Schumann Ass. Clara Schumann 5/10 

22-4-23 Concerto Orchestra Fiati Avenza Attività interna 3 

23-4-23 Aspettando Puccini – Forte Dei Marmi Attività interna 3 

27-4-23 I Concerti del Palma - Forte dei Marmi Villa Bertelli - percussioni Attività interna 3 

27-4-23 Concerto per la Festa della Liberazione. Carrara – Orch.Fiati Attività interna 3 

28-4-23 Cerimonia Consegna Costituzioni Teatro Guglielmi Attività interna 2 

29-4-23 Esibizione Museo U.Guidi Ensemble Chitarre (Montaldi) Attività interna 3 

3-5-23 Concerto Donatori di Musica Usl Nord Ovest 3 

4-5-23 Concerto per il “Blue Day” – Piazza Palma Attività interna 3 

8-5-23 I Concerti del Palma – Accademia Carrara Attività interna 3 

10-5-23 Concerto Orchestra da Camera - Camaiore Teatro Olivo Attività interna 3 

15-5-23 Rassegna USR Camaiore Teatro Olivo – ensemble vocale Attività interna 3 

15-5-23 I Concerti del Palma – Accademia Carrara – cantanti 5M Attività interna 3 

17-5-23 Concerto Donatori di Musica i Usl Nord Ovest 3 

17-5-23 Rassegna USR Don Milani Marina di Massa  Orch.Fiati Attività interna 2 

17-5-23 Rassegna USR Don Milani Marina di Massa  - assistenza Attività interna 4 

18-5-23 I Concerti del Palma – Aula Magna Attività interna 3 

23-5-23 Concerto Orchestra Pop-Jazz Piazza Gramsci Carrara Attività interna 3 

25-5-23 I Concerti del Palma - Forte dei Marmi Villa Bertelli Attività interna 3 

26-5-23 Premiazione “Liberi di Scrivere”- sala consiliare; Ensemble Chitarre Attività interna 3 

26-5-23 Rassegna Torre del Lago - Orchestra Attività interna 3 

29-5-23 Concerto Orchestra Pop-Jazz - Piazza Palma Attività interna 3 

30-5-23 Concerto Ensemble Percussioni - Piazza Palma Attività interna 3 
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30-5-23 Collaborazione concerto Orchestra Don Milani (Corsi) Attività interna 3 

31-5-23 Concerto Teatro Guglielmi (ensemble, orchestra) Attività interna 3 

1-6-23 I Concerti del Palma – Aula Magna Attività interna 3 

8-6-23 Concerto Finale Piazza Palma Attività interna 3 

21-6-23 Esibizione Archivio di Stato per Festa della Musica Attività interna 3 

21-6-23 Concerto Corale Guglielmi Palazzo Ducale Ass. Corale Guglielmi 4 

7-7-23 Celebrazione 7 luglio – Carrara. Orchestra Fiati Attività Interna 3 

15-7-23 Concerto BadKissingen quintetto fiati Attività Interna 10 

28-7-23 Interventi musicali a Lido di Camaiore per conto Comune di 

Camaiore 

Comune di Camaiore 3 

31-7-23 Festival Sinfonico – Palazzo Ducale Massa Ass. Mus. Massese 5 

3-8-23 Festival Sinfonico – Palazzo Ducale Masa Ass. Mus. Massese 5 

3-8-23 Concerto Festival Sinfonico Orchestra Scarlatti Ass.Mus. Massese 10 

11-8-23 Festival Sinfonico – Palazzo Ducale Massa Ass. Mus. Massese 5 

5-8-23 Armonie dai Balconi - Carrara ExtrapalcoSrl 4 

12-8-23 Armonie dai Balconi - Carrara ExtrapalcoSrl 4 

15-8-23 Concerto all’Alba – Orchestra Fiati Attività interna 3 

18-8-23 Armonie dai Balconi - Carrara ExtrapalcoSrl 4 

26-8-23 Armonie dai Balconi - Carrara ExtrapalcoSrl 4 

 

 

    Classe quinta – a.s.2023 - 2024 

 

 

   Opera 1: anche durante quest’anno scolastico sono proseguite le attività di organizzazione di eventi       

   concertistici e stage PCTO – tutor interno, Erminia Migliorini 
 

Data Attività Convenzioni 

associate 

ore 

svolte 

23-9-23 Concerto Apertura Anno Scolastico Attività interna 3 

30-9-23 Lucca Film Festival – quintetto di ottoni Attività interna 3 

2-10-23 Partecipazione Convegno Palazzo Ducale – Ensemble chitarre Attività interna 3 

6-10-23 Partecipazione Convegno Stanze Guglielmi - Cantanti Attività interna 3 

6-10-23 Celebrazione Eccidio Fosse Frigido – Orchestra Fiati Attività interna 3 

6-10-23 Esibizione a Camaiore – Lucca Film Festival – quintetto ottoni Attività interna 3 

7-10-23 Esibizione Chiostro Seminario – Festa dei Nonni – ensemble chitarre Attività interna 3 

26-10-23 Orientamento presso S.M. Parini Romagnano Attività interna 3 

27-10-23 Concerto Festival Mutamenti – Castello Terrarossa Attività interna 5 

4-11-23 Esibizione Festa delle Forze Armate – Piazza Aranci – Orch.Fiati Attività interna 3 

8-11-23 Orientamento S.M.Alfieri Bertagnini (aula magna) Attività interna 1 

11-11-23 Open day Attività interna 3 

20-11-23 Orientamento S.M.Dazzi Carrara Attività interna 3 

22-11-23 Partecipazione Convegno su violenza di genere – Teatro Guglielmi Attività interna 3 

27-11-23 Orientamento S.M.Giorgini Montignoso Attività interna 3 

30-11-23 Consiglio Comunale per Festa Toscana – Casa Circondariale Attività interna 3 

29-11-23 Orientamento S.M.Buonarroti Marina di Carrara Attività interna 3 

2-12-23 Open day Attività interna 3 

11-12-23 Esibizione del coro presso il Municipio di Massa Attività interna 2 

15-12-23 Orientamento presso IC Taliercio, Marina di Carrara Attività interna 2 

15-12-23 Concerto dell’Orchestra di Fiati ed ensemble percussioni – Piazza 

Alberica Carrara 

Attività interna 3 

16-12-23 Inaugurazione mostra Donne internate a Maggiano – Villa Rinchiostra. 

ensemble chitarre 

Attività interna 3 

16-12-23 Concerto Orchestra Scarlatti e Corale Guglielmi – Cattedrale di Massa Ass.Corale Guglielmi 9 

17-12-23 Concerto Orchestra fiati - Babbo Natale in moto. Piazza Palma Attività interna 3 

18-12-23 Concerto presso il Nuovo Ospedale Apuano Attività interna 4 
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19-12-23 Performance ensemble percussioni e coro – Piazza Palma Attività interna 3 

19-12-23 Concerto Orchestra Pop Jazz - Sagrato del Duomo Attività interna 3 

21-12-23 Orientamento presso IC Enrico Pea Seravezza Attività interna 3 

22-12-23 Concerto di Natale – Auditorium IC Don Milani Attività interna 3 

1-1-24 Concerti di Capodanno Orchestra Scarlatti Ass. Musicale 

Massese 

10 

14-1-24 Open day Attività interna 3 

15-1-24 Corso Sicurezza 3M 4M Attività interna 4 

19-1-24 Festa della Polizia – Chiesa di San Sebastiano. Orchestra Fiati Attività interna 3 

14-2-24 Ospedale del Cuore - Concerto Orchestra Fiati Attività interna 3 

16-2-24 Esibizione presso Museo Ugo Guidi (ensemble chitarre) Attività interna 3 

22-2-24 Sala Consiliare - Convegno su G.C.Chelli – esibizione ensemble 

chitarre 

Attività interna 3 

22-2-24 Stanze Teatro Guglielmi - Convegno su G.C.Chelli Attività interna 3 

4-3-24 Aula Magna Accademia – Carrara. Concerto Orchestra d’archi Attività interna 3 

13-3-24 Ospedale Apuano - Concerto Donatori di Musica Attività interna 3 

20-3-24 Ospedale Apuano - Concerto Donatori di Musica Giovani Attività interna 2 

22-3-24 Rassegna dei cori promossa da USR Toscana (partecipa la sottosezione 

coro) Auditorium Don Milani 

Attività interna 5 

27-3-24 Ospedale Apuano - Concerto Donatori di Musica Giovani Attività interna 2 

10-4-24 Concerto Orchestra Fiati per Festa della Polizia – Teatro Guglielmi Attività interna 3 

10-4-24 Celebrazione della Liberazione di Massa – Consiglio comunale 
 

Attività interna 3 

16-4-24 Performance per il “Blue Day” – Piazza Palma Attività interna 5 

19-4-24 Concerto Ensemble Percussioni – Piazza Palma Attività interna 2 

24-4-24 Ospedale Apuano - Concerto Donatori di Musica Giovani Attività interna 2 

4-5-24 Prova Orchestra Extracurricolare Attività interna 2.30’ 

6-5-24 Evento “Paladini Apuo-Versiliesi” – Teatro Guglielmi 

 

Attività interna 3 

 
 

       Attività/progetti finalizzati all’orientamento 

• Visita al Salone dell’orientamento presso Carrarafiere 
 

• Visita al conservatorio di musica di Parma 
 

• Incontro con i docenti del conservatorio di Firenze 
 

• Presentazione stagione “Concerti a teatro”- Fondazione Carispezia. 
 

• Uscita didattica presso conservatorio “G.Puccini” – La Spezia. 
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Attività di Orientamento 
 

Con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è stataavviataunariformadell’orientamentoscolastico 
con l’obiettivo di valorizzareitalenti e le inclinazioni di ciascuno e per consentire di fare scelteconsapevoli per 
il futuro, nello studio e nellavoro. 
 
La riformaprevedevachel’orientamento fosse INSERITO NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE offertedallescuole e 
neicurricoliscolasticideclinando la didattica in chiaveorientativa, organizzandolacioè a 
partiredalleesperienzedeglistudenti e dallapersonalizzazionedeipercorsi, 
mettendol’accentosullosviluppodellecompetenze di base e trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, 
motivazione e creatività, fondamentalianche per promuoverel’imprenditorialitàgiovanile). 
 
All’internodelle 30 ore potevanoesserecomputateanche le attivitàsvolte in modalitàcurriculare.  
 
Per tutte le classi quinte del Polo artistico e musicale è stataconcordataunaripartizioneorariadelle 30 ore tra:  
 

• presentazioneorientamento (2 ore) 

• attivitàspecifichedell'orientamentomiste (15 ore) 

• PCTO orientativo (11 ore) 

• questionarioiniziale e test finale sulleattivitàintraprese (2 ore) 
 
Le proporzionitra le parti potevanovariare secondo le esigenzedeglistudenti o degliindirizzi.  
Per PCTO orientativosiintende la parte del progetto di PCTO cheriguarda “espressamente” il tipo di 
orientamentofatto e le ore dedicate a questaattività.  
Per «attivitàspecifichedell’orientamentomiste» siintendonoconferenze, orientamento peer to peer medie, 
orientamentopressouniversità, accademie, aziende, progetticurricolari ed extracurricolariorientanti, 
ovverotutte quelle attivitàchehannounafunzioneorientativa e che non trovanocollocazionenei PCTO.  
Il consiglio di classe ha propostoattività di orientamento per un numeromaggiore rispetto alle 30 ore 
richieste, al fine di consentireaglistudenti la possibilità di scegliere, fra le attività, quelle ritenutepiùadeguate 
alle proprienecessità e attitudini. 
 
 

Attività svolta Periodo (data) ore 

ORIENTAMENTO INFORMATIVO presso 
Salone dello Studente presso Carrara Fiere 

27.09.2023 4 

ORIENTAMENTO INFORMATIVO 
Incontro studenti e tutors 

16.11.2023 
10.01.2024 

2 

PresentazioneOrientamento e SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIOiniziale 

27.02.2024 
28.02.2024 

2 
1 

Orientamento in uscitainformativo e laboratoriale 
pressoConservatorio di Parma e Teatro Regio 

28.11.2023 6 

ORIENTAMENTO in ingressopressoScuolasecondaria di primo 
grado (A.Dazzi -Bonascola -Carrara 

20.11.2023 
Novembre 

4 

ORIENTAMENTO in uscita del Conservatorio di Firenze presso 
I.I.S. “F.Palma”. 

8.02.2024 3 

ORIENTAMENTO in uscita del Conservatorio “G.Puccini” di La 
Spezia presso I.I.S. “F.Palma” 

12.02.2024 3 

ORIENTAMENTO in ingresso (Open Day) pressosede 
“F.Palma” 

11.112023 
2.12.2023 
14.01.2024 

2,5 
2,5 
2,5 
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ORIENTAMENTO in ingresso (Open day) 
presso Centro Commerciale MareMonti 

11.01.2024 
12.01.2024 
13.01.2024 

3 
3 
3 

Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze (sede Palma) 25.03.24 6 

Giornata di orientamento Universitario organizzato per tutto 
il polo artistico (sede Gentileschi) 

22.03.24 3 

OrientamentopressoConservatorio “G.Puccini” di La Spezia 6.05.24 3 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO finale maggio/giugno 1 
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Attività integrative ed extracurriculari 

Classe quinta a.s.2023/2024 
 

• Partecipazione all’incontro “La cultura della legalità” – 29 settembre 2023, teatro 
Guglielmi, Massa. 

• “Un Cuore senza ferite” – 22 novembre 2023 - Incontro nell’ambito delle iniziative per la 
Giornata contro la violenza di genere, con la partecipazione della criminologa Roberta 
Bruzzone. Interventi musicali di alcuni alunni del liceo musicale. 

• Educazione alla salute: progetto Asso “A scuola di soccorso”, con uso del defibrillatore. 
(Misericordia di Massa). 

• 5 dicembre - Visione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e incontro con la 
dott.ssa Chiara Bardi sul tema “Narrazioni e mistificazioni dello stupro. La svolta culturale 
degli anni ’70. 

• Partecipazione al progetto “Donatori di musica giovani”. 

• Partecipazione al concorso musicale città di Scandicci. 

• Partecipazione al premio musicale Rotary Club Marina di Massa. 

• Partecipazione al concorso musicale organizzato dall’associazione “Clara Schumann”. 

• Corso di teatro. 

• Partecipazione alla II edizione del concorso di Lingue Columbus Academy. 

• Visita alla mostra “Le Avanguardie” – Palazzo blu – Pisa (06/03/2024). 

• Viaggio di istruzione a Parma, visita alla città e al conservatorio di musica (28 novembre 
2023). 

Visite guidate e viaggi d’istruzione, concorsi 

Classe terza a.s. 2021/2022 

• Incontri con esperti di associazioni che operano 

sul territorio (educazione civica). 

• Recupero e potenziamento di Matematica. 

• Orchestra e coro (comprende anche le attività 

del piano delle arti). 

• Lucca – Visita alla mostra “I Pittori della luce” e al conservatorio di musica “L. Boccherini”. 

• Incontro con operatrici associazione A.R.P.A., centro antiviolenza D.U.N.A. 

• Partecipazione al concorso musicale organizzato dall’associazione “Clara Schumann”. 
• Recupero e potenziamento di Matematica. 

Classe quarta a.s. 2022/2023 

• Sala Dante, La Spezia, L’Orfeo” di Claudio Monteverdi – 13/10/22. 

• Mozart in the Jungle - Lucca Effetto Cinema. 

• Giochi logici. 

• Potenziamento di Matematica. 

• Promozione alla lettura. 

• Corso di teatro. 
• Partecipazione al concorso musicale organizzato dall’associazione “Clara Schumann” 
• Uscita didattica a Palazzo Ducale. 

• Viaggio di istruzione a Praga e Salisburgo. 

• Torino – partecipazione al progetto “Attraverso lo specchio” e visita al Salone del libro di 

Torino. 
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• Viaggio di istruzione a Barcellona (2-6 aprile 2024). 
 

E’possibile visionare ulteriori materiali sulle esibizioni degli allievi, ai seguente link: 
https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw 
Canale Instagram: palmaorchestra 
Pagina Facebook, PALMA Orchestra e Coro  
 

 

 
 

 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

1. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINE 
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Lezione frontale 
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Lezione interattiva 
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Discussione guidata 
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Esercitazioni individuali in 

classe 
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Esercitazioni a coppia in classe 
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https://www.youtube.com/channel/UCt0VMsrKCSv3IAfMBDAy9Tw
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Relazioni su ricerche individuali 

e collettive 
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Attività di laboratorio/Palestra 
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2. MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 
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Altro: 
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Attività e progetti attinenti Educazione Civica 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai sensi della LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 viene introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

In data 22 giugno 2020 con Decreto legislativo sono state approvate le Linee Guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento. 

In sintesi vengono individuati i seguenti aspetti che caratterizzeranno la disciplina: 

 

CONTENUTI 

Sono individuati tre nuclei fondamentali: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in particolare 

la condivisione e la promozione dei principi di legalità. 

2. Cittadinanza attiva e digitale. 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

TEMATICHE. 

I nuclei sopraindicati possono articolarsi nelle seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell'inno nazionale. 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015. 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5. 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni 

sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DELL’IIS GENTILESCHI. 

 
 

OBIETTIVI 
 
Il curricolo di educazione civica, nel corso dei cinque anni, si propone il graduale conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e naziona-
le. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e fun-
zioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fat-
ti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula-
re risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contempo-
ranea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adotta-
re i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 
base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

Il curricolo promuove la maturazione delle seguenti competenze: 

Competenze generali: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello 
produttivo) del proprio territorio. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l’importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 
propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità 
a scuola come nella vita. 
Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di 
cui è titolare; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
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culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, 
con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione 
digitale; individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.  
 

Attività svolte  
 
 

 
MATERIA 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI 

 
TEMPI 

indicareperiodo,mon
teore previsto e 
momentodi verifica 
(primo 
osecondoquadrimest
re) 
 

 
Lingua 
eLetteratura 
Inglese 

Climatechange: ourwounded 
world, “Water watereverywhere: 
climatechange and water” 
(SDG14); “Know better, no 
better” from Jonathan Safran 
Foer, We are the weather: Saving 
the planetbeginsat breakfast 
(SDG13). 
 
 City life in Victorian Britain 
(SDG6); The right to education: 
tenbarriers to 
educationthatchildren living in 
poverty face (SDG4), Still living 
with slavery: one in 200 people is 
a slave. Why? (SDG8) 
 
The fight for women’srights: 
Chimamanda Ngozi Adichie 
“Weshouldall be feminists”, 
“Gender equality and women’s 
empowerment” (SDG5) 
 

Gli obiettivi 
rispecchianoquelli 
elencati nel 
curricolodell’IIS 
Gentileschi, in 
questocaso quelli 
specificidell’Agend
a 

1° quadrimestre: 
4 h lezioni+ 2h 
presentazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° quadrimestre: 2 
ore lezione + 2 per 
le presentazioni 

 
Lingua 
eLetteratura 
italiana 

 
Le grandi personalità per la pace: 

- Marthin Luther King 
- Nelson Mandela 
- Mahatma Gandi 
- Malala Yousafzai 
- Ikbal Masih 

 
scelta antologica di testi in prosa e 
poesia di autori oggetto di studio. 
Visione di filmati inerenti 
letematiche scelte, con particolare 
attenzione ai discorsi pronunciati. 
Realizzazione di elaborati 
multimediali a gruppi ed esposizione 
alla classe. 

 
 
 
 
Conoscenza e 
approfondimento 
delle tematiche in 
oggetto. 
 
 

 
3 h primo quad. 
3 h secondo quad. 
(presentazione 
elaborati degli alunni, 
7 h, 1 ora a gruppo) 
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Conoscenza e approfondimento 
delle tematiche in oggetto 
 

 
Storia 

 
I Diritti umani: 
 - La Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. 
- L’organizzazione delle Nazioni 
Unite. 

 
La genesi della Costituzione. 
 

Mafia e legalità: 
- Giovanni Falcone 
- Paolo Borsellino 
- Paolo Borrometi 
- Roberto Saviano 
- Rita Atria 

Peppino Impastato 
 
Realizzazione di elaborati 
multimediali a gruppi ed esposizione 
alla classe 
 

Gli anni di “piombo”: 
- Il sequestro Moro 
- Il rapimento dell’ing.Taliercio 

 
Visione di film e video di 
approfondimento inerenti 
letematiche sopra elencate. 
 
 
 
 

  
 
3h primo quad. 
 
3h secondo quad. 
(presentazione 
elaborati degli alunni, 
8 h, 1 ora a gruppo) 
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Scienze Motorie 

 
Il doping 

 
Gli obiettivi rispecchiano 
quelli elencati nel 
curricolo dell’IIS 
Gentileschi, in questo 
caso quelli specifici 
dell’Agenda 

 
2 h primo quad. 

 
  2 h secondo quad 
 

 
Matematica 
e 
Fisica 

“Diritti ed 
etica nella 
ricerca 
scientifica, 
parità di 
genere e il 
ruolo della 
scienza nella 
Storia” 

Gli obiettivi rispecchiano 
quelli elencati nel 
curricolo dell’IIS 
Gentileschi, in questo 
caso quelli specifici 
dell’Agenda 

3h +1 h verifica 

 
 
 

 
Storia dellaMusica 

 
Musica 
vs Muzak: ristabilire 
un equilibrio nel 
rapporto fra uomo 
e “paesaggio 
sonoro”. 
Rivalutazione del 
silenzio e di un 
ascolto 
consapevole per un 
recupero del valore 
estetico della 
musica. 

Gli obiettivi rispecchiano 
quelli elencati nel 
curricolo dell’IIS 
Gentileschi, in questo 
caso quelli specifici 
dell’Agenda 

 
3 h 2Q 

   

Storia dell’Arte 'Arte tra le due 
guerre mondiali - 
Hitler e l'Arte 
degenerata; Il 
Bauhaus scuola di 
democrazia - 
L'Architettura in 
Italia sotto il 
Fascismo 

Gli obiettivi 
rispecchianoquelli 
elencati nel 
curricolodell’IIS 
Gentileschi, in questocaso 
quelli specificidell’Agenda 

2 h 2Q + 1 
h verifica 

Filosofia  A partire dall'articolo 
4 ,ripercorrere le 
tappe che hanno 
permesso di arrivare 
alla conquista dei 

Gli obiettivi 
rispecchianoquelli 
elencati nel 
curricolodell’IIS 

3 h 1Q 
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diritti dei lavoratori. 
Lettura di un articolo 
di Chiara Saraceno 
"Giovani precari oggi, 
vecchi poveri domani” 
Il valore del lavoro. 
 Dall'articolo 1 e 4 
della nostra 
Costituzione 
confronto e 
discussione sul lavoro 
come componente 
fondamentale della 
dignità umana. 
Confronto e 
discussione in merito 
allo Statuto dei 
lavoratori e al Jobs 
Act. Comprendere il 
significato del termine 
Welfare ed 
Ammortizzatori 
sociali. 
 
 
 

Gentileschi, in questocaso 
quelli specificidell’Agenda 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

La valutazione in ciascuna disciplina si è articolata secondo le seguenti fasi: 

Valutazione diagnostica. 
Essa è mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni in relazione alla 
programmazione di nuove attività didattiche. In questo tipo di valutazione sono rientrati i test di 
ingresso che si prefiggono di ottenere un quadro completo degli studenti in merito anche a 
motivazione scolastica, livelli di attenzione, interessi, capacità cognitive, stili di apprendimento. 
 
Valutazione formativa 
 Compiuta in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. Questa tipologia di 
valutazione è stata utilizzata per adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche 
degli alunni, eventualmente apportando modifiche alla programmazione iniziale e per attuare 
tempestivamente interventi di recupero. 
 
Valutazione sommativa 
Effettuata per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle unità di apprendimento 
Utilizzando griglie condivise dagli insegnanti delle stesse materie 
 
Attribuzione della valutazione finale 
 
Il Consiglio di Classe provvede ad un’analisi delle valutazioni riportate nelle singole discipline e 
determina una valutazione complessiva dell’alunno in funzione anche di specifici interventi didattici 
educativi. La valutazione espressa in voto decimale, tiene conto di: 

• valutazioni riportate nelle prove di verifica o prestazioni effettuate dall’allievo 
• valutazione complessiva delle competenze trasversali e di educazione civica  

(impegno, Partecipazione all’attività educativa, interesse, capacità di lavorare in gruppo, 
capacità relazionali, progressi rispetto al livello di partenza, metodo di studio o di lavoro). 
 

(vedi modello CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE) 
 
 
 
https://www.artisticogentileschi.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artisticogentileschi.it/
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1. DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI DI COMPETENZA 

(SINTESI DA modello di CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE 

COMPETENZE) 

LIVELLI VOTO GIUDIZIO 

LIVELLO 

ALTO 
9-10 

 

OTTIMO 

In situazioni diversificate e in completa autonomia: 

Lo studente mostra eccellente padronanza delle conoscenze e abilità 

nel seguire i percorsi proposti e nel costruire percorsi autonomi; 

capacità di approfondimento personale; capacità critiche; sceglie e 

padroneggia efficacemente gli strumenti comunicativi più adatti ai 

diversi contesti; organizza e pianifica efficacemente il proprio lavoro; 

interagisce in modo efficace 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
  7-8 

 

BUONO 

In situazioni note e non note, in sostanziale autonomia: 

Lo studente compie scelte consapevoli, dimostrando di saper 

utilizzare correttamente le conoscenze. 

 Segue i percorsi proposti; mostra coerenza logica e capacità 

espressive adeguate. 

Organizza autonomamente il proprio lavoro; interagisce 

costruttivamente. 

LIVELLO 

BASE 
 6 

 

SUFFICIENTE 

In situazioni note e su precise indicazioni: 

Lo studente svolge compiti, mostrando di possedere conoscenze 

sufficienti. 

Comprende gli aspetti fondamentali di testi di vario tipo evidenziando 

una sufficiente coerenza logica; usa i diversi strumenti comunicativi 

in modo semplice ma corretto; interagisce in modo sostanzialmente 

corretto 

LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 
   5 

 

INSUFFICIENTE 

 

Inadeguata conoscenza dei contenuti, incerta comprensione del 

messaggio proposto, minima coerenza logica, e incerta padronanza 

dei mezzi espressivi. Pianifica e organizza il proprio lavoro in modo 

non adeguato; 

   4 

 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Grave disimpegno applicativo; grave mancanza sia di contenuti sia di 

comprensione del messaggio proposto; scarsa coerenza logica e non 

adeguata padronanza dei mezzi espressivi; non pianifica il proprio 

lavoro; non è in grado di interagire 
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 <4 

 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

Totale disimpegno applicativo; totale mancanza sia di contenuti sia di 

comprensione del messaggio proposto; gravi carenze di ordine logico-

espressivo. Interagisce negativamente 

 

 

   MODALITÀ DI RECUPERO 

 

   Sono stati realizzati interventi di recupero secondo le modalità stabilite dal Collegio dei         

   docenti. 

 

 

   X In itinere  X In orario extracurricolare altro_______________ 

 

 

   PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

   Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame        

   di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le  

   tipologie di verifica previste tradizionalmente dall'Esame di Stato. 

 

 

   Sono state realizzate simulazioni della prova orale secondo le modalità previste dall’O.M. per il   

   presente anno scolastico 

 

 
    Massa 10/05/‘24 
 
 

 
 
     Il coordinatore 
 
 Prof.ssa Francesca Costa                                                                   Il Dirigente Scolastico  
 
 
 
 Elenco allegati 
 
• Documentazione inerente parte delle attività musicali svolte. 

 
• Griglie per la valutazione delle prove d’esame 

 
• Programmazioni finali di tutte le discipline. 
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“La meraviglia delle emozioni in note di magia” 
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Donatori di musica giovani  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro Polispecialistico “A. Sicari” – Carrara 
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N.O.A. Nuovo ospedale Apuane  
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N.O.A. - Nuovo ospedale Apuane – Massa, Natale 2023 
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Concerto all’alba “Nessun dorma” – 15 Agosto 2023   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontile di Marina di Massa 
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Alcune esibizioni… 

 

Lucca Effetto Cinema – Ottobre 2022 
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Scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani” 
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Teatro “Dell’olivo” – Camaiore 
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Accademia di Belle Arti – Carrara – Natale 2023 
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2 Aprile – Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 
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Le uscite didattiche “artistiche” 

 

 
 
 

Lucca - Mostra - “I pittori della luce”  
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Pisa – Visita alla mostra “Le Avanguardie” – Palazzo blu 06/03/2024 
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E i viaggi di istruzione… 

 

 

 

 
Barcellona – Aprile 2024 
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Musica e parole… 
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# SALTO 2023 – Salone del libro di Torino 
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I concerti in piazza Palma… 
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Giugno 2023 – Concerto con raccolta fondi a scopo benefico in favore della fondazione “Chops ETS” 
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…e al teatro Guglielmi 
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Concerto di fine a.s.2022/2023 
 

 
 

 

“I percorsi che portano a strade differenti, spazi infiniti di luce riflessa, 

 si dividono in cristalli di emozioni che partono da un unico movimento centrale, 

cuore e passione, qualunque essa sia.”  (F.C.)                                                                                                                                                                                        



               IISS Gentileschi  
   

ESAME DI STATO A.S. ______/____   COMMISSIONE _________ 
 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

COGNOME______________________________    NOME__________________________________classe_________ 

 

INDICATORI GENERALI* 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco esauriente 
❑ pianificato e organizzato in modo disomogeneo 
❑ poco strutturato e/o organizzato in modo confuso 
❑ disorganico e/o poco pertinente alla traccia 
❑ non strutturato e/o non pertinente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della sintassi 

e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 
7 
 
6 
 
5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento   

 
10 
 
9 
8 
 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 



Espressione 
di giudizi 
critici  e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti o inesistenti 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI SPECIFICI* DESCRITTORI 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo puntuale e corretto 
❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta quasi tutti i vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna in modo corretto 
❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale o inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo parziale e inadeguato 
❑ Rispetta i vincoli posti nella consegna in modo quasi del tutto inadeguato 
❑ Non rispetta la consegna 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Comprende il testo in modo:  
❑ corretto, completo ed approfondito 
❑ corretto, completo e abbastanza approfondito 
❑ corretto e completo 
❑ corretto e abbastanza completo 
❑ complessivamente corretto  
❑ incompleto o impreciso 
❑ incompleto e impreciso 
❑ frammentario e scorretto 
❑ molto frammentario e scorretto 
❑ del tutto errato 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

❑ Sa analizzare il testo in modo articolato, completo e puntuale  
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e completo 
❑ Sa analizzare il testo in modo articolato e corretto  
❑ Sa analizzare il testo in modo corretto e abbastanza articolato  
❑ Sa analizzare il testo in modo complessivamente corretto  
❑ L’analisi del testo risulta parziale o imprecisa 
❑ L’analisi del testo risulta parziale e imprecisa 
❑ L’analisi del testo è lacunosa o scorretta 
❑ L’analisi del testo è molto lacunosa e/o scorretta 
❑ L’analisi del testo è errata o assente 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato, ampio e originale 
❑ Interpreta il testo in modo critico, ben articolato e ampio  
❑ Interpreta il testo in modo critico e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo abbastanza puntuale e approfondito 
❑ Interpreta il testo in modo complessivamente corretto  
❑ Interpreta il testo in modo superficiale o impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo superficiale e impreciso 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto o inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo scorretto e inadeguato 
❑ Interpreta il testo in modo errato/ Non interpreta il testo 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori 
specifici: MAX 40 punti)   
 

 
____/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 20 

    
   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della   
   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

 

      (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 

Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari 
 
……………………………………………..             …………………………………………..    …………………………………………. 

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



IIS Gentileschi 

    ESAME DI STATO a.s. ________/______   COMMISSIONE _________ 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

COGNOME__________________________________ NOME_________________________________classe_______ 

 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco esauriente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ poco strutturato e/o organizzato in modo confuso 
❑ disorganico e/o poco pertinente alla traccia 
❑ non strutturato e/o non pertinente alla traccia 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑  informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 

7 
6 



❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati o imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e imprecisi in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi o scorretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 
❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 

all’argomento  

5 
4 
3 
2 

       1 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti e/o inesistenti 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 
 

❑    Sa individuare in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Sa individuare in modo preciso e abbastanza puntuale la tesi e le argomentazioni presenti 
nel testo proposto 

❑    Sa individuare in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Sa individuare in modo corretto e abbastanza preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel 
testo  

❑    Sa individuare in modo complessivamente corretto la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

❑    Individua in modo parziale o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Individua in modo parziale e impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Individua in modo lacunoso o confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Individua in modo lacunoso e confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  

❑    Non individua le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto 

20 
18 
 

16 
14 
 

12 
 

10 
8 
6 
4 

        2         

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 

❑    Sa produrre un testo argomentativo efficace, coerente e incisivo, con un uso appropriato dei 

connettivi 

❑    Sa produrre un testo argomentativo efficace e coerente, con un uso appropriato dei 
connettivi 

❑    Sa produrre un testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei 
connettivi 

❑    Sa produrre un testo argomentativo abbastanza coerente e organico, con un uso 
sostanzialmente appropriato dei connettivi 

❑    Sa produrre un testo argomentativo complessivamente coerente e abbastanza 

appropriato nell’uso dei connettivi 

❑    Produce un testo argomentativo parzialmente coerente o con uso impreciso dei connettivi 

❑    Produce un testo argomentativo non del tutto coerente e con uso impreciso dei connettivi 

❑    Produce un testo argomentativo incoerente o con uso scorretto dei connettivi 

❑    Produce un testo argomentativo incoerente e con uso scorretto dei connettivi 

❑    Produce un testo argomentativo del tutto incoerente e con un uso errato dei connettivi  

10 
 

        9 
        
        8 
 
        7 
       
       
        6  
 
        5 
        4   
        3 
        2 
        1  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione 
 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi, congruenti, ampi e 
originali 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali precisi e congruenti  

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e congruenti  

   Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali validi e/o congruenti  

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali complessivamente 
adeguati 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali o superficiali 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e imprecisi 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali o inappropriati 

❑    Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e inadeguati 

❑    L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali  

10 
 

9 
8 
7 
6 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 ❑ PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: 
MAX 40 punti)   

____/100 

 ❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 
 

    Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma  
    della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo  
    arrotondamento) 

 

    (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019. 



Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 
I Commissari 
 
……………………………………………..             …………………………………………..    …………………………………………. 

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



IIS Gentileschi 

    ESAME DI STATO a.s. _______/_____   COMMISSIONE _________ 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 
 

                COGNOME________________________________ NOME_____________________________classe_____ 

 

INDICATORI 

GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace e con apporti originali 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo efficace 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato 
❑ ben ideato e pianificato, organizzato in modo discreto 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco esauriente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco funzionale 
❑ poco strutturato e/o organizzato in modo confuso 
❑ disorganico e/o poco pertinente alla traccia 
❑ non strutturato e/o non pertinente alla traccia 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente, con utilizzo appropriato dei connettivi testuali 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ nel complesso coerente, ma impreciso nell’uso dei connettivi 
❑ poco coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o poco coerente, con nessi logici inadeguati 
❑ non coeso e incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, articolato e vario 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ corretto e abbastanza appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso o generico 
❑ impreciso e limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

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

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con piena padronanza dell’uso della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della sintassi e della 

punteggiatura 
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con uso nel complesso appropriato della 

sintassi e della punteggiatura 
❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della 

punteggiatura 
❑ talvolta impreciso e/o scorretto 
❑ impreciso e scorretto  
❑ molto scorretto 
❑ gravemente scorretto 
❑ del tutto scorretto 

 

10 

9 

8 

 
7 
 

6 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie, precise e approfondite in relazione 

all'argomento 
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione 

all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie in relazione all'argomento  
❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi ma corretti in relazione all'argomento 
❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e scorretti in relazione all'argomento 

 
10 

 
9 
8 
 

7   
6 
5 
4 



❑ dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione 
all’argomento 

3-1 
 

Espressione 
di giudizi 
critici  
e valutazioni 
personali 

Esprime giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ approfonditi e critici 
❑ validi e pertinenti 
❑ validi e abbastanza pertinenti 
❑ corretti anche se generici 
❑ limitati o poco convincenti 
❑ limitati e poco convincenti 
❑ estremamente limitati o superficiali 
❑ estremamente limitati e superficiali 
❑ inconsistenti o inesistenti 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INDICATORI 
SPECIFICI* 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e dell’ 
eventuale 
paragrafazione  
 

❑  Sa produrre un testo pertinente, nel completo rispetto della traccia, con eventuali 
titolo e paragrafazione coerenti, efficaci e originali 

❑     Sa produrre un testo pertinente, nel  rispetto della traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

❑     Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione coerenti 

❑    Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione adeguati 

❑    Sa produrre un testo pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e/o 
paragrafazione adeguati 

❑    Produce un testo pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e/o 
paragrafazione inesatti e/o mancanti  

❑    Produce un testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia con eventuali  titolo e 
paragrafazione inappropriati e/o mancanti 

❑    Produce un testo poco pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione inappropriati o mancanti 

❑    Produce un testo non pertinente rispetto alla traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione  scorretti e/o mancanti 

❑    Produce un testo del tutto confuso rispetto alla traccia, con eventuali titolo e 
paragrafazione completamente errati o mancanti 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 

❑    Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato, organico e personale 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato e organico 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e abbastanza articolato 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo complessivamente lineare e ordinato 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro o ordinato 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo poco chiaro e disordinato 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo piuttosto confuso e disorganico 
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo  confuso e disorganico  
❑    Sviluppa la propria esposizione in modo del tutto confuso e disorganico 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1  

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 

❑    Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati, ampi e originali 
❑    Utilizza riferimenti culturali precisi, articolati  
❑    Utilizza riferimenti culturali validi, precisi 
❑    Utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati e precisi 
❑    Utilizza riferimenti culturali complessivamente corretti 
❑    Utilizza pochi riferimenti culturali  
❑    Utilizza pochi riferimenti culturali e alquanto imprecisi 
❑    Utilizza  riferimenti culturali scarsi ed errati 
❑    Utilizza riferimenti culturali completamente errati 

   Non inserisce riferimenti culturali  

20  
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4  
 2  

❑ PUNTEGGIO TOTALE (Ind.tori generali: MAX 60 punti – Ind.tori specifici: MAX 40 punti)   
❑  

 
____/100 

❑ PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE  
____/ 20 

    
   Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della    
   parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e relativo arrotondamento) 

 

   (*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" di cui al D.M. 1095 del 21/11/2019.  

      Il presidente della Commissione: ……………………………………………………… 

I Commissari: 
……………………………………………..             …………………………………………..    …………………………………………. 

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



Griglia di valutazione per la seconda prova scritta 

Teoria, Analisi e Composizione 

TIPOLOGIA  A: 

Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della 
letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa 

contestualizzazione storica. 

CANDIDATO/A

————————————————-

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)

Teorico - 
Concettuale

Conoscenza 
delle 
grammatiche, 
delle sintassi 
e dei sistemi 
di notazione 
musicali. 

Il candidato 
conosce il 
sistema 
musicale del/i 
brano/i 
analizzato/i 
relativamente 
alla 
morfologia 
delle strutture 
di riferimento, 
alle principali 
relazioni 
sintattiche e ai 
sistemi di 
notazione. 

In modo ampio 
e completo

2.0 max. 4 

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.25

In minima 
parte.

0.5

Applicazione 
corretta degli 
elementi di 
teoria 
musicale 
nella lettura, 
nella 
scrittura, 
nell’ascolto e 
nell’esecuzion
e. 

Il candidato 
conosce e 
applica i 
presupposti 
teorici sottesi 
ai brani 
oggetto della 
prova 
giustificando 
nell’analisi le 
proprie 
osservazioni. 

In modo ampio 
e completo

2.0

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.25

In minima 
parte.

0.5



Analitico - 
Descrittivo

Capacità di 
analisi 
formale-
strutturale, 
stilistica e 
sintattico- 
grammaticale 
all’ascolto e 
in partitura. 

Il candidato 
analizza gli 
elementi 
fraseologico-
formali, i 
profili 
stilistici, le 
principali 
strutture 
armoniche e i 
relativi nessi 
sintattici del/i 
brano/i 
assegnato/i. 

In modo ampio 
e completo

4.0 max. 8

In modo 
adeguato e 
corretto

3.0

In modo 
essenziale

2.5

In minima 
parte.

1.0

Capacità di 
contestualizz
azione 
storico-
stilistica di 
opere e autori 
(conoscenza 
delle relazioni 
tra elementi 
di un 
costrutto 
musicale e 
relativi 
contesti 
storico- 
stilistici). 

Il candidato 
inquadra gli 
elementi 
stilistici 
individuati nel 
più ampio 
contesto di 
appartenenza 
del brano, con 
opportuni 
riferimenti 
storico- 
culturali. 

In modo ampio 
e completo

2.0

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.0

In minima 
parte.

0.5

Autonomia di 
giudizio, di 
elaborazione 
e 
d’inquadram
ento culturale 
del proprio 
operato. 

Il candidato 
produce e 
argomenta 
personali 
riflessioni 
critiche in 
ordine alle 
proprie scelte. 

In modo ampio 
e completo

2.0

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.0

In minima 
parte.

0.5

Performativo 
- strumentale

Competenza 
tecnico- 
esecutiva 
strumentale/
vocale. 

Il candidato 
esegue brani 
appartenenti a 
epoche, 
generi, stili e 
tradizioni 
diverse, di 
difficoltà 

In modo 
preciso e sicuro

4.0 max. 8 

In modo 
adeguato e 
corretto

3.0

In modo 
essenziale

2.5

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)



LA COMMISSIONE

difficoltà 
coerente con il 
percorso di 
studi svolto. 

In modo incerto 1.0

Capacità 
espressive e 
d’interpretazi
one. 

Il candidato 
interpreta il 
repertorio con 
coerenza 
stilistica, 
originalità ed 
espressività, 
utilizzando 
dinamica, 
agogica e 
fraseggio 
mantenendo 
un adeguato 
controllo 
psicofisico. 

In modo 
preciso e sicuro

3.0

In modo 
adeguato e 
corretto

2.5

In modo 
essenziale

2.0

In modo incerto 1.0

Conoscenza 
specifica 
letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme. 

Il candidato 
dimostra di 
possedere le 
conoscenze 
della specifica 
letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme, 
esplicitando le 
caratteristiche 
formali, 
stilistiche e 
tecnico-
esecutive dei 
brani eseguiti. 

In modo 
adeguato e 
corretto

1.0

In modo 
essenziale

0.5

TOTALE p.         /p. 20

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)



Griglia di valutazione per la seconda prova scritta 

Teoria, Analisi e Composizione 

TIPOLOGIA  B: 

TIPOLOGIA B1: Composizione di un brano mediante un basso dato con 
modulazioni ai toni vicini. 

TIPOLOGIA B2: Composizione di un brano mediante la realizzazione 
dell’accompagnamento o dell’armonizzazione di una melodia data. 

CANDIDATO/A

————————————————-

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)

Teorico - 
Concettuale

Conoscenza 
delle 
grammatiche, 
delle sintassi 
e dei sistemi 
di notazione 
musicali. 

Il candidato 
conosce il 
sistema 
musicale del/i 
brano/i 
analizzato/i 
relativamente 
alla 
morfologia 
delle strutture 
di riferimento, 
alle principali 
relazioni 
sintattiche e ai 
sistemi di 
notazione. 

In modo ampio 
e completo

2.0 max. 4 

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.25

In minima 
parte.

0.5

Applicazione 
corretta degli 
elementi di 
teoria 
musicale 
nella lettura, 
nella 
scrittura, 

Il candidato 
conosce e 
applica i 
presupposti 
teorici sottesi 
ai brani 
oggetto della 
prova 

In modo ampio 
e completo

2.0

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.25



scrittura, 
nell’ascolto e 
nell’esecuzion
e. 

prova 
giustificando 
nell’analisi le 
proprie 
osservazioni. 

In minima 
parte.

0.5

Analitico - 
Descrittivo

Capacità di 
contestualizz
azione 
storico-
stilistica di 
opere e autori 
(conoscenza 
delle relazioni 
tra elementi 
di un 
costrutto 
musicale e 
relativi 
contesti 
storico- 
stilistici). 

Il candidato 
inquadra gli 
elementi 
stilistici 
individuati nel 
più ampio 
contesto di 
appartenenza 
del brano, con 
opportuni 
riferimenti 
storico- 
culturali. 

In modo ampio 
e completo

2.0 max. 8

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.0

In minima 
parte.

0.5

Autonomia di 
giudizio, di 
elaborazione 
e 
d’inquadram
ento culturale 
del proprio 
operato. 

Il candidato 
produce e 
argomenta 
personali 
riflessioni 
critiche in 
ordine alle 
proprie scelte. 

In modo ampio 
e completo

2.0

In modo 
adeguato e 
corretto

1.5

In modo 
essenziale

1.0

In minima 
parte.

0.5

Poietico - 
Compositivo

Capacità di 
cogliere e 
utilizzare in 
modo 
appropriato: 
a. elementi 
sintattico  - 
grammaticali
b. fraseologia 
musicale
c. accordi e 
funzioni 
armoniche.

Capacità di 
elaborare 

Il candidato 
coglie la 
struttura 
generale della 
traccia 
assegnata 
elaborando 
soluzioni 
compositive 
appropriate in 
ordine a: 
morfologia 
degli accordi, 
concatenazion
i armoniche, 

In modo ampio 
e completo

4.0

In modo 
adeguato e 
corretto

3.0

In modo 
essenziale

2.5

In minima 
parte.

1.0

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)



Capacità di 
elaborare 
autonoma 
soluzioni 
espressive.

concatenazion
i armoniche, 
condotta delle 
parti e 
fraseologia. 

Performativo 
- strumentale

Competenza 
tecnico- 
esecutiva 
strumentale/
vocale. 

Il candidato 
esegue brani 
appartenenti a 
epoche, 
generi, stili e 
tradizioni 
diverse, di 
difficoltà 
coerente con il 
percorso di 
studi svolto. 

In modo 
preciso e sicuro

4.0 max. 8 

In modo 
adeguato e 
corretto

3.0

In modo 
essenziale

2.5

In modo incerto 1.0

Capacità 
espressive e 
d’interpretazi
one. 

Il candidato 
interpreta il 
repertorio con 
coerenza 
stilistica, 
originalità ed 
espressività, 
utilizzando 
dinamica, 
agogica e 
fraseggio 
mantenendo 
un adeguato 
controllo 
psicofisico. 

In modo 
preciso e sicuro

3.0

In modo 
adeguato e 
corretto

2.5

In modo 
essenziale

2.0

In modo incerto 1.0

Conoscenza 
specifica 
letteratura 
strumentale, 

Il candidato 
dimostra di 
possedere le 
conoscenze 

In modo 
adeguato e 
corretto

1.0

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)



La Commissione

letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme. 

possedere le 
conoscenze 
della specifica 
letteratura 
strumentale, 
solistica e 
d’insieme, 
esplicitando le 
caratteristiche 
formali, 
stilistiche e 
tecnico-
esecutive dei 
brani eseguiti. 

In modo 
essenziale

0.5

TOTALE p.         /p. 20

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 
ATTRIBUITI

PUNTEGGIO 
   (MAX. 20)



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50-1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 5 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50-1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 2.50 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
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