
 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 pag.1/66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 
 

________________________________________________________________________________ 
P.O.F. 2015 – 2016 

- aggiornato al 18 novembre 2015 – ril.1.1



 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 (agg.18-11-15) pag.2/66 

 

SOMMARIO 
Riferimenti normativi e di diritto ....................................................................................................................... 4 
Missione .......................................................................................................................................................... 5 
FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE ......................................................................................................... 5 
FINALITÀ GENERALI ...................................................................................................................................... 6 
Linee programmatiche d’Istituto per l’inclusione scolastica ............................................................................. 6 
Accoglienza alunni stranieri ............................................................................................................................. 8 
Accoglienza nuovi studenti .............................................................................................................................. 9 
Proposta educativa ........................................................................................................................................ 10 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ ............................................................................................................... 10 
Mappa di procedure e strumenti per l’orientamento ...................................................................................... 12 

L’ENTITÀ SCOLASTICA   DENOMINAZIONE E DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA ................................ 13 

Breve storia della  scuola .............................................................................................................................. 13 
Tratti geografici, culturali e socio-economici .................................................................................................. 13 

RISORSE UMANE ................................................................................................................................................. 15 

CONSIGLIO DI ISTITUTO ................................................................................................................................. 15 
GIUNTA ESECUTIVA ........................................................................................................................................ 15 
ORGANIGRAMMA............................................................................................................................................. 16 
COORDINATORI TEAMS  DOCENTI .......................................................................................................................... 17 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI .................................................................................................................................. 17 
DOCENTI CTP-EDA ............................................................................................................................................. 17 

DOCENTI REFERENTI ATTIVITÀ/LABORATORI ............................................................................................................ 18 
COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO ............................................................................................................. 18 

POPOLAZIONE SCOLASTICA ..................................................................................................................... 19 

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI ....................................................................................................... 20 

PLESSO VIA COSCILE ........................................................................................................................................... 20 
PLESSO VIA ROMA ............................................................................................................................................... 20 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA TEMPO SCUOLA .......................................................................................... 21 

ORARI PREVISTI .......................................................................................................................................... 21 

CALENDARIO SCOLASTICO ............................................................................................................................ 22 
FESTIVITÀ a. s. 2015-2016 .......................................................................................................................... 22 

AREE DISCIPLINARI, DISCIPLINE ...................................................................................................................... 23 

EDUCAZIONI TRASVERSALI ........................................................................................................................... 23 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE ............................................................................................................. 23 
Cultura della Sicurezza .................................................................................................................................. 23 
EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ............................................................ 24 
OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE ........................................................................................... 26 
EDUCAZIONE STRADALE ........................................................................................................................... 27 

SECONDARIA DI I GRADO ............................................................................................................................... 30 

AREA LETTERARIA LINGUISTICA .............................................................................................................................. 30 

ITALIANO ...................................................................................................................................................... 30 
STORIA ......................................................................................................................................................... 33 
GEOGRAFIA ................................................................................................................................................. 35 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA .......................................................................... 36 
RELIGIONE CATTOLICA .............................................................................................................................. 38 

AREA MATEMATICA E TECNICO-SCIENTIFICA ........................................................................................................... 39 



 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 (agg.18-11-15) pag.3/66 

 

MATEMATICA ............................................................................................................................................... 39 

SCIENZE ....................................................................................................................................................... 40 
TECNOLOGIA ............................................................................................................................................... 41 

AREA ESPRESSIVA ............................................................................................................................................... 42 

MUSICA ........................................................................................................................................................ 42 
ARTE E IMMAGINE ...................................................................................................................................... 44 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ............................................................................................................... 46 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ................................................................................................ 48 
STRUMENTO MUSICALE............................................................................................................................. 48 

Attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica ......................................................... 50 
Finalità:  promuovere il successo scolastico, offrire pari opportunità agli alunni ............................................ 50 
PROGETTI DIDATTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 ................................................................. 51 
PROGETTI USR  - aree a rischio /  - a forte processo immigratorio .............................................................. 52 
PROGETTI F.E.S.R.POR Calabria 2015/2016 .............................................................................................. 52 
CORSI P.O.N. F.S.E. DEL PROGETTO INTEGRATO D’ISTITUTO 2015/16 ............................................... 52 

RETI DIDATTICHE ATTIVE ................................................................................................................................... 53 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) ....................................................................................................... 54 

VERIFICA E VALUTAZIONE ................................................................................................................................. 54 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ........................................................................................................ 54 

VERIFICA .......................................................................................................................................................... 55 
VALUTAZIONE .................................................................................................................................................. 55 

CRITERI PER LA CORREZIONE\VALUTAZIONE ELABORATI E PRESTAZIONI ............................................ 57 
CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE  D’ESAME ............................................................ 59 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME ............................................................................ 60 

CRITERI DESCRITTORI E VOTI .................................................................................................................. 60 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LIVELLO DI VOTO E PER DISCIPLINA E/O AREE DISCIPLINARI ............ 62 

ORARI DELLE LEZIONI ........................................................................................................................................ 63 

N.B.  I DOCENTI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO RICEVONO NEL PLESSO  DI VIA ROMA ............... 64 
I PROFF. FRATTO , LA FALCE M.PIA RICEVONO DURANTE LA PRIMA MEZZ'ORA NELL'ORARIO 

INDICATO .......................................................................................................................................................... 64 
LA PROF. COSENTINO RICEVE DURANTE LA SECONDA MEZZ'ORA NELL'ORARIO INDICATO ................ 64 

IL PROF. GUGLIOTTI RICEVE DURANTE LA PRIMA MEZZ'ORA DÌ LUNEDI' NELLA SEDE DI VIA COSCILE E 

IL VENERDI' NELLA SEDE DI VIA ROMA ......................................................................................................... 64 
ORARIO RICEVIMENTO PER I RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE ........................................................................ 64 

DOCUMENTAZIONE ............................................................................................................................................. 65 

DIDATTICA ........................................................................................................................................................... 65 

VALUTATIVA ......................................................................................................................................................... 65 

PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE ......................................... 65 

A.S.2015-16 .................................................................................................................................................. 65 

DOCUMENTI CORRELATI AL P.O.F. ................................................................................................................... 65 

CARTA DEI SERVIZI ............................................................................................................................................... 65 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO ................................................................................................................................... 66 
SICUREZZA .......................................................................................................................................................... 66 
ALLEGATI ............................................................................................................................................................. 66 



 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 (agg.18-11-15) pag.4/66 

 

INTRODUZIONE 

Riferimenti normativi e di diritto 
Il Collegio dei Docenti 

riunitosi nelle sedute del …-09-15  verb.n…, ...-09-15  verb.n…, …-09-15  verb.n…., 18-11-15  verb.n.29.  
ed il Consiglio di Istituto 

riunitosi nelle sedute del: …-9-15 verb.n…., 19-11-15  verb.n.29. 
- vista la Legge istitutiva N. 1859 del 1962;  e le Leggi  N.  348  del  16.6.77,  N.  517  del  4.8.77, D.M.  6.2.79, D.M. 8.2.79, D.M. 9.2.79 (programmi), 
D.M. 26.8.81, D.M. 22.7.83  e  visto il D.P.R. N.399 del 23.8.88 e la C.M. 263 del 22.9.88;  
- vista la Legge N.104 del 5.2.92 legge quadro assist.,integr. e diritti  handicap. e il D.Interm. 9.7.92;  
- vista la legge N.162 del 26.6.90 prev.tossic. e la C.P. 205/7.7.92  
- visto il D.M. 16.11.92 e la C.M.(pari data): continuità educativa;  
- visto il DL 285 30 aprile 1992 e il DI 5 agosto 1994, educazione stradale 
- visto D.Lgs 626/94 e 242/96 sicurezza sul lavoro;  
- visto l'art.21 L.59/97 autonomia organizzativa 
- visto il D.P.R. 8/3/99: Regolamento Autonomia 
- visto il D.M. 201/99  corsi ad indirizzo musicale 
- vista la legge 53/03 riforma del primo ciclo istruzione, le “Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca” (Dir.10.11.2006) 
- vista la C.M. 01.03.2006, n.24 Linee Guida per l'’accoglienza e l'’integrazione degli alunni stranieri 
- visto il CCNL per il comparto scuola del 29/11/2007 
- viste le Indicazioni Nazionali per il Curricolo D.M 31/07/07 e DM 137 del 01/09/08,  le Indicazioni nazionali per i Piani di Studio personalizzati (D.lgs. n. 
59/2004), gli Assi culturali (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007), il Regolamento sulla Valutazione degli alunni (DPR 22-06-2009 N.122) 
- visto il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ( 4 marzo 2009) 
- viste le Linee Guida per l’Educazione Ambientale ed allo Sviluppo Sostenibile del 09/12/09 
- vista la Legge 170 del 18/10/2010 alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), il DM 5669 del 12-07-2011 e le allegate Linee Guida 
- viste le Linee Guida per  l’Educazione Alimentare del 14/10/2011 
- vista la Direttiva del 27/12/12 concernente gli “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica“ 
- visto il Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo Nota 7734 del 26 novembre 2012 
- considerata la Circolare n.47 del 21/10/2014 e la Direttiva 11 del 18/09/2014: priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17 
- viste le  Linee di orientamento per il contrasto del bullismo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/4/2015 
- visto gli esiti delle riunioni dei Dipartimenti di Area della scuola riunitisi nei giorni ../9/2015 v.1, ../9/2015 v.2 
- visto il regolamento d'istituto ed il piano delle attività proposto dal Preside;  
 

hanno ridefinito, deliberato e adottato per l'Anno Scolastico 2015/ 2016 il presente  
 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
  
che, redatto in n.66 pagine numerate e timbrate, diviene parte integrante dei rispettivi verbali del Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto e Assemblea 
A.T.A. I docenti ne adatteranno l’articolazione (nel Progetto Didattico del Team e a livello disciplinare) in riferimento alle differenziate esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento delle varie classi. 
Il presente Piano tiene essenzialmente conto di quattro aspetti fondamentali, inerenti la pedagogia, la didattica e l’organizzazione scolastica: 
· l’affermazione e il consolidamento dell’Autonomia scolastica e di tutta la sua evoluzione normativa 
· il CCNL del comparto scuola attualmente vigente 
· il complesso dell’impostazione organizzativa, pedagogica, educativa e didattica della scuola italiana 
· le caratteristiche degli alunni e dell’utenza della scuola e le relative specifiche esigenze formative degli alunni e del territorio 
Sulla base di quanto sopra evidenziato, il presente POF vuole inserirsi organicamente nell’intero processo di rinnovamento complessivo cha ha 
investito la scuola italiana nell’ultima parte del Novecento e che ha trovato un suo punto di approdo nella legge n. 53/03 prima e successivamente nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo emanate il 31 luglio 2007 e nel decreto n.137 del 1 Settembre 2008 e successivamente sostituite dal Regolamento 
recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo N. 7734 del 26 novembre 2012. 
Al riguardo, si ritiene opportuno effettuare una rapida sintesi di questo percorso, evidenziandone le sue tappe fondamentali, che hanno rivoluzionato 
l’impianto della scuola nella sua strutturazione di fondo, a partire dalla microlegislazione degli anni settanta (Legge n.820/71, Decreti Delegati del ’74, 
Legge 517/77) che ne modificava già gli aspetti essenziali e poi anche i programmi del ’79 della scuola media e dell’85 della scuola elementare, la 
legge 148/90 per arrivare, infine, al conseguimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, che ha rappresentato il vero punto di approdo dell’intero 
processo. 
La concretizzazione dell’autonomia (D.P.R. 275/99) si è posta l’obiettivo di rendere più efficace l’azione delle varie istituzioni scolastiche, elevandone 
ulteriormente i livelli qualitativi e l’efficienza del servizio. 
Successivamente con la Legge n.3 del 28 marzo 2003 e con i successivi decreti attuativi ci si è posto l’obiettivo di modificare, dopo circa 80 anni, 
l’intera struttura della scuola del nostro paese, risalente alla Riforma Gentile e ormai per molti aspetti obsoleta. 
Recentemente sono state apportate modifica parziali dal ministro Fioroni, dal ministro Gelmini e dal ministro Profumo; attuale ministro Stefania Giannini. 
Su questa base, la nostra Istituzione Scolastica definisce la propria identità culturale e progettuale. In riferimento soprattutto a: 

· art.3 del DPR n. 275 dell’8/3/1999 che, tra l’altro, al comma 1 recita “Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
progettuale delle istituzione scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia” al comma 2 che “riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 
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conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
e valorizza le corrispondenti professionalità”, aspetto quest’ultimo, particolarmente importante per la nostra realtà. 

· Le nuove “Disposizioni urgenti in materia di istruzione” emanate dal ministro Gelmini con D.L. 137 del 1 settembre 2008 che prevedono il 
ritorno della valutazione del rendimento scolastico con il voto e il ripristino del voto in condotta e dell’insegnante unico nella scuola primaria. 

· Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo Nota 7734 del 26 novembre 2012, 
contenenti le linee, i riferimenti, gli obiettivi e traguardi da raggiungere nell’impostazione e nell’evoluzione dei curricoli della scuola ; 
 
Il presente P.O.F. vuole dunque essere una vera e propria “carta d’identità” della scuola, attraverso cui: 
· evidenziare la propria specificità 
· rendere trasparenti le finalità educative 
· autovalutare il processo di insegnamento-apprendimento al fine di migliorarlo 
· illustrare la politica educativa, le metodologie didattiche, i progetti attivati, gli obiettivi e le finalità pedagogiche, le modalità di verifica 
· fornire agli utenti criteri di valutazione omogenei 
· assumere impegni nei confronti dell’utenza 
 

Missione 
 
 
La Scuola del Primo Ciclo, obbligatoria e gratuita, in quanto Scuola formativa del ragazzo, si pone, come prima finalità, di attuare il principio, 
solennemente sancito dalla Costituzione (art. 3 e 33), che sia garantito il diritto allo studio a tutti i cittadini. 
La Carta dei servizi dell’ Istituto “E. De Nicola” , strumento di affidabilità e trasparenza nell’erogazione e nell’organizzazione del servizio , in sintonia con 
i dettati costituzionali e con le norme legislative attinenti al mondo dell’educazione, ispira il suo progetto educativo al rispetto dei principi di : 
- Uguaglianza, per cui nessuna condizione riguardante la diversità di sesso,  razza, etnia,  religione,  opinioni politiche,  condizioni psico-fisiche e 

socio-economiche può, in qualche modo, limitare il pieno ed effettivo esercizio del diritto all’istruzione;  
- Imparzialità, per cui tutti gli operatori  scolastici agiranno secondo criteri di obiettività ed equità; 
- Accoglienza e integrazione, per cui la  Scuola si impegna,  con opportuni e adeguati atteggiamenti di tutti gli operatori, a favorire l'accoglienza dei 

genitori e degli alunni con particolare riguardo alle fasi d'ingresso e alle problematiche relative a situazioni di handicap o di disagio scolastico . 
 
Tale progetto viene formalizzato annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa: il documento fondamentale  dell’identità culturale e progettuale della 
Scuola; esso nasce da una attenta analisi: 
- del contesto-comunità, 
- dei  bisogni  dell’utenza, 
- delle scelte opzionali delle famiglie, 
- delle risorse interne ed esterne, 
- dei risultati dell’autovalutazione d’istituto. 

 
Il documento infatti: 
- esplicita la progettazione curriculare ,  extracurriculare, educativa ed organizzativa; 
- riflette le esigenze del contesto sociale, economico, culturale del territorio; 
- è coerente con le finalità relative all’ indirizzo di studio dell’Istituto; 
- indica i traguardi, gli obiettivi, i contenuti, le scelte metodologiche degli insegnamenti, le modalità di verifica e i criteri di valutazione; 
- elenca le risorse materiali, finanziarie, umane; 
- esplicita l’ampliamento dell’offerta formativa; 
- verifica il processo educativo-didattico del piano, mediante l’analisi dei risultati. 

 
Tale documento viene deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d’ Istituto. 
 
 

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 
Le principali finalità educative e didattiche della nostra scuola sono l’educazione alla convivenza democratica e l’alfabetizzazione culturale. 
Pertanto, attraverso le progettazioni educative e didattiche generali e specifiche, si cercherà di soddisfare non solo i bisogni e le richieste di 
alfabetizzazione cognitiva ma anche di offrire occasioni che aiutino l’alunno a crescere nella dimensione socio-affettiva, a costruire un’immagine di sé 
ad avere al consapevolezza della propria identità personale e culturale, ad essere capace di convivere ed interagire con altre identità. 
La scuola, inoltre, dedica ogni sforzo per formare personalità capaci di orientarsi nella complessa realtà circostante, per sviluppare la creatività e per 
padroneggiare i saperi tecnologici. 
Tutto ciò nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento dei singoli alunni. 
L’autonomia scolastica, con il suo regolamento (DPR 275/99) esalta la capacità e la responsabilità progettuale delle singole scuole e dei suoi operatori 
scolastici.  
La riforma (L.53/2003) consente di personalizzare percorsi di apprendimento in relazione alle aspirazioni degli alunni. 
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Le “Indicazioni nazionali per il curricolo”, alle quali la predisposizione di questa parte del POF si ispira consentono di utilizzare linee-guida di grande 
valore pedagogico e di avere un indispensabile e sicuro punto di riferimento. A tal fine, si servirà del complesso degli strumenti che l’attuale legislazione 
gli mette a disposizione, con particolare riferimento alla flessibilità organizzativa e didattica. 
Altro punto di riferimento importante sono le politiche europee in materia di istruzione, messe a punto nel Consiglio di Lisbona del 2000 e in quelli 
successivi, che hanno impostato quella che ormai viene identificata come “Strategia di Lisbona” e che si basa sul “Metodo aperto di coordinamento”. 
In questo contesto, nell’ottica del Long-life learning l’azione della scuola sarà basata sul successo scolastico e formativo degli alunni e sulla promozione 
del possesso di competenze durature e spendibili nell’attuale società della conoscenza. 
 Per attuare tutto ciò, le progettazioni didattiche mireranno all’integrazione tra curricolo obbligatorio e le attività laboratori ali e facoltativo-opzionali, 
privilegiando la inter  e pluridisciplinarità. 
L’obiettivo finale è quello di migliorare la qualità del servizio scolastico sempre più rispondenti ai bisogni e alle attese degli utenti (alunni, famiglie, 
territorio …..). 
Il curricolo avrà come elemento trasversale l’utilizzo generalizzato della multimedialità e delle nuove tecnologie.  
Le proposte di concorsi e attività varie saranno accolte solo se compatibili ed in sintonia con la progettazione d’istituto contenuto nel presente POF. 
Di seguito vengono riportate le finalità e gli obiettivi principali. 
 

FINALITÀ GENERALI  
Il presente Piano dell’Offerta Formativa si pone in continuità con le finalità e le strategie prefigurate ed attuate nel precedente Anno Scolastico dagli 
Istituti Comprensivi da cui provengono i nostri alunni in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato che ripristina la situazione scolastica 
esistente nell’A.S. 2011/12 (un’unica scuola Sec.I Grado e due Direzioni Didattiche nel Comune di Castrovillari). 
Le finalità generali della scuola oltre a quelle già indicate, sono quelle presenti nella “Premessa generale delle Indicazioni per il curricolo, intitolata 
“Cultura, scuola, società”. Questa premessa è costituita da 4 paragrafi: la scuola nel nuovo scenario, centralità della persona, per una nuova 
cittadinanza, per un nuovo umanesimo, che sono paradigmatici di visione complessiva della scuola e delle sue finalità educative e didattiche. L’ottica al 
cui interno si muove l’intero impianto è quella di conciliare e rendere organiche le esigenze istruttive e quelle educative, nella prospettiva 
dell’affermazione di un nuovo scenario culturale. 
La necessità di rapportare le attività scolastiche alla complessità della realtà contemporanea ed alle sue dinamiche di sviluppo è orami evidente da 
tempo e la scuola non può prescindere da tale consapevolezza. 
L’uomo contemporaneo, e quindi anche il soggetto in età evolutiva, è sottoposto continuamente ad una molteplicità di stimoli. 
In questa direzione, compito principale della scuola è anche quello di dare senso e di ricomporre esperienze altrimenti frammentate. Da qui la necessità 
che la scuola si integri sempre di più con il territorio, con il mercato del lavoro, con la società nel suo complesso. Perciò bisogna muovere dai concreti 
bisogni formativi degli alunni per la costruzione dei saperi e di una solida formazione cognitiva e culturale.  
Centralità delle persona significa, invece, porre l’alunno, nei suoi vari aspetti (cognitivi, affettivi, socio-relazionali, estetici, etici, spirituali) al centro 
dell’azione della scuola. Ogni singolo alunno deve essere visto in questa direzione nella sua originalità e, quindi, i processi formativi devono essere 
articolati e condivisi.  
La scuola deve promuovere, altresì la formazione di una nuova cittadinanza che prenda le mosse da una continuità educativa. La partecipazione deve 
essere la base della formazione culturale e civile delle nuove generazioni. La definizione di un nuovo umanesimo è indispensabile per una realtà 
complessa, articolata, multietnica, multiculturale, globalizzata in cui viviamo. Sul piano strettamente educativo-didattico ciò presuppone di ricomporre 
unitariamente le discipline umanistiche, artistiche, espressive, tecniche e scientifiche. Una visione unitaria del sapere è assolutamente  imprescindibile. 
 

Linee programmatiche d’Istituto per l’inclusione scolastica 
la Direttiva del 27/12/12 concernente gli “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“ delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti in difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali(BES). A tal proposito 
verrà predisposto uno specifico Piano Annuale di Inclusione (AllegatoPOF14-15_inclusione.pdf) a cura del Gruppo di lavoro per l'inclusione (Docenti 
Funzioni strumentali area 3) che farà parte integrante del presente Piano dell’Offerta Formativa; tale Piano prevederà: Finalità, Obiettivi ed azioni 
positive, Procedure e strategie tali da garantire una effettiva Didattica Inclusiva. 
La nostra scuola ha aderito con delibera del Collegio Docenti del 12/11/2013 e del Consiglio d’Istituto del 23/12/13  alla Rete Provinciale di Scuole per 
l’Inclusività – Cosenza la cui Scuola Polo è l’ITIS “Vincenzo Cosentino” di Rende, titolare del CTS per la provincia di Cosenza;  le Scuole in Rete 
intendono condividere risorse e prassi per l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici, 
con disagio socio-economico, linguistico, culturale (Rif. MIUR: Direttiva 27/12/2012 e Circ. n° 8, prot. n° 561 del 6/03/2013)  

Utilizzo funzionale delle risorse umane 
Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, i compiti del G.I.O. (gruppo interno operativo) già operante nel ns. Istituto, 
verranno opportunamente ampliati includendo le problematiche relative non solo agli alunni con DSA ma a tutti i BES e curandone l’inclusione al pari 
degli altri.  Di seguito sono indicate le azioni strategiche ed i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nel protocollo di inclusione. 
 

Consiglio di Classe 
        
Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di: 
• documentazione presente  agli atti della scuola 
• elementi oggettivi (es: segnalazione degli operatori dei servizi 

Collegio dei docenti 
 
-Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano Annuale per l'Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli       alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per 
l'inclusione.        

ALLEGATO-POF14-15_inclusione.pdf
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sociali) 
• considerazioni psicopedagogiche e didattiche 
-Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte. 
-Delibera l'adozione di un percorso individualizzato e personalizzato. 
-Redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il PEI 
-Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative. 
-Firma il PDP./PEI 
-Monitora l'efficacia degli interventi progettati. 
 

-Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti. 
- Esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa (POF): 
• le linee programmatiche per l'inclusione; 
• criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali 
presenti; 
• impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale. 
 

Dirigente Scolastico 
 
-Coordina il G.I.O/ G.L.I. 
-Invia il PAI ai competenti Uffici degli UUSSRR, ai GLIP e al GLIR per 
la richiesta di organico di      sostegno. 
-Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini 
"funzionali”. 
 

Gruppo di lavoro per l'inclusione  (Docenti Funzioni strumentali area 3) 
 
-Rileva i BES presenti nella scuola sulla base dei dati emersi da ogni 
Consiglio di Classe 
-Raccoglie e documenta gli interventi didattico- educativi realizzati 
dall'istituzione scolastica. 
-Supporta i colleghi con azioni di confronto e consulenza sulle 
strategie/metodologie di gestione      delle classi. 
-Elabora, al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno), una 
proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES  mediante un'analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica. 
-Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della 
scuola nell'anno successivo. 
-Adatta il PAI sulla base delle risorse di sostegno effettivamente assegnate 
dall'USR. 
- Costituisce l'interfaccia della rete dei CTS (Centri Territoriali di 
Supporto)/CTI (Centri Territoriali per l'inclusione) e dei   servizi sociali e 
sanitari territoriali. 

La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti 
Non si può dar vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa capace di impostare una fruttuosa 
relazione educativa anche con alunni con disabilità.  
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in 
funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in 
relazione ai bisogni degli alunni. 
I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei 
suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica. 
Perché ciò si realizzi è necessario lavorare in tre direzioni: 
• il clima della classe 
Gli insegnanti devono accettare le diversità presentate dai disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe e costruire relazioni socio-
affettive positive. 
• le strategie didattiche 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali il lavoro di gruppo e/o di coppie, il 
tutoring, l’apprendimento cooperativo, per scoperta; l’utilizzo di attrezzature e ausili informatici. 
• l’apprendimento – insegnamento 
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, 
pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e 
“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

Inclusione alunni diversamente abili 
Il contesto normativo al quale la Scuola si deve attenere è quello della Legge n.104/1992, che indica le modalità operative e le collaborazioni 
interistituzionali indispensabili per programmare e realizzare l’inclusione degli  alunni in situazione di svantaggio-disabilità. 
Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà è fondamentale curare la complessa rete di relazioni, sia all’interno della 
scuola che con l’extrascuola, oltre che dare risposte adeguate dal punto di vista  organizzativo e strutturale, ai particolari bisogni degli alunni. 
All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, per ciascun alunno, uno specifico Piano Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio 
sanitari e delle famiglie. 
Gli interventi sono rivolti   all’integrazione dell’alunno nella classe di appartenenza e nel contesto scolastico e a favorire un armonico sviluppo delle sue 
capacità, attraverso esperienze che lo avvicinino il più possibile alle esigenze della vita. 
Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni, la scuola si avvale di insegnanti specializzati e di assistenti alla persona, 
messe a disposizione dall’Ente Locale. 
Organizzazione: 
L’insegnante di sostegno è nominato sulla classe nella quale è inserito l’alunno in situazione di handicap, assume la contitolarità nelle classi in cui 
opera ed è corresponsabile dell’andamento complessivo dell’attività didattica; integra la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come mediatore 
e facilitatore degli interventi e  favorisce la costruzione di percorsi individualizzati.  
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Il docente  di sostegno presta  la sua  attività in una o più classi a seconda della complessità  e della compatibilità degli interventi.  L’orario viene 
definito tenendo conto delle proposte dei Team , formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni  dei singoli alunni. 

Disturbi Specifici d’Apprendimento  
La scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia  avviato dalla legge 59/99 –  pone al centro delle  proprie attività la persona (legge 53/2003) 
attraverso  la definizione e la realizzazione delle strategie  educative e didattiche che  devono sempre tener  conto della singolarità e complessità di 
ogni  persona, della sua articolata identità, delle sue  aspirazioni, capacità e delle sue fragilità,  nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.  
Ciò premesso per gli alunni cui sono diagnosticati disturbi specifici d’apprendimento, la scuola porrà in essere le iniziative previste dalla legge 8 ottobre 
2010, n. 170  - che riconosce come DSA  la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia -  e dal decreto N. 5669 del 12 luglio 2011 cui sono 
allegate le  linee guida per il diritto allo studio degli alunni  con disturbi specifici di apprendimento.  
Saranno pertanto proposte azioni di didattica individualizzata e/o personalizzata che  la scuola, in raccordo con la famiglia, racchiuderà nel Piano 
Didattico Personalizzato, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo e con indicati gli strumenti compensativi utilizzati, le eventuali misure 
dispensative adottate, la verifica e la valutazione personalizzate, in corso d’anno e/o a fine ciclo. 
 
Formalizzazione della documentazione utilizzata per la didattica individualizzata e personalizzata (PDP). 
I docenti dei Consigli di classe con alunni DSA formalizzano la didattica personalizzata degli stessi attraverso la progettazione del PDP utilizzando le 
“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento “ allegate al DM 12 luglio 2011. 
Esso contiene dati relativi agli aspetti emotivo-affettivo-motivazionali e alle caratteristiche del percorso didattico pregresso. Il Piano descrive il 
funzionamento delle abilità strumentali e le caratteristiche del processo di apprendimento evidenziando la memorizzazione delle procedure, il recupero 
e l’organizzazione delle informazioni. 
Si evidenzieranno le strategie utilizzate dall’alunno nello studio e gli strumenti disposti dalla scuola. I singoli docenti apporteranno eventuali modifiche 
negli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali ed illustreranno strategie metodologiche e didattiche utilizzate dal 
Consiglio di classe , comprese le misure dispensative e gli strumenti compensativi. 
Il Piano educativo illustra i criteri e le modalità di verifica e di valutazione ed include il patto con la famiglia con la quale si concorderanno le modalità 
dello studio a casa. (Cfr. Linee Guida…) 
 

Integrazione  ed Inclusione degli alunni stranieri 
 
Per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, il progetto formativo sarà accompagnato da un 
coordinamento tra le iniziative legate ai loro bisogni educativi specifici e le attività didattiche ordinarie, e da un monitoraggio continuo e complessivo 
della ricaduta di esse sui singoli studenti per cogliere in itinere i cambiamenti in termini di progresso e necessità educative. Per gli stranieri saranno 
previsti percorsi di accoglienza, laboratori di italiano L2, moduli di recupero disciplinare, progetti di intercultura.() 
 
 
 

Accoglienza alunni stranieri 
Con il termine accoglienza (per come indicato nelle Linee Guida allegate alla CM 24/06)  ci si riferisce all’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti 
attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti entro cui tale rapporto si sviluppa 
attengono a tre aree distinte: amministrativa, comunicativo-relazionale, educativo-didattica. 
 
Area amministrativa 
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione concerne i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 
18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia. Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi 
momento dell’anno scolastico. 
Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con 
riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Area comunicativo-relazionale 
La gestione dell’accoglienza comporta all’interno dell’istituto un lavoro costante di formazione del personale e di coordinamento che si potrà attuare 
tramite una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di docenti (Commissione Accoglienza). 
Tale sforzo potrà coinvolgere anche i genitori così che le diverse culture di appartenenza coadiueranno la scuola nell'individuare gli strumenti migliori di 
dialogo. Potrà inoltre essere redatto un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, illustrante l’organizzazione della scuola e le diverse opzioni 
educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze. 
 
Area educativo-didattica. 
Per la rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia  risulterà utile, attraverso la Commissione Accoglienza, predeterminare una 
traccia tipo di colloquio che sia utile a comunicare informazioni sull’organizzazione della scuola, sulle modalità di rapporto scuola-famiglia  nonché sulle 
aspirazioni educative della famiglia. 
A cura della stessa Commissione potrà essere redatto un apposito "Protocollo Accoglienza" da inserire come Allegato al Regolamento di Istituto. 
 
Gli alunni stranieri potranno avvalersi inoltre: 
- del modulo didattico “Imparo a Studiare: italiano” predisposto nell’ambito dell’ ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto. 
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- Laboratorio L2 – alfabetizzazione. Destinatari: alunni non italofoni, inseriti nel sistema scolastico italiano da circa un anno, che possiedono 
competenze iniziali collocabili a un livello inferiore a quello A1 rispetto al quadro di riferimento europeo. 

- Laboratorio L2 – consolidamento. Destinatari: alunni non italofoni, inseriti nel sistema scolastico italiano da due-tre anni, che possiedono 
competenze iniziali collocabili a un livello intermedio tra A1 e A2 (basico/elementare) rispetto al quadro di riferimento europeo. Articolazione del 
laboratorio: 3 ore in orario curricolare di consolidamento delle abilità nella lingua italiana.  

 
 

Accoglienza nuovi studenti 
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, saranno attivate le iniziative piu' idonee per le opportune attività di accoglienza 
dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti 
di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'."(c.3 art.3 DPR 235/2007)
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Proposta educativa 
La Scuola dell’Autonomia, per rispondere, nel modo più efficace possibile alle richieste di cultura, formazione, preparazione professionale  della società 
ha fatto della flessibilità una delle sue strutture portanti.  La flessibilità organizzativa, ma soprattutto quella didattica e metodologica  consentono di 
adeguare i percorsi formativi  alle esigenze  degli alunni e di recepire i bisogni formativi dell’utenza per assicurare il successo scolastico di tutti gli 
studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità e di svantaggio. I punti di riferimento  dell’apprendimento - 
insegnamento si riconoscono  nelle Indicazioni Nazionali che pongono  al centro dell’azione didattica l’alunno nella sua dimensione reale, quanto, cioè, 
il più possibile rispondente, alle sue attitudini, bisogni, conoscenze, capacità, e non solo, in  una prospettiva individuale, ma rapportata alle esigenze di 
cui il ragazzo è portatore ed interprete di un progetto educativo condiviso. L’obiettivo della scuola, collaborando con le comunità di appartenenza, locali 
e nazionali,  è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente, educare, quindi, ad una cittadinanza unitaria e plurale 
per formare i cittadini  del domani. L’azione dell’insegnante  inizia dall’ideare il percorso formativo più consono - per contenuti, metodi, strategie, tempi e 
modi -  alla  crescita del gruppo  che gli viene assegnato (pur sempre nella valorizzazione delle individualità); si inquadra nel contesto imprescindibile 
delle Indicazioni nazionali , e  tiene conto delle connessioni tra i vari saperi . 
Il raggruppamento delle discipline in “ aree” indica, oltretutto, la possibilità di interazione e collaborazione tra i vari docenti. Sono, così, individuati 
traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della Primaria e del Primo Ciclo di studio che rappresentano riferimenti per gli 
insegnanti ed aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. A tal fine i docenti progettano gli obiettivi di apprendimento delle 
singole discipline per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni. La progettazione educativa, elaborata dal 
Collegio dei Docenti, delinea le linee guida dei percorsi formativi che verranno esplicati nella programmazione dei singoli docenti, armonizza le attività 
dei Consigli di classe, stabilisce gli strumenti di rilevazione e di valutazione, individua, elabora, propone  le attività aggiuntive. 
 

 Sostenere l’inserimento nella nuove realtà 
scolastiche: infanzia,primaria, secondaria 

 Promuovere la capacità di relazionarsi 
positivamente con i compagni e gli 
insegnanti, facilitando la comunicazione 
interpersonale 

 Favorire la consapevolezza dei propri diritti 
e doveri 

 Promuovere la conoscenza di sé e 
l’autostima                                      

 Sviluppare l’autonomia,  la partecipazione,  
la responsabilità e l’iniziativa 

 Favorire la presa di coscienza delle proprie 
risorse, in termini d’interessi, attitudini, 
abilità, capacità e stile cognitivo 

 Promuovere il senso d’appartenenza alla 
comunità e alla cultura locale 

 Rafforzare il senso del dovere e della 
correttezza nell’assolvimento dei compiti, 
delle funzioni, degli incarichi 

 Educare al dibattito, al confronto, nel 
rispetto delle diversità, dei valori e delle 
esperienze 

 Sostenere la consapevolezza delle cose, 
dell’ambiente naturale e culturale 

 
 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 
L’orientamento, che è parte integrante dei curricoli di studio e più in generale del processo educativo e formativo, acquista valenza formativa solo se 
inserito nell’ottica culturale e istituzionale della continuità educativa, didattica ed organizzativa. Quindi è facile intuire che orientamento e continuità sono 
legati strettamente ed una scuola attenta deve stabilire raccordi proficui, sia a livello verticale e sia a livello orizzontale.  
Obiettivo della scuola, dunque, deve essere quello di guidare l’alunno, aiutarlo a realizzare il proprio “progetto di vita” e condurlo ad “imparare a vivere” 
sviluppando le proprie attitudini e potenzialità. I singoli Team progetteranno al loro interno le attività che riterranno più idonee per promuovere negli 
allievi, durante le fasi dell’intero Primo Ciclo, capacità di orientamento intesa come presa di coscienza individualizzata, delle proprie effettive possibilità 
e capacità per potere operare scelte adeguate nei successivi momenti di studio/lavoro. 
 
Per favorire un corretto sviluppo ed andamento degli apprendimenti (“trend”) curriculari che consenta una serena e naturale evoluzione della crescita 
formativa e psico-fisica degli alunni è opportuno fissare gli items che aiutino a superare la dimensione settoriale dell’insegnamento attivando impianti di 
Didattica Integrata: dalle Aree disciplinari dell’ultimo biennio Scuola Primaria, alle discipline della Scuola Secondaria di I° gr., agli Assi culturali del 
biennio della Scuola Secondaria di II° gr. ( impianto basato sulle competenze e sui risultati di apprendimento -unità di apprendimento-  trasferibili e 
capitalizzabili) traccianti un reale Percorso di Continuità e Orientamento (Curricolo Verticale di Istituto) che persegua e consegua  le Competenze 
di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione negli Assi Culturali fondamentali di seguito riportate (DM 22 agosto 2007): 
 
Asse dei linguaggi 

Padronanza della lingua italiana: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
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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 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Asse storico sociale 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 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 per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze chiave di cittadinanza 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 
Progettare: elaborare e realizzare progetti 
Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso 
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, etc 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Il gruppo di lavoro continuità provvederà, ad organizzare incontri con i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I team delle classi 
terze provvederanno, invece, ove opportuno a realizzare incontri, visite, colloqui con gli istituti statali presenti sul territorio. 
Saranno previsti contatti anche con il mondo del lavoro e visite a strutture produttive. 
 
I singoli team progetteranno, all’interno dei percorsi didattico-educativi, le attività che riterranno più idonee per promuovere negli allievi, durante l’intero 
triennio, capacità di orientamento intesa come presa di coscienza, individualizzata, delle proprie effettive possibilità e capacità per poter operare scelte 
adeguate nei successivi momenti di studio/lavoro. Allo scopo potranno essere anche usate attività ludiche inerenti.  
In riferimento agli alunni gli obiettivi di una programmazione di orientamento possono essere così sintetizzati:  

 favorire l’assunzione della capacità di progettare il proprio futuro attraverso l’impegno in un quotidiano scolastico partecipato e significato;  

 costruire le opportunità e fornire gli strumenti per favorire la conoscenza di sè, la conoscenza dei percorsi formativi possibili e compatibili, 
una corretta lettura della moderna cultura del lavoro;  

 attrezzare al confronto con la problematicità;  

 educare alla gestione personalizzata dell’informazione;  

 assunzione responsabile della gestione della dinamica della scelta e della decisione nel contesto di un progetto di vita.  
 
In previsione delle iscrizioni all’A.S.2015/16, entro il 31 gennaio, i team di terza provvederanno, ove opportuno, a realizzare incontri, visite, etc. con gli 
istituti statali presenti sul territorio: Liceo Scientifico e Classico, Ist. Tec. Industriale, Ist.Tec. per Geometri, Ist.Tec. Commerciale, Ist.Profes. per 
l’Industria e l’Artigianato, Ist.Profess.Alberghiero, Ist. Profess. Per il Commercio, Ist. Stat.d’Arte.  
 
Sempre nell’ambito dell’orientamento saranno attentamente previsti contatti con il mondo del lavoro e visite a strutture produttive. 
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Mappa di procedure e strumenti per l’orientamento 
(da : D. CERULLO, L’Orientamento: Procedure e Strumenti, in Orientamento Scolastico e Professionale n.4/1994, p.281) 

ASPETTI 
DELLA  
PERSONA  

OBIETTIVI  
 

CAPACITA’  
 

COMPORTAMENTO DA PROVOCARE 
NEGLI ALUNNI  

COMPORTAMENTI NECESSARI AI DOCENTI  

A. intellettivi 
creativi 
comunicativi  
 

- EDUCARE  

- a conoscere attraverso 
la  collaborazione;  

- a conoscere mediante il 
metodo del “problem 
 solving”;  

- alla ricerca controllata di 
informazioni;  

- alla organizzazione 
sistematica e rigorosa;  

- alla comunicazione e alla 
verbalizzazione;  

- a verbalizzare il proprio 
pensiero a livello orale e 
scritto;  

- alla comunicazione 
intrapersonale e 
interpersonale;  

 

- L’ALUNNO E’ CAPACE DI:  

- osservare e cogliere elementi 
problematici in ciò che osserva;  

- individuare problemi, formulare 
ipotesi e cercare soluzioni 
opportune;  

- comunicare in vari codici i problemi 
e le loro soluzioni;  

- ascoltare messaggi in più codici;  

- codificare e decodificare in maniera 
accettabile;  

- formulare in modo comunicabile i propri 
pensieri e le proprie esperienze.  

- STIMOLARE NELL’ALUNNO:  

- spirito di curiosità, attenzione e costanza;  

- spirito di confronto;  

- esigenza di ragionamento;  

- necessità di memorizzare il già appreso;  

- sentire come “bisogno” lo sviluppo delle 
capacità di operare scelte di conoscenze / 
strumenti utili a risolvere i problemi che 
man mano l’alunno individua;  

- l’esigenza della comunicazione 
interpersonale e intrapersonale in codici 
linguistici, extralinguistici, simbolici;  

- l’esigenza di ascoltare il messaggio degli 
altri;  

- il bisogno di ascoltare bene per capire le 
parole degli altri;  

- l’esigenza di riflettere per formulare 
verbalmente (orale e scritto) in maniera 
completa un messaggio.  

- ATTEGGIAMENTO CHE STIMOLA E 
INCORAGGIA LA CURIOSITA’  

- atteggiamento che guida, mai che 
scoraggia;  

- aiuto costante al ragionamento e 
all’individuazione del vero e del falso, del 
positivo e del negativo  

- atteggiamento che aiuta l’alunno a 
ripensare ciò che egli ha esperito, 
sollecitando la riflessione per identificare i 
particolari sul piano percettivo, le 
differenziazioni sul piano logico e astratto 
per giungere alla comprensione mediante 
induzione e deduzione, analisi e sintesi;  

- stimola e incoraggia ad usare 
correttamente la lingua per essere meglio 
compreso;  

- si offre come guida per superare i limiti 
della propria lingua partendo da essa;  

- modello di correttezza/propr. Comunicativo-
espressivo.  

B. affettivi etici 
religiosi sociali  
 

B. EDUCARE  

- alla conoscenza di sè e 
del proprio rapporto con il 
mondo esterno;  

- alla consapevolezza 
della propria identità di 
fronte al contesto sociale;  

- alle iniziative decisionali 
e all’assunzione degli 
impegni;  

- a vivere in una società 
educante con 
partecipazione;  

- a collaborare per il bene 
proprio e della comunità ; 

- vivere in maniera 
armonica in famiglia, a 
scuola, nella società;  

- intervenire 
operativamente e 
creativamente nella società;  

- valorizzare le iniziative;  

B. L’ALUNNO E’ CAPACE DI:  

- avvertire gli stimoli;  

- essere disponibile;  

- accettare di  ollaborat;  

- provare soddisfazione nel 
rispondere;  

- a interrogarsi sul senso profondo 
della vita;  

- a vivere in una società educante;  

- a collaborare per il bene della 
comunità; 

- operare nel gruppo in classe e fuori 
classe;  

- formula domande e risposte, avanza 
problemi e proposte di soluzioni;  

- mettersi in relazione con sè, con gli 
altri e con l’ambiente;  

- avere piena coscienza di sè (dei 
propri bisogni, interessi, attitudini, valori, 
ideali, sentimenti, delle proprie 
possibilità  

- prendere decisioni autonomamente;  
- assolvere gli impegni assunti.  

B. STIMOLARE NELL’ALUNNO DISPONIBI-
LITA’ A:  

- avvertire gli stimoli;  

- sviluppare la curiosità;  

- osservare con cura, scegliere 
informazioni, separando il necessario 
dall’accessorio;  

- partecipare con sincerità alle attività;  

- cooperare per la riuscita propria e degli 
altri;  

- ad armonizzare le relazioni tra i compagni;  

- ad accettare i valori e ad apprezzarli;  

- a operare in formna di collaborazione;  

- ad avvertire il bisogno di sviluppare le 
capacità personale per la sua formazione 
integrale (generosità, sicurezza in se 
stesso, perseveranza, senso di 
responsabilità, sincerità lealtà, ecc.);  

- a sviluppare le capacità personali che lo 
pongono in condizioni di affrontare la 
realtà;  

- ad avvertire l’esigenza di sviluppare la 
disponibilità sociale.  

B. L’INSEGNANTE MANTIENE 
COSTANTEMENTE:  

- atteggiamento  ollaborativi di disponibilità 
verso tutti e in particolare verso chi dimostra 
maggior bisogno; 

- controla le emozioni che incitano l’alunno a 
proseguire l’interiorizzazione dell’oggetto di 
apprendimento;  

- con il proprio esempio fa conoscere agli 
alunni uno stato emozionale e di sentimenti;  

- utilizza l’interesse per favorire la ricettività, 
la partecipazione attiva e la cooperazione;  

- crea situazioni  di presa coscienza dei 
valori;  

- incoraggia a porre al vertice il valore della 
disponibilità e della solidarietà;  

- crea situazioni empatiche con gli alunni;  

- crea situazioni relazionali in cui trovi 
concretezza la metodologia cooperativistica;  

- aiuta ad avvertire in tuta la loro significatività i 
bisogni affettivi, sociali, etici, religiosi, intellettuali;  

C. operativi  
 

C. EDUCARE  

- a operare partendo dalla 
realtà vissuta;  

- a saper operare 
interventi creativi sulla 
realtà;  

- a passare gradualmente dal 
sapere al saper fare.  

C. L’ALUNNO MATURA CAPACITA’ DI:  

- operare con fini chiari e 
comunicabili;  

- operare scelte e decisioni anche in 
base alle personali capacità;  

- fare interventi creativi e personali e 
di trasformazione sul reale;  

- raccogliere i dati necessari per 
intervenire;  

- prendere iniziative: 
ricerca,proget..,interv;  

- saper leggere e valutare i dati;  
- saper valutare i dati dell’intervento.  

C. STIMOLARE NELL’ALUNNO:  

- l’amore per la ricerca come momento 
per la conoscenza;  

- la disponibilità ad apprendere 
attraverso l’osservazione del proprio 
mondo e del mondo circostante;  

- l’amore per il lavoro come esercizio di 
operatività;  

- soddisfazione personale nel partecipare alle 
attività produttive. 

C. OFFRIRSI AGLI ALUNNI COME MODELLO 
DI OPERATIVITA’:  

- assume un comportamento che stimola a 
passare dall’osservazione al dire e al fare;  

- mantiene l’atteggiamento che guida a 
partecipare; 

- crea situazioni di lavoro esperibili e non 
simulate;  

- sviluppa situazioni che favoriscono la cultura 
dell’ambiente diretta a stabilire un rapporto 
costruttivo tra il bisogno di sviluppo della persona 
e il complesso delle condizioni fisiche, naturali, 
artificiali e psico-sociali.  
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LL’’EENNTTIITTÀÀ  SSCCOOLLAASSTTIICCAA      DDeennoommiinnaazziioonnee  ee  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  

Breve storia della  scuola 
“Nel 1945 era in funzione a Castrovillari una sola scuola di 2° grado il liceo Ginnasio. Vi si accedeva dalla 
scuola media dalla quale veniva rilasciato il diploma di Licenza dopo gli esami terminali. La scuola media 
di 1° grado (già Ginnasio Inferiore) poteva essere frequentata da chi, dopo la scuola elementare, avesse 
superato l'esame di ammissione. La licenza rilasciata al termine della scuola elementare infatti, non dava 
diritti alla frequenza della scuola media. Superati gli esami di ammissione si acquisiva diritto alla 
frequenza della scuola secondaria di 1° grado. Era in funzione, inoltre, nella nostra città una scuola di 
avviamento ad una scuola tecnica. 
La scuola media non disponeva di un edificio proprio. L'ufficio di presidenza e di segreteria era allocato in 
un edificio adibito a sede scolastica con un certo numero di aule. Vi erano, poi altre classi allocate in 
edifici di fortuna nella città adattati, ma non adatti. Era, comunque, assai numerosa e molto frequentata, 
benchè la Legge non prevedesse ancora l'obbligo della frequenza. Il primo preside di ruolo della scuola 
media di Castrovillari fu, nell'immediato dopoguerra il prof. Francesco Rogali. Dalla direzione di 
Castrovillari dipendevano le sezioni staccate di Lungro e quella di Mormanno. Alla morte del preside 

Rogati figura di signore e di galantuomo, ebbe l'incarico di presidenza la signora Filomia Gioffrè, gentildonna e valentissima 
professoressa. 
Nel 1961 assunse la presidenza, quale vincitore di concorso, il prof. Aldo Alberti che la tenne dal '61 al '69. Nel corso tale  presidenza si 
realizzò quanto era aderente al testo ed allo spirito della L. 31 dic. 1962 n° 1859 (scuola media unificata) si assicurò l'osservanza 
dell'obbligo e si curò che l'insegnamento si realizzasse in modo aderente alle prescrizioni dei nuovi programmi e delle più recenti e 
accreditate conquiste del pensiero pedagogico contemporaneo e della psicologia dell'età evolutiva. Nell'anno 1962 tale presidenza ebbe 
dal provveditoriato agli studi di Cosenza l'incarico della sorveglianza delle scuole medie di nuova istituzione di tutta la fascia tirrenica della 
provincia di competenza del Provveditoriato, da Tortora a Guardia Piemontese e di quella ionica fino ad Alessandria del Carretto ad 
Oriolo. 
Negli stessi anni la scuola svolse egregiamente il compito di posto di ascolto televisivo. La scuola acquistò presto buona fama in città ed il 
corpo docente fu presto tra i primi accreditati. Molti i docenti di Ruolo. Funzionali la biblioteca ed i laboratori maschili e femminili. Buona la 
Palestra per le attività ginniche. Si registrò, rispetto al passato, un notevole calo delle richieste di esonero delle attivi tà di Ed. Fisica. 
Tutto questo fu possibile in seguito all'utilizzazione del nuovo Edificio (quello attuale), che consentì, oltretutto, il controllo di ogni attività e 
l'uso locali adatti. Su proposta del v. preside, prof. Severino, con deliberazione del collegio dei professori e successiva pratica, prescritta 
come per legge, la scuola ebbe il titolo di Scuola Media De Nicola. L'illustre studioso e giurista, capo provvisorio dello Stato, primo 
presidente della Repubblica, parve a noi tutti una figura esemplare di uomo dotto, di persona, che con l'azione e le opere, era, nel tempo, 
il simbolo stesso della cultura e della modestia, come era nello spirito del tempo. 
Ebbe luogo, con l'occasione, una solenne cerimonia inaugurale. Negli anni decorrenti dal '65 al '69 la scuola conobbe un notevole 
sviluppo realizzò quanto di meglio può esserci nelle moderne conquiste didattico-pedagogiche. 
Occorre per ricordare, dopo l'opera del professore Severino, passato all'insegnamento negli istituti di 2°grado, quella del nuovo v. preside, 
compianto professore Attanasio.” 
(Notizie e dati forniti nel 1996 dal preside Aldo Alberti in un suo manoscritto: PROMEMORIA Concernente le istituzioni scolastiche dell' 
immediato dopoguerra ed in particolare la scuola media 1° grado in Castrovillari) 
 
Vari capi d'Istituto si sono avvicendati nella direzione della Scuola Media E. De Nicola. Ricordiamo qui: 

 il compianto prof. Risoli, preside esperto e saggio, 
 il preside prof. Oreste Coscia, anch'egli scomparso che con grande onestà ed esperienza, si dedicò alla scuola per 

ottenerne ottimi risultati rimanendo ancora nel ricordo di tutti; 
 il prof. De Marco, poi preside in Saracena ed attualmente in pensione; 
 il prof. Vincenzo Varcasia, attualmente in pensione che profuse nella sua attività ogni buona energia; 
 il prof. Francesco S. Barletta, oggi dirigente dell’istituto comprensivo di Firmo; 
 la prof.ssa Maria Francesca Camodeca, oggi dirigente dell’istituto comprensivo di Frascineto; 

 Dall’A.S. 2009-10  alla Scuola secondaria di 1° 
grado E. De Nicola è stata accorpata La Scuola 
Media G. Fortunato di Castrovillari, con decreto 
dell’USR Calabria  del 21 gennaio 2009, 
emanato dopo la delibera n.11 del 19 gennaio 
2009 con cui la Regione Calabria ha ridefinito la 
propria rete scolastica.  
La G. Fortunato nata anch’essa come scuola 
unica e obbligatoria  e gratuita con la legge 
31/12/1962, “ereditò” la tradizione della gloriosa 
Scuola di Avviamento Professionale di 
Castrovillari che nell’’800 era stato il punto di 
riferimento per molti giovani della zona del 

Pollino. 
La “G.Fortunato” 
fu ubicata in Via 
Roma, al n°166, 
in una struttura  
risalente ad un 
antico 
monastero dei 
Cappuccini ( 
fondato il 27-7-
1627 e 
soppresso nel 
1865), di cui 
mantiene 

l’impianto essenziale. I rifacimenti e gli 
adattamenti susseguitisi nel tempo hanno 
adeguato l’edificio alle esigenze che una scuola 
in evoluzione esigeva, lasciando fortunatamente 
originale il maestoso scalone che immette ai 
locali del primo piano, ed il piccolo, ma 
armonioso chiostro con il pozzo centrale. 
Della ex G. Fortunato ricordiamo come capi 
d’istituto  : 

 Preside Aldo Alberti 

 Preside Francesco Pistocchi 

 Il Preside Aldo Brunetti 

 Il preside Rosario Lo Prete  

 il prof. Agostino Guzzo 

 prof.Bruno Barreca 
 

 
Dall’anno scolastico 2009/2010 le due scuole secondarie di primo grado operanti a Castrovillari, “E.De Nicola” e G. Fortunato”, vengono fuse in un unico istituto che mantiene la 
denominazione “Enrico De Nicola”, capo di Istituto: 

 prof.Bruno Barreca, attualmente D.S. dell’IPSSAR “K.Woityla” di Castrovillari 
 

 
Dall’Anno Scolastico 2012/2013, in conformità alla Legge 15 luglio 2011, n.111 art.19 c.4 che recita “Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di 
istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la 
conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado…” viene trasformata nell’Istituto Comprensivo 
N.3. La scuola cede quindi 7 sezioni di Scuola Secondaria e viene così ridefinita: n.6 sezioni di scuola dell’infanzia in 2 plessi (Via Coscile, Via dell’Agricoltura); n.3 sezioni di scuola Primaria 
in 1 plesso (Via Roma); n.3 sezioni di scuola Secondaria in 1 plesso (Via Coscile), capo di Istituto: 

 prof.ssa Daniela Piccinni. 

In seguito a sentenza del Consiglio di Stato, dall’anno scolastico 2013/14 viene ripristinata la situazione antecedenta l’A.S. 12/13 e annullata l’istituzione degli Istituti Comprensivi e la scuola 
torna ad essere una Scuola Secondaria di Primo Grado con capo di istituto: 

 prof.ssa Daniela Piccinni. 

Dall’Anno Scolastico 2014/2015 in prima nomina è Dirigente Scolastico il: 

 prof. Fabio Grimaldi 

 
 

Tratti geografici, culturali e socio-economici 
Castrovillari si raggiunge mediante la S.S.19 e la 105: la prima  ripercorre in larga parte il tragitto dell'antica via Popilia costruita dai 
Romani, la seconda collega la costa ionica con quella tirrenica. Per chi vuole raggiungerla per mezzo dell'autostrada può usufruire di tre 
svincoli sulla Salerno-Reggio-Calabria, (Morano C., Frascineto, Firmo). 
L'aeroporto più vicino è a Lamezia Terme, a 150 km; la stazione ferroviaria  dista 25 Km circa ed è quella di Spezzano Albanese. 
Castrovillari è dotata anche Autostazione e di un buon servizio di pullman che la mettono in comunicazione con tutti i paesi limitrofi, con 
la provincia e, giornalmente, per mezzo di società private, anche con città importanti del centro e del nord dell'Italia. 
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 Gode di un clima mediterraneo; il suo territorio comprende ben 55 contrade e si estende per circa 130,18 kmq; considerando che conta 
23374 abitanti, si ha una densità media di 0,6 abitanti per Kmq con diverse caratteristiche abitative: zone residenziali, quartieri popolari, 
zone rurali, centro storico. 
E' circondata a Nord dal gruppo del Pollino che appartiene all'Appennino campano-lucano. La zolla nord-orientale comprende le vette 
più elevate: la Serra del Dolcedorme (2267m.) che è la cima più alta di tutto l'Appennino meridionale, il  monte Pollino(2248m), la 
Manfriana, il Pollinello, il monte Sparviero. Il fiume principale è il Coscile. 
Il comune di Castrovillari è compreso nella perimetrazione del Parco nazionale del Pollino. 
La popolazione, raggruppata in 8144 nuclei familiari, è di 23374. Non mancano presenze straniere, in maggior parte extracomunitari, 
provenienti dall'Albania, Iugoslavia, Polonia, Romania, Ucraina, Bulgaria, Marocco e Tunisia. L'agricoltura non costituisce più l'unica 
fonte di reddito familiare, ma serve ad integrarlo, sia nella produzione destinata all'autoconsumo, sia in quella destinata ai mercati locali, 
sia quando è svolta, nella forma di lavoro dipendente e stagionale. 
Le produzioni agricole principali sono quelle dell'area mediterranea: cereali, ulivo, vite, piante erbacee, mandorlo, fico e altri alberi da 
frutto, ortaggi e frumento. 
Tra gli allevamenti prevale quello bovino. 
L'occupazione nel secondario è data da imprese locali, non di grande entità; fra esse la più importante è l'azienda agricola nella zona di 
Cammarata, seguono caseifici, vari impianti di trasformazione di uva e olive. Ormai quasi  scomparso l'artigianato tradizionale. Tra gli 
artigiani sono da includere: fabbri, falegnami, sarti, orafi, che esercitano il mestiere nelle botteghe. Il terziario vede impiegato un maggior 
numero di persone, in particolare nei commmerci nella scuola e nella sanità.  
A Castrovillari sono presenti due cinema, sale-giochi, qualche discoteca, qualche pub, manca un teatro vero e proprio: rappresentazioni 
di un certo rilievo vengono tenute nella sala del restaurato Protoconvento. Vi sono chiese cattoliche e parrocchiali, asili-nido, scuole 
materne, elementari, medie e superiori statali e private, due musei, la biblioteca civica, la pinacoteca. L'ospedale, cui fanno riferimento 
anche gli abitanti dei paesi vicini, funziona con un buon numero di reparti. Gli altri servizi sanitari sono rappresentati da un centro medico 
psico-pedagogico e da un centro di medicina preventiva. I servizi di sicurezza comprendono: la Caserma dei carabinieri, la Polizia, la 
Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco. Vi sono istituti bancari e alberghi. Tra gli uffici pubblici annoveriamo l'Ufficio del Registro, l'INPS, 
l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli uffici giudiziari, un ufficio postale con una sede staccata, l'Ispettorato agrario e quello 
distrettuale delle foreste, la Comunità Montana del Pollino, gli uffici dell'ACI, associazioni sindacali di categorie e patronati. Sono 
presenti anche associazioni ed impianti sportivi,associazioni culturali e circoli e sedi di partiti  politici, nonchè radio, giornali e periodici 
locali. Non mancano feste, sagre, fiere e mercati. 
In questo contesto si colloca l'istituzione scolastica "De Nicola", localizzata in un plesso situato in Via Coscile 28 ed un altro a poca 
distanza situato in Via Roma. Il nome De Nicola viene attribuito a questa scuola con delibera del consiglio dei docenti nel 1962 in seguito 
all'utilizzazione del nuovo edificio (quello attuale) e viene mantenuto dopo l’unificazione con la scuola “G.Fortunato” a seguito normative 
di razionalizzazione. 
 
La  Scuola  “E.De Nicola”  ha promosso, nel corso degli anni, sperimentazioni ed innovazioni didattiche, ha adottato gli strumenti  che la 
tecnologia ha via via messo a disposizione dei Docenti per la crescita culturale degli alunni; ha sempre mostrato alta sensibilità e 
disponibilità nell’accogliere e nell’ adottare strategie consone ai bisogni degli alunni disabili.  
La popolazione scolastica è composta prevalentemente da ragazzi provenienti da famiglie di media estrazione socio-culturale (impiegati, 
professionisti, commercianti, etc.), ma anche da famiglie di condizioni culturali e sociali modeste. Gli alunni delle classi iniziali , che 
normalmente provengono dalle Scuole Elementari cittadine, ma anche i pendolari, e, negli ultimi anni, gli extracomunitari, non hanno mai 
dimostrato problemi di inserimento e di adattamento, grazie alle attività di accoglienza della Scuola. Non si riscontrano condizioni di 
particolare disagio giovanile, ma situazioni socio-affettive talvolta problematiche, connesse con la crisi della famiglia e dei modelli 
culturali, e con situazioni economiche, a volte, particolarmente difficili. 
C’è da osservare che una percentuale di alunni che presenta difficoltà di apprendimento e appare poco stimolata culturalmente, approda 
alla Scuola con un fragile possesso delle abilità di base, utilizza un codice ristretto, fa frequente uso del dialetto e manca dell’abitudine 
ad un impegno serio e costante. 
 Nell’ambito familiare  capita di registrare, con sempre maggiore frequenza, un disagio derivante dalla disgregazione del nucleo stesso, 
dalla mancanza di disponibilità al dialogo, dalle difficoltà derivanti da situazioni a rischio. 
A volte, le aspettative dei genitori sono rivolte al conseguimento di esiti positivi senza un  vero interesse verso la crescita complessiva 
del figlio. La nostra Scuola si fa carico del superamento di questo atteggiamento che potrebbe essere controproducente alla 
maturazione dell’alunno, agendo sia sui genitori stessi, sia operando una oculata politica di programmazione curriculare  ed extra-
curriculare che  coinvolge gli alunni in una riflessione sui temi più attuali del nostro tempo. Infatti nell’ampliamento dell’ Offerta Formativa 
si ritrovano non pochi progetti finalizzati a questo scopo. 
Da un punto di vista eco-ambientale, il territorio, per il momento, è interessato solo da fenomeni di inquinamento di livello intermedio. 
  Anche il fenomeno delinquenziale e delle devianze non raggiunge livelli di emergenza,  ma proprio per questo la Scuola avverte il 
bisogno di operare affinché la sensibilizzazione all’educazione alla legalità  possa arginarli e prevenirli. 
L’Istituto si fa carico di recepire anche il bisogno di cultura per  soddisfare le aspettative di quanti proiettano il loro percorso scolastico 
alle Scuole di Secondo Grado ed oltre; nel comune, infatti, operano tutti gli indirizzi di Scuola Secondaria a cui si iscrivono nella quasi 
totalità i nostri alunni. 
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RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE  
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi: 
· N. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
· N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
· N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
· Il Dirigente scolastico. 
 

Presidente Consiglio di Istituto Fedele La Vena 

Vice Presidente Giovanni Caltagirone 

Dirigente Scolastico Fabio Grimaldi 

Segretario Consiglio Istituto Rosa Maria Mastroianni 

Consiglieri Docenti Bonifati Carmela, Gugliotti Nicola, 
Bloise Annunziata, Mastroianni Maria 
Rosa, De Franco Maria, Maritato 
Enrico, Coppola Pasquale, Ferrante 
Noris Fiammetta 

Consiglieri ATA Armentano Francesco, Nucerito A.Iuna  

Consiglieri Genitori Martire Carmela, Gallo Luigi, Spinelli 
Silvana, L’Avena Fedele E., Russo 
Antonio, Caltagirone Giovanni, Rizzuto 
Francesca, Iannibelli Antonio 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
La Giunta Esecutiva, ai sensi del  Dl.vo 297/94, è eletta dal consiglio d’Istituto ed è composta da un docente, da un impiegato 
amministrativo o ausiliario, da due genitori, dal DSGA (componente di diritto e segretario), dal Dirigente Scolastico (componente di 
diritto);    

DIRIGENTE SCOLASTICO Fabio Grimaldi 
DSGA Fortunato Familiari 

GENITORI Martire Carmela, Rizzuto Fancesca 

DOCENTE De Franco Maria 

ATA Armentano Francesco 
 

ORGANO DI GARANZIA COMPONENTE GENITORI 
1. ………  membro supplente 
2. ………      membro effettivo 
3. ………     membro effettivo 
4. ………   membro supplente 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

1. Risoli Teresa (docente  individuato in Collegio docenti) 
2. Tango Filomena (docente  individuato in Collegio docenti) 
3. Gugliotti Nicola (docente  individuato in Consiglio d’Istituto) 
4. Martire Carmela (genitore  individuato in Consiglio d’Istituto) 
5. Rizzuto Francesca (genitore  individuato in Consiglio d’Istituto) 
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ORGANIGRAMMA 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO Fabio Grimaldi 

COLLABORATORI Scorza Antonio (Vicario), Anna Potestio (plesso Via Roma) 

STAFF Funzioni Strumentali 
(vedi tabella seguente) 

1. Gestione POF supporto docenti Martire Domenico 

2. Autovalutazione / Invalsi  Magno Filomena 

3. Comunicazione interna e 
Redazione sito web 

Mastroianni Rosa Maria 

4. Orient.Continuità e viaggi 
istruzione 

De Rose Flavia 

  

DOCENTI 

Plesso Via Coscile disciplina Plesso Via Roma 

Calonico C., Crimi C., Fatalò L., Fratto F., 
Gallo P. (CTP),Gatto F., Pagano C.,  Pagano 

A., Russo CF,Tango F. Vigna R., 

Italiano, Storia, 
Geografia 

De Rose F, Panebianco C, Pandolfi MC, 
Mastroianni RM, Potestio A. , Risoli  T 

- Pierro N., Iuvaro E.,Mazzotta FM/ 
-Scarcello C., Malatacca F 

Lingue Comunitarie: 
- inglese / - francese 

Ferraro D., Gugliotti N./ 
Azzinnari B., Rotondaro AR 

Bonifati Cl.,Bonifati Cn,  Coccaro R., Di Napoli 
(CTP), Milione MA., Picardi L., Ruffolo AP. 

Matematica-Scienze Scoditti E., Magno F., Martino MP, La Falce 
P. 

Martire D., Perciaccante A. Tecnologia Mazzafera S. 

Bianchini M., Sangineti R Arte e Immagine Coppola P.,Zicari S.  

Bloise A., Scorza A. Musica Maritato E.,  

D’Atri R., Gallina P., Martire L., Romagnoli C. 
Anelo R. 

Strumento Musicale D’Atri R., Gallina P., Martire L., Romagnoli 
C., Anelo R. 

Graziano A., Danza C. Scienze Motorie Bruno G. 

Ramundo G. Religione Sirianni MV 

Aloia M., Bonanno O.,Capitano A., Caravone 
E., Fiorentino E.,  Lambrè D.,La Falce MP. 

Sostegno Cosentino R.,Fasanella V. ,Ferrante N., De 
Franco M., Lo Duca M., Cosentino R. 

Comitato di Valutazione: 
Milione, Bianchini, Bloise, Russo.  
Membri Supplenti:  Pagano C., Risoli 

Organo di Garanzia: 
Scorza A.,…………….??? 

Fabbisogno della scuola per l’organico di potenziamento Triennio 2015/16 
Delibera Collegio Docenti n° 14, 1 Ottobre 2015;      
1) Potenziamento scientifico obiettivo b ; 
2) Potenziamento umanistico obiettivo p ; 
3) Potenziamento linguistico obiettivo a ; 
4) Potenziamento laboratoriale obiettivo h ;  
5) Potenziamento artistico e musicale obiettivo c ; 
6) Potenziamento umanistico obiettivo i ; 
7) Potenziamento scientifico obiettivo p ; 
8) Potenziamento linguistico obiettivo r. 

In osservanza del comma 
7 della Legge 107 del 
13/07/2015 è individuato il 
fabbisogno della scuola 
per l’organico di 
potenziamento. 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Francesco Ausilio 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Fasano M. (CPIA), Aceto M., Palummo T., Roberto R,  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Via Coscile Plesso Via Roma 

Condemi E,  Conte F, Laurenzano T. Nucerito AJ, 
Polimeni D, Presta S,  Tiripicchio R.. (CPIA), 

Armentano F, Cerbelli MR, De Giovanni L 
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Coordinatori Teams  Docenti 
Scuola Secondaria                     

Classi Prime Classi Seconde Classi Terze 

Sz. Coordinatore Sz. Coordinatore Sz. Coordinatore 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
L 

 

Iuvaro Eleonora 
Pierro Nicola 

D’Atri Carmela 
Vigna Rita 

Malatacca Filomena 
Risoli Teresa 

Bonifati Carmela 
Pandolfi Carmela 
La Cava Graziella 

Arcidiacono Simona 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
L 
 

Tango Filomena 
Picardi Leonardo 

--- ?? 
Milione Maria A. 

Bloise Annunziata 
Magno Filomena 

Covelli Piera 
Scoditti Elvira  

Gugliotti Nicola 
Martino MariaPia 

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
L 
 

Ruffolo A. Pia 
Pagano Carmen 

Russo C.Filomena 
Fatalò Loredana 
Coccaro M Rosa 
De Rose Flavia 

Fratto Francesco 
Potestio Anna 

Mastroianni Rosa M. 
La Falce Pasquale 

 

 
Strumento Musicale: D’Atri Rosanna 
CTP/EDA: Di Napoli Maria 
Disabilità/DSA:  La Falce Mariapia 
 

Dipartimenti Disciplinari 
Sono stati istituiti, con delibera del C.D. del 10-09-2012, e del C.D. del 15-09-2012 i Dipartimenti Disciplinari per 
Aree relative ai seguenti ambiti con i nuovi coordinatori: 
 

Dipartimento  Discipline Coordinatori verbalizzanti 
Linguistico/Scienze Sociali Italiano, Storia-Geografia-Cittadinanza, Religione, Lingue Russo C.Filomena  

Picardi Leonardo 
Bianchini Maura 

Scientifico-Tecnologico Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica 

Artistico-Espressivo Arte-Immagine, Musica, Strumento M., S.Motoria 

I Dipartimenti Disciplinari costituiti da docenti della stessa disciplina o ambito/area disciplinare, rappresentano, in base alla 
legge sull’autonomia scolastica, una suddivisione del Collegio dei docenti e operano realizzando studi e ricerche 
pedagogico-didattiche per organizzare percorsi didattici, la definizione dei curricoli disciplinari, nonchè le competenze che 
devono acquisire gli alunni. Le attività dei Dipartimenti sono disciplinate da apposito regolamento (Allegato I del 
Regolamento di Istituto). 
I principali compiti dei dipartimenti sono: 
1. predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline 
facenti parte del dipartimento. In particolare sono oggetto di studio, ricerca e definizione: 
○ la programmazione disciplinare 
○ la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'istituto 
○ la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard 
○ la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi 
parallele; 
○ la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere nel corso dell'anno. 
2. proporre gli obiettivi educativi d'Istituto 
3. predisporre (o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali da eseguire nelle classi 
4. predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza 
5. predisporre l'adozione dei libri di testo 
6. ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti 

 

Docenti CTP-EDA 
Discipline Docenti 

Italiano P. Gallo 

Matematica M. Di Napoli 

Inglese  

Tecnologia  

Ins.Elementare Mirabelli Daniela 

 

REGOLIST2014-15.pdf
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Docenti referenti attività/laboratori  
Animatore Digitale Martire 

Lab Informatica/multimediale Via Coscile / Via Roma Martire / Fasanella 

Lab Scientifico Via Coscile/Via Roma Bonifati Cn / Scoditti 

Laboratorio Artistico - Ceramica Bianchini 

Aula Linguistica  Mazzotta 

Aula.Strumento Musicale Gallina 

Coordinatore GIO (H) Fasanella  

Referente alla Salute Martino 

Referente DSA (disturbi spec.apprend.) Malatacca 

Resp.Biblioteca Via Roma  

Direttore Biblioteca Alunni Via Coscile  

Archivio Sito Web 1997-2015  Martire 

Responsabile Stazione Radioelettrica -IZ8QTP- Martire -IW8RRU- 

 
 
 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Commissione POF 
Coordinatore prof. Martire Domenico 

Prof. Risoli Teresa (Educazione logico-linguistica-materie letterarie) 
Prof. Iuvaro E (Sec.Lingua Com.),  Prof.Anzaghi P.(Sc.Motoria) 

Prof. Bonifati Carmela (Educazione logico-matematica) 
Bloise Annunziata (Educazione musicale) 

Lo Duca M.P. (alunni con svantaggi) 

Commissione INVALSI Magno, Risoli, De Franco, Martire D. 

Commissione Inclusività Mastroianni, Ramundo,, Fasanella 

Commissione continuità-orientamento Fatalò, Magno, Ferrante, D’Atri, De Rose. 

Comm.Formazione Classi     Coccaro Maria Rosa - Bonifati Carmela - Potestio Anna 

Comm.Formazione Classi Strumento Mus. Bonifati, Martire L., Gallina, D’Atri 

Commissione iniziative e concorsi D’Atri, Potestio, Scorza, Anzaghi 

Componenti Commissione Orario  Coccaro Maria Rosa - Gugliotti Nicola - Picardi Leonardo 

Componenti Commissione Elettorale  
 

Componete Doc. Prof. A. Scorza -  A.Graziano 
Componenti Genitori ????                Componente ATA -   ???? 

Comm. comunicazione e redazione sito web Mastroianni, Mazzotta F. , Bonanno 

Gruppo G.A.V. Magno, Martire D., Potestio, De Rose 

Gruppo di Lavoro Biblioteca  

Gruppo Viaggi d’Istruzione De Rose, Coppola, Perciaccante, Fatalò. 

Gruppo Accoglienza Stranieri Iuvaro, Ferrante, Bonifati, Pandolfi. 

Gruppo H Fasanella, Ruffolo, Voto. 

Commissione Tecnica (acquisti e Collaudo)  

Responsabili Divieto di Fumo Via Coscile:Prof. A. Scoza, Prof.Mazzotta – Via Roma Prof. T.Risoli, Gugliotti 

 
 

 
 
 

COORDINAMENTI: 
- Sostegno : La Falce M.Pia 
- Strumento Musicale: Prof.D’Atri Rosanna 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

La popolazione scolastica della Scuola Sec.I Grado “E. De Nicola” di Castrovillari per l’anno scolastico 2014/2015 
è così distribuita: 

CLASSI PRIME Secondaria I Grado 
PLESSO SEZ. MASCHI FEMMINE TOTALE RIP. M. RIP. F. H STRANIERI 

V.Coscile 1A 12 13 25     

V.Coscile 1B 12 9 21     

V.Coscile 1C 17 10 27     

V.Coscile 1D 12 11 23     

V.Coscile 1E 16 11 27     

Via Roma 1F 11 12 23     

V.Coscile 1G 12 11 23     

Via Roma 1H 14 12 26     

V.Coscile 1I 11 8 19     

Via Roma 1L 6 16 22     

CLASSI SECONDE Secondaria I Grado 
PLESSO SEZ. MASCHI FEMMINE TOTALE RIP. M. RIP. F. H STRANIERI 

V.Coscile 2A 9 13 22     

V.Coscile 2B 12 11 23     

V.Coscile 2C 8 11 19     

V.Coscile 2D 13 14 27     

V.Coscile 2E 13 9 22     

Via Roma 2F 9 12 21     

V.Coscile 2G 12 12 24     

Via Roma 2H 9 13 22     

Via Roma 2I 9 13 22     

Via Roma 2L 9 7 16     

CLASSI TERZE Secondaria I Grado 
PLESSO SEZ. MASCHI FEMMINE TOTALE RIP. M. RIP. F. H STRANIERI 

V.Coscile 3A 16 11 27     

V.Coscile 3B 12 13 25     

V.Coscile 3C 13 14 27     

V.Coscile 3D 12 13 25     

V.Coscile 3E 8 15 23     

Via Roma 3F 14 7 21     

V.Coscile 3G 9 12 21     

Via Roma 3H 9 13 22     

Via Coscile 3I 13 8 21     

TOTALI ISCRITTI Secondaria I Grado 

CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALE RIPETENTI H STRANIERI 

PRIME (3) 123 113 236 
   SECONDE (3) 103 115 218 
   TERZE (3) 106 106 212 
   TOTALI (9)  332 334 666 
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RRiissoorrssee  ssttrruuttttuurraallii  ee  ssttrruummeennttaallii  

Plesso Via Coscile  
Edificio costruito all’inizio degli anni ’60 ancora abbastanza funzionale ed in buono stato, dotato: 
- di un cortile recintato e dotato di aiuole;  
- di una palestra adeguatamente attrezzata e munita di servizi igienici, concessa, in orario pomeridiano e extrascolastico, anche ad 
uso ad associazioni sportive locali;  
- di n° 20 aule per le attività didattiche ordinarie; 
- di n° 1 aula polifunzionale per esposizioni, eventi, riunioni, conferenze, piccoli spettacoli, etc. attrezzata con impianto voci ed 
impianto luci; 
- n° 6 servizi igienici distinti per alunni, alunne, docenti e personale ATA 
la scuola inoltre è dotata dei seguenti spazi/laboratori:  
- n° 2 aule fornite di particolari sussidi per alunni diversamente abili di cui una con strumenti multimediali in rete e software dedicato; 
- n° 3 aule attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 
- aula scienze chimiche, fisiche e naturali ; 
- aula attrezzata per attività di strumento musicale (fondi PON FESR);  
- laboratorio video-fotografico digitale (fondi PON FESR); 
- stazione radioelettrica (concessione nominativo IZ8QTP del Dip.per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico) 
- laboratorio multimediale fornito di rete intranet, connessioni internet, computer, stampanti, videocamera, videoproiettore e macchine 
fotografiche, ciclostile digitale, impianto tv satellitare digitale, mixer video analogico; 
- sala mensa con una capienza di circa 40 posti a sedere; 
- biblioteca docenti e alunni fornita di 2000 libri, aperta un'ora al giorno, dal martedì al venerdì. 
- biblioteca “ConsTeca” consorziata con altre quattro scuole della città, realizzata con fondi europei dotata di suppellettili moderne con 
25 posti a sedere e di circa 5000 volumi (in via di strutturazione/acquisizione); 
- la biblioteca è attrezzata con sitema di Videoconferenza (fondi PO FESR Calabria) 
- Planetario Digitale (fondi PON FESR) 
- sala professori ubicata nell’atrio del primo piano; 
- ufficio del Dirigente Scolastico; 
- ufficio del Direttore Amministrativo; 
- n° 2 uffici di segreteria, dotati d i 9 computer. 

Plesso Via Roma 
Palestra  
Livelli N° 2 (piano terra e primo piano) 
Aule scolastiche N°22 
Laboratori e/o aule speciali N° 8 
Biblioteca N° 1 
- n° 3 aule attrezzate con Lavagne 
Interattive Multimediali (LIM) 
- postazione di Videoconferenza (fondi PO 
FESR Calabria) 
 

Aule speciali: 
  
• Laboratorio scientifico 
• Laboratorio multimediale  linguistico 
• Laboratorio  multimediale informatico 
• Laboratorio musicale 
• Laboratorio arte-immagine 
• Laboratorio attività manuali 
• Sala video 
• Aula sostegno 

 

N.  2    televisori con lettore CD e lettore 
videocassette 
N.  1 videocamera digitale 
N.   2   macchine fotografiche 
N.   1 proiettore diapositive 
N.   1 episcopio 
N.   1  registratore digitale 
N.   1  personal computer portatile 
N. 13 postazioni allievo biposto 
laboratorio multimediale linguistico 
N. 13 postazioni allievo con PC 
laboratorio multimediale informatico  
N.  1 personal computer a raggi 
infrarossi per alunno disabile 
Attrezzatura musicale, Enciclopedie, 
Libri narrativa 
Materiale didattico disciplinare ed ausili 
specifici informatici e non. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA TEMPO SCUOLA 
Nell’esercizio dell’Autonomia Scolastica prevista dal D.P.R. 275/99, la nostra istituzione scolastica ha 
organizzato, avvalendosi del principio della flessibilità, le proprie attività educative e didattiche individuando la 
distribuzione e i tempi delle discipline e delle attività, sulla base di quanto previsto dalla legge n.53 del 28 marzo 
2003, dal D.L. n.59/09 e da tutte le recenti disposizioni in materia. 
 
Il nostro Istituto comprende i seguenti ambiti di servizio e di sviluppo dell'Offerta Formativa  e di Servizio 
complessiva: 

 Scuola Secondaria di Primo Grado (n. 30 Classi in 11 sezioni) così articolate 
- scuola a tempo normale (lingua inglese e francese) 
- corsi di strumento musicale (chitarra, flauto, pianoforte, violino) 
- attività integrative modulari facoltative (es.: astronomia, radio, informatica, musica, scacchi, pittura, 

modellato plastico, etc.) 

 Centro Territoriale Permanente per la formazione degli adulti (CTP-EDA) con sez. presso Casa Circondariale 
Il monte orario annuale è stato ripartito quindi in 30 ore settimanali per i corsi a tempo normale (corsi A, B, C). 
Non sono presenti corsi a tempo prolungato. 
 
Altri servizi: 

 Centro Risorse 2^ Lingua Comunitaria (livello Interdistrettuale) 

 Centro Risorse Handicap (livello Distrettuale) 

 Scuola polo per la Didattica della Storia Contemporanea 

 FAD - Punto di ascolto satellitare RAI per la formazione a distanza 

 Accesso catalogo biblioteca via internet 
 

ORARI PREVISTI 

1. PLESSO ( Via Coscile 28- ex Scuola E. De Nicola ) N. 6 CORSI A, B, C,D,E,G 
 
2. PLESSO ( Via Roma- ex Scuola G. Fortunato) N. 5 CORSI F,H,I,L,M 
 

Musicale h. 8.30- 13.30 

8.30- 13.30 - h. 14.30- 18.30 
 

http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/ns/didattica/strumus/default.htm
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/ctp/default.htm
http://www.telsa.it/denicola/ctp
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/lingue/default.htm
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/h/default.htm
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/storia/default.htm
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/fad/default.htm
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/os/bibliodenic/default.asp
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CALENDARIO SCOLASTICO 
La suddivisione dell’Anno Scolastico è fatta in due periodi: quadrimestri 

Cadenze  Scuola Sec 

Primo Quadrimestre  

Scrutini P.Quadrimestre  

Consegna Documento Valutazione P.Quadr.  

Secondo Quadrimestre  

Valutazione Intermedia del trend di apprendimento  

Scrutini S.Quadrimestre  

Consegna Documento Valutazione Sec.Quadrimestre  

Inizio Esami di Stato  

 
La regione Calabria ha fissato l’inizio lezioni  al 14  settembre 2015 e la chiusura all’8 di giugno 2016.   
La nostra istituzione scolastica, in armonia con il DPR 275/99 e del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE n.34 del 12/4/2013, ha deciso, per il corrente anno scolastico di NON adattare il calendario alle 
esigenze del proprio contesto territoriale di riferimento. Pertanto, tenuto conto delle delibere del collegio dei 
docenti  e del Consiglio d’istituto le attività didattiche e le festività per l’anno scolastico 2015-2016 seguiranno il 
calendario regionale   
 
INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE    Lunedì 14 settembre 2015 
CHIUSURA ATTIVITÀ DIDATTICHE   Mercoledì 8 giugno 2016  (giornate minime di lezione: 206) 
 

FESTIVITÀ a. s. 2015-2016 

 
- tutte le domeniche ; 
- dal 23 Dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 – Vacanze di Natale ; 
- dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 - Vacanze Pasquali- 
 
Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali, nei 
seguenti giorni: 
 
- il 2° Novembre, commemorazione defunti; 
- il 7 Dicembre, ponte Immacolata Concezione; 
- il 25 Dicembre, Natale; 
- il 26 Dicembre, Santo Stefano; 
- il 1° Gennaio, Capodanno; 
- il 6 Gennaio, Epifania; 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua, 
- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
- il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
- il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica 
- festa del Santo Patrono; 
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AARREEEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII,,  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  
 

 

EDUCAZIONI TRASVERSALI 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’area disciplinare storico-geografica (DM 37 del 26 
marzo 2009). 
I percorsi educativi finalizzati alla trasmissione e all’acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di 
cittadinanza attiva si legano  alla possibilità di riflettere, sia individualmente che collettivamente, sui contenuti 
proposti e consentono un costante e continuo collegamento tra quanto discusso in classe e quanto vissuto 
quotidianamente nella propria esperienza di vita. 
Lo studio della disciplina rappresenta l’occasione in cui  tutti i valori che si ricevono dalla scuola ogni giorno siano 
vissuti come unico sistema di vita e di regole . Esso: 
-Serve ad accrescere  nel discente la consapevolezza di  riconoscersi come persona e cittadino, alla luce del 
dettato costituzionale, delle leggi nazionali e della normativa europea, attraverso la piena osservanza  dei principi 
e delle regole, come segno di rispetto nei confronti della persona propria ed altrui, e a comprendere il ruolo, le 
azioni e la storia delle organizzazioni nazionali  e internazionali poste al servizio della dignità umana. 
-Favorisce  lo spirito di partecipazione nei confronti delle iniziative promosse per una sempre maggiore 
collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali, nonché nel processo di accoglienza e di integrazione tra 
studenti diversi all’interno della scuola. 
-Rafforza il senso di identità ed appartenenza, non solo come studente, figlio, amico, ma come abitante di una 
regione, di una nazione, dell’Europa e del mondo, operando un confronto tra organizzazioni ordinamentali e di 
governo e regole di cittadinanza della propria nazione e degli stati europei di cui si studia la lingua. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’alunno: 
- sa prendere decisioni in modo autonomo e responsabile; 
- confronta ed espone le proprie idee attraverso una comunicazione efficace ; 
- riesce ad essere propositivo nei confronti della realtà scolastica e sociale; 
-ha  consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri ; 
-sa  richiedere il rispetto dei primi e s’impegna nel rispetto dei secondi ; 
-conosce e comprende  i fondamenti delle istituzioni che regolano la vita civile,sociale ,politica e culturale; 
-riconosce i problemi fondamentali del mondo nella sua dimensione storica e geografica e confronta opinioni e culture diverse. 
 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
-Comprendere il valore della libertà e i suoi limiti . 
- Rispettare le libertà altrui,applicando i valori della tolleranza e della solidarietà. 
-Essere consapevoli della propria identità di cittadini. 
-Conoscere le funzioni dei principali organismi nazionali ed internazionali. 
-Comprendere il valore della partecipazione civile e politica e la funzione della maggioranza e dell’opposizione nel Parlamento. 
 -Riconoscere l’importanza del lavoro per l’economia e per l’individuo. 
-Saper individuare,attraverso la lettura di quotidiani e l’ ascolto di telegiornali,la presenza o l’assenza di azioni concrete volte a limitare le 
grandi emergenze del pianeta. 

 
L’ora settimanale dedicata a Cittadinanza e Costituzione  per ottenere risultati completi  deve  considerarsi un 
dialogo allargato con tutte le forze educative, nonchè un compito comune ai docenti e ai dirigenti scolastici.  
 

Cultura della Sicurezza 

Simulazioni PROVE DI EVACUAZIONE ( cfr. Sicurezza Dlgs 81/08 )  Vedi ALLEGATO-POF_sicurezza. 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile contribuisce alla formazione della persona, del cittadino, del  
lavoratore quale soggetto attivo e responsabile verso l’ambiente dove vive e quello dell’intero pianeta, mutuando 
quanto prevede il Documento di indirizzo per la sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione, in cui si precisa 
che “l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile si basa su situazioni formative centrate su compiti per lo 
sviluppo di competenze”. 
Il progetto educativo e didattico in tema di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, da realizzare in 
tempi limitati e con eventuali sviluppi successivi: 
· deve essere considerato nella sua globalità e nelle diverse articolazioni; 
· si basa sulla “normale attività disciplinare”, quindi ogni disciplina potrà contribuire all’organizzazione e 
all’ampliamento delle “conoscenze” e “abilità” necessarie e utili all’esercizio dell’educazione all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile; 
· prevede momenti di informazione e di formazione specifici, disciplinari e interdisciplinari; 
· si avvale di modalità didattiche idonee a rendere gli allievi protagonisti consapevoli e responsabili del proprio 
processo di apprendimento; 
· prevede le situazioni formative che privilegiano la didattica laboratoriale che valorizza il lavoro su compiti di 
realtà, il lavoro di gruppo, il lavoro coooperativo, al fine di ottenere un esito formativo e un “prodotto” spendibile a 
livello personale o dalla classe, nella scuola e/o nell’ambiente extra scolastico; 
· si avvale del supporto specialistico che può essere offerto dalle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela  
ambientale (Ministero dell’Ambiente, ISPRA e ARPA regionali e provinciali, Enti Parco, Gestori delle Aree marine  
protette, Nucleo Carabinieri CCTA, Capitanerie di porto, etc.), dagli Enti locali e dall’Associazionismo operante nel  
settore della tutela ambientale; 
· rientra negli Accordi di rete e/o di Patti territoriali: 
· viene monitorato e valutato dal gruppo dei docenti impegnati nella sua realizzazione, dal Collegio dei Docenti e 
dal gruppo (o figure) di raccordo scuola e territorio; 
· viene inserito nel POF della scuola perché alunni e famiglie siano informati al riguardo e possano partecipare 
alla sua valutazione in itinere e a conclusione dell’esperienza triennale. 
Situazione formativa del curricolo per la formazione del cittadino basato su un compito relativo 
all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile: 
· Primo livello – I saperi: che cosa il cittadino deve sapere per comprendere le  “prescrizioni” contenute nel 
“primo curricolo” (quello del comportamento e delle azioni): nozioni scientifiche riguardanti l’inquinamento 
atmosferico,  idrico, del terreno; funzionamento dei motori per la riduzione dei gas di scarico; elementi di diritto e 
di legislazione  specifica in materia di difesa dell’ambiente ed anche di sviluppo rispetto alle potenzialità fisiche, 
economiche, culturali, paesaggistiche, sociali del territorio; funzioni e competenze dei diversi soggetti istituzionali 
in materia di educazione ambientale (es. Ministero, Regione, Provincia, Comune, ecc.). 
· Secondo livello - Le competenze del cittadino: che cosa il cittadino deve saper fare e che cosa non deve fare 
come consumatore di beni primari e secondari, sulla base delle conoscenze acquisite, quali, ad es., le forme di 
risparmio energetico, le modalità per la riduzione dei consumi, le norme tecniche d’uso per le sostanze nocive, 
etc. 
· Terzo livello - Le logiche: quali criteri deve seguire e quali logiche deve adottare il cittadino per agire (primo  
curricolo) correttamente e con efficienza e per risolvere problemi dell’inquinamento, dell’energia, della salute, 
della tutela del patrimonio naturale, delle emergenze idriche, delle calamità naturali, spesso facilitate dalla 
negligenza e/o dalla scarsa attenzione dell’uomo. 
· Quarto livello – L’operatività: azioni e comportamenti da sviluppare e potenziare nel cittadino, come ad es: la  
manutenzione dei mezzi di trasporto, l’uso corretto dei combustibili, l’attenzione agli sprechi di acqua, di energia  
termica e di energia elettrica, la raccolta differenziata della spazzatura, il riciclaggio di alcuni contenitori, etc. 
Contenuti dei percorsi formativi dell’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile 
Nella Scuola dell’obbligo, i contenuti dei percorsi formativi dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile  
devono fare leva sulle seguenti linee, già presenti nel’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione : 
· la conoscenza del proprio territorio attraverso nuovi strumenti di analisi della realtà e di confronto diretto con le  
esperienze locali, sia negative che positive; 
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· il recupero del senso di appartenenza attraverso una concezione solidaristica della tutela ambientale e di  
eredita’  del patrimonio naturale; 
· il bisogno di concretezza, coerenza di metodo e comportamento di operatori, famiglie e amministrazioni; 
· il bisogno di partecipazione alla soluzione delle problematiche ambientali; 
· nuove forme di comunicazione finalizzate alla valorizzazione e alla cura del patrimonio naturale. 
le proposte educative e didattiche relative all’area di apprendimento Educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile mireranno a promuovere nello studente: 
· la comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali e sociali dell’ambiente e del territorio in cui  
vive; 
· la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, migliorare e valorizzare l’ambiente e il territorio  
elaborando progetti specifici di intervento da proporre anche ai soggetti istituzionali della comunità di 
appartenenza; 
· la riflessione sul valore delle risorse naturali – quali la disponibilita’ di acqua, la varieta’ degli ecosistemi ed i  
loro equilibri, la ricchezza della biodiversita’, etc. - come bene comune e come diritto universale per rilanciare 
nelle famiglie, nelle comunità dei pari, nella Scuola, negli ambienti di vita, comportamenti di consumo “critico” e  
“responsabile” di queste risorse, avendo cura del loro sviluppo sostenibile a favore delle generazioni future, oltre 
che per il bene- essere e il bene – stare di quelle attuali. 
Competenze personali che si avvalgono di competenze specifiche disciplinari: 
L’alunno/a: 
1. spiega la relazione tra acqua, clima e ambiente; 
2. legge e consulta carte topografiche del territorio e individua i toponimi significativi per la rilevazione dell’assetto 
morfologico, geografico e idrografico locale; 
3. osserva e individua in situazione le caratteristiche fisiche (morfo-geo-idrobiologiche) del territorio; 
4. conosce e comprende l’importanza delle acque nell’evoluzione degli insediamenti umani lungo il loro percorso; 
5. conosce e comprende l’importanza dell’utilizzo delle acque come risorsa nello sviluppo delle attività primarie e  
secondarie; 
6. valorizza la funzione estetica di fiumi, laghi, torrenti e vie d’acqua nel contesto locale; 
7. applica le procedure di consultazione e di navigazione sui siti web (blog e portali di informazione) per 
procurarsi le informazioni necessarie allo studio di fenomeni e alla soluzione di problemi ambientali; 
8. ricerca informazioni sulla distribuzione di inquinanti nel proprio territorio sulla base dei dati resi disponibili dagli 
enti di rilevazione; 
9. analizza il contesto socio-urbano di appartenenza, ne valuta le motivazioni antropogeniche, le fonti di impatto, 
gli effetti sull’ambiente prossimale, gli effetti sull’ambiente distale, gli effetti sulla salute e individua possibili 
interventi di miglioramento; 
10. analizza un locale contesto industriale, ne valuta le motivazioni antropogeniche, le fonti di impatto, gli effetti 
sull’ambiente prossimale, gli effetti sull’ambiente distale, gli effetti sulla salute e individua possibili interventi di 
miglioramento; 
11. considera una filiera produttiva e ne valuta gli effetti diretti e indiretti sull’ambiente, sulla salute e sul contesto 
socio-economico; 
12. riconosce il valore della prevenzione e dell’educazione al rispetto dell’ambiente ai fini della tutela degli 
ecosistemi; 
13. misura l’impronta ambientale complessiva prodotta dal proprio stile di vita (in termini di energia consumata, 
rifiuti prodotti, sostanze direttamente o indirettamente emesse); 
14. conosce il concetto ed il valore della biodiversità; 
15. comprende l’importanza del risparmio energetico e del ricorso alle energie rinnovabili come energie pulite; 
16. comprende il concetto del rifiuto come risorsa ed il valore della raccolta differenziata secondo la pratica delle 
tre R (riuso, recupero e riciclo); 
17. assume responsabilmente atteggiamenti e ruoli per sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria; 
18. sviluppa, soprattutto nell’ambiente urbano, modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 



 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 (agg.18-11-15) pag.26/66 

 

19. riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale e 
nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società sanciti dal diritto nazionale e 
internazionale; 
20. assume responsabilità attraverso la partecipazione diretta alle gestione della vita scolastica e della vita 
sociale in ambito locale per favorire la “concretizzazione” di idee e principi che hanno valenza etica e non solo 
cognitiva; 
21. è consapevole dei propri percorsi formativi per avviarsi a prendere coscienza di sé come persona in grado di 
agire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 
 
L’impianto metodologico-operativo comporta la presenza di una attenta e ricca interazione degli  allievi tra di loro, 
con i docenti, dei docenti tra di loro ed anche con esperti esterni, coinvolti quali “risorse” nel  progetto e con i 
rappresentanti delle Istituzioni e/o Associazioni presenti sul territorio comunale, provinciale e regionale. 
Il laboratorio didattico rappresenta la modalità operativa maggiormente utilizzata, senza escludere momenti di 
informazione da parte dei docenti, attività di studio personale e di gruppo, indagini e/o ricerche in archivi storici e 
biblioteche, comunali e/o del territorio provinciale sulla base di situazioni di compito Le fasi metodologiche che 
dovrebbero essere seguite nella realizzazione di eventuali progetti possono essere indicate nei seguenti 
momenti: 
a) problematizzazione: attraverso la formulazione di domande e/o questioni ricavate dall’esperienza di vita 
quotidiana e/o dalle informazioni selezionate dalla lettura dei quotidiani e/o dall’ascolto dei notiziari televisivi e  
radiofonici oppure da scambi di messaggi tramite reti multimediali o altre tecnologie dell’informazione; 
b) presentazione di un compito di realtà, su cui far convergere le risorse interne ed esterne; 
c) selezione degli ambiti di conoscenze da apprendere per la realizzazione del compito: il criterio di selezione è 
rapportato al compito, all’età e alla classe, allo scopo di dare organicità e sistematicità alle questioni affrontate; 
d) definizione della strategia formativa in relazione alla classe: vengono privilegiati i metodi attivi e le strategie 
formative in grado di coinvolgere in maniera personale e responsabile gli allievi rispetto a situazioni a loro vicine; 
e) individuazione e selezione delle “risorse” da attivare e da utilizzare nel progetto; risorse interne e/o esterne;  
presa di contatto e coinvolgimento degli esperti nelle varie fasi del progetto; a tal fine è necessario poter 
riconoscere le competenze necessarie dentro la scuola e fuori dalla scuola (cfr. paragrafo precedente); 
f) definizione delle caratteristiche del “prodotto” inteso sia come esito formativo sia come risultato spendibile nella 
scuola e in contesti diversi dall’istituto scolastico (es. video; CD-Rom; manifesti; giornali; rappresentazione 
teatrale, concerti, etc.). 
 

OBIETTIVI DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Gli obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola L’Educazione Alimentare ha come finalità ultima il generale 
miglioramento dello stato di benessere degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, 
l’eliminazione dei comportamenti alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche degli 
alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse alimentari. Considerando che un’alimentazione sana non deve solo 
rispettare le necessità qualitative e quantitative dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di 
relazione dell’individuo, la finalità dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi 
significativi per la salute e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo. In particolare: 
 • Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute così da sviluppare una coscienza 
alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni preposte. 
 • Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più opportune e 
considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità, ottenute nel 
rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e cultura del territorio. 
 • Promuovere la conoscenza del sistema agro-alimentare mediante la comprensione delle relazioni esistenti tra 
sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla società. 
 • Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare sugli aspetti scientifici, storici, geografici, culturali, 
antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto, personale e collettivo, con il cibo. 
 • Promuovere un concetto di qualità complessiva del cibo che, partendo dalla sicurezza, incorpori aspetti valoriali 
emergenti relativi a sostenibilità, etica, stagionalità, intercultura, territorialità. 
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Ogni programma di Educazione Alimentare si deve comporre di contributi, spunti ed esperienze dirette, tali da 
consentire all’insegnante d’impostare un’esperienza integrata con i programmi e con gli obiettivi didattici delle 
diverse aree e materie. Sono sostanzialmente cinque le aree tematiche fondamentali sulle quali insistere, ognuna 
significativa di un particolare aspetto del rapporto con il cibo: 

 Il rapporto sensoriale con gli alimenti 

 La nutrizione e l’ambito scientifico 

 La merceologia, ovvero la conoscenza del cibo 

 L’igiene e la sicurezza alimentari 

 L’approccio culturale al cibo 
Metodologie dell’Educazione Alimentare 
L’Educazione Alimentare si svilupperà nell'ottica di integrare progressivamente gli aspetti fondamentali dei 
rapporti uomo/salute-cibo-cultura/ambiente, così da comporre un percorso a spirale che accompagni gli individui 
all’acquisizione di un adeguato grado di consapevolezza e di capacità critica e operativa, rispetto alla complessità 
dell’atto alimentare. Il percorso può essere inteso idealmente attraverso quattro momenti significativi, in coerenza 
con i ritmi dello sviluppo psicologico, esperienziale del singolo: 
 1. io, il cibo nel mio piatto e il mio corpo: il livello dell'intimità, il momento del cibarsi, l’atto del cibarsi - Cos’é per 
me il cibo che sto mangiando, ora? 
 2. io, il cibo nella mia giornata, la Scuola e la famiglia: la realtà vicina temporale e spaziale, la giornata alimentare 
in famiglia e a Scuola - I tempi, le regole e i momenti del mangiare, la convivialità. 
 3. io, il cibo, Ia stagione, gli amici e il territorio in cui vivo: la realtà intermedia temporale e spaziale - I momenti di 
consumo autonomo dalla famiglia e dalla Scuola, i modelli di consumo, i luoghi del cibo, gli stili alimentari, la 
tipicità, comportamenti ed etica. 
 4. io, il cibo e la società, nel mondo e nel tempo: le realtà lontane - La dimensione interculturale. Alimento, filiera 
e complessità del sistema agroalimentare, in un’ottica di sostenibilità planetaria. Il confronto e la comprensione 
della complessità e della diversità. 
Tecnologie Informatiche per la Comunicazione per l’Educazione Alimentare 
Un intervento di Educazione Alimentare non può prescindere dal prendere in considerazione le Tecnologie 
Informatiche per la Comunicazione (TIC), essenziali per aprire a diverse dinamiche di pensiero, modalità di 
apprendimento e condivisione. Internet ne é l’esempio più evidente (anche se non il solo) e, pur senza lasciare 
sullo sfondo le problematiche legate alla virtualizzazione dell’esperienza e al diffondersi del cosiddetto “pensiero 
veloce", é innegabile la sua possibile funzione educativa, relativamente a: 
 • la qualità dei messaggi e degli stimoli veicolati attraverso la multimedialità che, unita all’economicità di 
produzione e alla grande diffusività, permettono di competere con i più sofisticati strumenti di persuasione 
pubblicitaria televisiva; 
 • il livello di interattività facilmente realizzabile, capace di stimolare un comportamento attivo e un'assunzione di 
responsabilità del discente di fronte al mezzo; 
 • la possibilità di comunicare con gli altri, in situazione sincronica o diacronica, permettendo un diverso stile 
partecipativo a esperienze comuni; 
 • la produzione di materiale didattico e la sua diffusione. 
 

EDUCAZIONE STRADALE  

Le norme vigenti prevedono la predisposizione di attività didattiche di educazione stradale in ogni grado scolare, 
finalizzati all'acquisizione da parte degli allievi di comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada. 
L'educazione stradale è vista quindi non solo e non tanto come conoscenza tecnica o addestramento, quanto 
come attività educativa rivolta, al raggiungimento di livelli di formazione generale, sulla base delle modalità del 
rapporto con se stessi e con gli altri, nell'ambito di un sistema di vita organizzata, fino a coinvolgere i significati 
profondi della vita affettiva, etica, sociale e civile della persona.  
Ed.Stradale nelle scuola dell’Infanzia 
I bambini realizzano la propria identità personale attraverso un costante confronto con l'ambiente in cui vivono e 
con le profonde trasformazioni in esso presenti; la scuola materna, quindi, ha fra i suoi compiti anche quello di 
avviare i bambini a divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale. 
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Gli obiettivi specifici dovranno recuperare, nei diversi momenti educativi, quanto di positivo esiste nell'esperienza 
che il bambino compie nella strada, per aiutarlo a decodificarla e ad interpretarla in maniera sempre più 
significativa: avvicinare i bambini al linguaggio simbolico e convenzionale della segnaletica, aiutarli ad 
interpretarlo e a rispettarlo (particolarmente significative sono le attività di vita vissuta quotidiana, quali il percorso 
casa-scuola), i locali scolastici offrono, inoltre, molteplici occasioni di simulazione di comportamenti sulla strada. 
Ed.Stradale nelle scuola Primaria 
L'Educazione stradale rientra opportunamente nelle finalità generali che la scuola primaria si prefigge, 
assumendo caratteri di trasversalità rispetto ai vari ambiti disciplinari in cui si sviluppa il progetto culturale ed 
educativo proprio della scuola primaria e costituisce un'utile occasione per realizzare tali obiettivi. Nel corso dei 
cinque anni del curricolo, tenuti presenti i princìpi della gradualità e della processualità, la scuola e i docenti 
dovranno conseguire i seguenti obiettivi:  
a) conoscenza dell'organizzazione sociale che appartiene al contesto di vita del fanciullo;  
b) conoscenza delle regole e delle norme della vita associata, riferite alla strada;  
c) acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema di circolazione stradale in vigore. 
A livello curriculare sono particolarmente coinvolti i seguenti ambiti: Studi sociali, Educazione motoria, 
Matematica, Storia - Geografia - Scienze. Per le attività (di istituto/plesso) di carattere più pratico è valida 
l'opportunità di iniziative, contatti, consulenze, che favoriscano l'intervento dell'extrascuola (esperti, collaboratori, 
operatori). 
 
Ed.Stradale nelle scuola Secondaria I Grado 
I Consigli di classe autonomamente indicano di volta in volta i contributi tematici che le singole discipline del 
curricolo possono offrire all'elaborazione e attuazione del progetto formativo che potranno riferisi a: 

- rappresentazione orale e scritta di esperienze di vita e di abitudini nel contesto della vita moderna 
nella «strada»; linguaggi convenzionali e segnaletica stradale; 

- comparazione con i contesti di vita urbana delle Nazioni, di cui è studiata la lingua (Educazione 
linguistica); 

- concetto di scala, cartografia, viabilità e sistemazione urbanistica, dinamica uomo-ambiente e 
problemi ecologici (Geografia); 

- funzionamento del mezzo meccanico e sua utilizzazione razionale, rapporto della tecnica con l'uomo 
e con l'ambiente, etc. (Tecnologia). 

I contenuti sono desunti direttamente dalle precise indicazioni normative sul programma obbligatorio di 
Educazione stradale: princìpi della sicurezza stradale; tipologia delle strade; segnaletica stradale, tipologia dei 
veicoli; norme generali per la condotta dei veicoli, norme di comportamento degli utenti. Tali contenuti saranno 
inseriti nel quadro delle altre dimensioni trasversali della formazione dei preadolescenti. 
Alla fine del ciclo formativo del preadolescente gli alunni devono:  
1) Dimostrare di avere assimilato gli elementi essenziali della formazione giuridica di base per l'interiorizzazione 
delle norme di condotta che rendono possibile la convivenza civile e democratica.  
2) Dimostrare di avere acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada sia come pedoni 
sia come utenti di mezzi meccanici (bicicletta, ciclomotore).  
3) Saper individuare ed applicare le norme principali del Codice Stradale, in riferimento a situazioni 
concretamente considerate (reali o simulate) tra quelle più frequenti e rilevanti.  
4) Saper riconoscere i valori della segnaletica stradale «in situazione».  
5) Dimostrare di conoscere le norme di conduzione e il funzionamento del mezzo meccanico 
(bicicletta/ciclomotore) ai fini della massima sicurezza nel suo uso.  
6) Saper mettere in atto interventi opportuni in caso di incidenti (primo soccorso).  
7) Saper valutare le varie situazioni di traffico e saper muoversi in esso senza rischi per se stessi e per gli altri, 
conoscendo a pieno i pericoli che si possono incontrare per propria o altrui responsabilità.  
8) Dimostrare consapevolezza degli atteggiamenti negativi di natura psicologica nel rapporto uomo-macchina 
(narcisismo, istinto di potenza, mitizzazione del mezzo meccanico).  
9) Dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione 
stradale (mancata igiene alimentare, farmaci che agiscono sui riflessi, droga, alcoolismo, etc.).  
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10) Dimostrare consapevolezza circa rischi e danni derivanti alla salute dell'uomo dal traffico assordante ed 
inquinante che può provocare anche stress e decadimento fisico soprattutto in caso di eccesso nell'uso esclusivo 
dei mezzi motorizzati per i propri spostamenti.  
 
La realizzazione delle iniziative di carattere pratico operativo nonché l'attività di coordinamento per i contributi 
formativi di altre agenzie chiamate a cooperare con la partecipazione di propri operatori competenti possono 
essere affidate al docente di Educazione fisica e/o Tecnologia.  
 
Corso per il conseguimento del certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore 
La scuola, a richiesta dei genitori ed in rete con altre istituzioni scolastiche e Autoscuole operanti nel vicino 
territorio, potrà organizzare un corso per il conseguimento del certificato d’idoneità alla guida del ciclomotore 
(C.I.G.) (Decreto Ministero dei Trasporti -23/03/2011-n.106) per gli alunni che avranno compiuto il 14° anno entro 
il 31 agosto 2013. 
Il percorso formativo del corso sarà finalizzato allo sviluppo nei giovani: 
Obiettivi: 

• dell’autonoma capacità di giudizio; • della responsabilità personale e sociale; 
• della conoscenza e del rispetto delle norme di legge; • di comportamenti corretti sulla strada; 
• di comportamenti ispirati alla cultura della legalità;• della consapevolezza del rapporto tra stile di vita e 
stile di guida. 

Contenuti: 
Verranno somministrati i moduli di formazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei 
ciclomotori previsti dalle disposizioni ministeriali.  
a) 4 ore in materia di norme di comportamento;  
b) 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione; 
c) 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge; 
d) 1 ora in materia di conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. 

Al termine del corso, in accordo e collaborazione con la Motorizzazione Civile, verrà organizzato l’esame per la 
sola parte teorica.
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SECONDARIA DI I GRADO 
Nel realizzare la pianificazione didattica i docenti, a livello disciplinare, e ove possibile a livello di team e/o 
dipartimentale, potranno programmare con i criteri della didattica modulare onde progressivamente applicare 
quanto previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali (Nota Ministeriale n.7734 del 26 novembre 2012) 

Area letteraria linguistica 
 
 

ITALIANO 

 
Lo sviluppo delle competenze linguistiche ampie e sicure  è una condizione indispensabile per la crescita della persona e 
per l’esercizio pieno della cittadinanza. Per realizzare queste finalità è necessario che l’apprendimento della lingua sia 
oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti. 
L’apprendimento della lingua italiana deve avvenire a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi 
hanno già maturato nell’idioma nativo e guardare al loro sviluppo in funzione non solo del rendimento scolastico, ma come 
componente essenziale delle abilità della vita. 
Data la complessità dello sviluppo linguistico, i traguardi per la scuola secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli  della 
primaria e gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente. 
Nel primo ciclo d’istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una alfabetizzazione funzionale: gli allievi 
devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento 
del lessico. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in parallelo 
e deve continuare per tutto il primo ciclo d’istruzione, non esaurendosi in questo. 
La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino insieme e con 
l’insegnante d’ italiano per dare a tutti gli allievi la possibilità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei 
percorsi d’apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. 
 
Oralità 
La comunicazione orale nella forma dell’ascolto e del parlato è il modo naturale con cui il bambino entra in rapporto con gli 
altri e dà il nome alle cose. Tale abilità viene sviluppata e gradualmente sistematizzata a scuola, dove si promuove la 
capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi diversi e maggiormente articolati. 
La pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua e 
la predisposizione di ambienti d’apprendimento idonei al dialogo, all’interazione, alla ricerca, alla condivisione di 
conoscenze, al riconoscimento di punti di vista. 
 
Lettura 
Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie conoscenze, per ottenere risposte 
significative. Per lo sviluppo di una sicura competenza di lettura è necessario acquisire strategie tecniche come: la lettura a 
voce alta, la cura dell’espressione, la messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo. Il gusto per la 
lettura sviluppa la fantasia, l’attenzione, la curiosità, il piacere della ricerca, avvicina all’altro e al diverso da sé. 
È compito dell’insegnante favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi. La 
consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri tutta la vita. Per 
questo occorre creare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca ecc.) da cui sorgono bisogni e 
gusto di esplorazione dei testi scritti. 
 
Scrittura 
La pratica della scrittura viene introdotta in maniera graduale, il bambino viene guidato contemporaneamente a leggere e 
scrivere parole e frasi legate a bisogni comunicativi. L’acquisizione della competenza strumentale della scrittura, entro i 
primi due anni di scuola, comporta una costante attenzione alle abilità grafico-manuali e alla correttezza ortografica. La 
scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, dall’ideazione, alla 
pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all’autocorrezione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare gli 
allievi con progressione graduale. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12
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In tutto il primo ciclo il percorso d’apprendimento della scrittura richiede tempi distesi, diversificazioni delle attività didattiche 
e interdisciplinarità, in quanto la produzione testuale si realizza in varie discipline. 
Attraverso la produzione di testi fantastici l’allievo sperimenta fin dai primi anni le potenzialità espressive della lingua italiana 
e apprende come sia possibile intrecciare la lingua scritta con altri linguaggi. 
Al termine della scuola secondaria di primo grado l’allievo dovrebbe essere in grado di produrre testi di diversa tipologia e 
forma coesi e coerenti, curati anche nell’aspetto formale. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
I bambini entrano nella scuola primaria con un patrimonio lessicale diverso da un allievo all’altro. Il primo compito 
dell’insegnante è proprio quello di rendersi conto, anche attraverso attività ludiche, del patrimonio lessicale di ognuno. Il 
patrimonio iniziale dovrà essere consolidato in un nucleo di vocaboli di base, a partire dal quale si opererà man mano 
un’estensione alle parole chiave delle discipline di studio. 
Lo sviluppo delle competenze lessicali deve rispettare gli stadi cognitivi dei bambini e dei ragazzi e avvenire in stretto 
rapporto con l’uso vivo e reale della lingua. Va tenuto conto della ricchezza delle espressioni locali, gergali e dei modi di 
dire, che racchiudono un senso identitario e rappresentano un bagaglio attraverso il quale ampliare l’espressione anche in 
italiano corretto. 
Per l’apprendimento di un lessico preciso e specifico è fondamentale che gli allievi imparino, fin dalla scuola primaria, a 
consultare il dizionario, i repertori tradizionali e on line. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Ogni persona, fin dall’infanzia, possiede una grammatica implicita, che le permette di formulare frasi ben formate senza 
conoscere concetti quali quello di verbo, soggetto ecc. Questa grammatica implicita si amplia e si rafforza negli anni 
attraverso l’uso e la riflessione sulla lingua. I bambini hanno una naturale predisposizione a riflettere sulla lingua, 
l’insegnante può basarsi su questa attitudine per condurre l’ allievo verso una grammatica esplicita. 
L’ortografia viene acquisita nei primi anni di scuola,la correttezza ortografica deve essere costantemente monitorata a tutti i 
livelli di scuola. 
Gli oggetti della riflessione sulla lingua e della grammatica esplicita sono: le strutture sintattiche delle frasi, le parti del 
discorso, gli elementi di coesione che mettono in rapporto le diverse parti di un testo, il lessico. 
Gli aspetti morfologici, sintattici, semantici e testuali, introdotti nella scuola primaria, devono essere ripresi ciclicamente, al 
fine di poter operare precisazioni e approfondimenti. La riflessione sulla lingua si intreccia  con la riflessione sulle altre 
lingue  del repertorio dell’allievo, in una prospettiva multiculturale, ma il ruolo più significativo è quello metacognitivo: la 
riflessione concorre a sviluppare  le capacità di connettere, di analizzare, di indurre e dedurre, utilizzando di fatto un metodo 
scientifico.   
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri;con ciò matura la consapevolezza che il dialogo,oltre ad essere uno strumento comunicativo,ha un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri,ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
- Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi”dai media,riconoscendone la fonte,il tema,le informazioni e la loro 
gerarchia,l’intenzione dell’emittente. 
- Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi,mappe,presentazioni al computer,ecc.). 
- Usa manuali delle discipline o testi divulgativi(continui,non continui,misti)nelle attività di studio personali e collaborative,per 
ricercare,raccogliere e rielaborare dati,informazioni e concetti;costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
- Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione. 
- Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione,argomento,scopo,destinatario. 
- Produce testi multimediali,utilizzando efficacemente l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
- Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
- Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
- Adatta i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 
- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello spazio geografico,sociale e comunicativo. 
- Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico,alla morfologia,all’organizzazione logico sintattica della frase semplice e 
complessa,ai connettivi testuali. 
- Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi  e per  correggere i propri scritti. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Ascolto e parlato 
-Ascoltare testi prodotti da altri,riconoscendone la fonte e individuando scopo,argomento e informazioni principali. 
-Intervenire in una conversazione o in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola. 



 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA     a.s. 2015/16 (agg.18-11-15) pag.32/66 

 

- Utilizzare le proprie conoscenze  sui tipi di testo e applicare tecniche di supporto alla comprensione. 
- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
- Narrare esperienze,descrivere oggetti,  luoghi e persone, riferire su un argomento di studio in modo chiaro e usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
Lettura 
-Leggere in modo espressivo ,applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
-Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi,letterari e descrittivi. 
-Confrontare,su uno stesso argomento,informazioni ricavabili da più fonti. 
-Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale. 
Scrittura 
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione,stesura e revisione del testo. 
-Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista morfosintattico,lessicale,ortografico,  
coerenti e adeguati allo scopo.   
-Scrivere sintesi,anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
-Comprendere ed usare parole in senso figurato. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base relativi alle diverse discipline. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa. 
-Utilizzare dizionari di vario tipo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
-Stabilire relazioni tra comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 
-Riconoscere le caratteristiche dei vari tipi testuali. 
- Stabilire le principali relazioni tra i significati delle parole e i meccanismi di formazione delle parole. 
-Conoscere e analizzare l’organizzazione e la struttura dei vari tipi di frase (semplice, composta e complessa). 
-Riconoscere in un testo le varie parti del discorso, i connettivi sintattici e testuali,i segni interpuntivi e la loro funzione. 
-Riflettere sui propri errori allo scopo di imparare ad autocorreggerli. 

 
Italiano: requisiti d’ingresso e requisiti in uscita 

Requisiti Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

 

 

in ingresso 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole 
ed espressivo 
Leggere mentalmente in particolare nelle 
attività di studio 
Comprendere vari tipi di testo, 
analizzandone gli elementi fondamentali 
Comunicare oralmente in modo chiaro 
esperienze e conoscenze 
Comunicare per iscritto esperienze e 
conoscenze con periodi semplici ma 
ortograficamente  corretti 

Ascoltare e comprendere in forma autonoma 
il testo narrativo individuandone gli elementi 
costitutivi , la struttura, i personaggi, i luoghi, 
le ambientazioni 
Leggere mentalmente in particolare nelle 
attività di studio  
Comprendere vari tipi di testo,analizzandone 
gli elementi fondamentali 
Comunicare oralmente in modo 
chiaro,ordinato ed appropriato esperienze e 
conoscenze 
Comunicare per iscritto esperienze e 
conoscenze con periodi semplici ma 
ortograficamente corretti 

Ascoltare, leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
narrativi,poetici, informativi orali e 
scritti 
Produrre sia in forma orale che 
scritta testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare con consapevolezza gli  
strumenti comunicativi per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in diversi contesti 

 

 

in uscita 

(competenze 

finali) 

Ascoltare e comprendere in forma 
autonoma il testo narrativo, 
individuandone gli elementi costitutivi, la 
struttura, i personaggi, i luoghi, le 
ambientazioni 
Leggere ad alta voce con giusta 
intonazione e rispettando la 
punteggiatura 
Individuare nei testi letti le sequenze 
narrative e scrivere sintesi 
Scrivere testi coerenti e corretti dal punto 
di vista ortografico, lessicale e 
grammaticale 
Scrivere semplici testi di tipo narrativo-
descrittivo 

Ascoltare, leggere, comprendere ed 
interpretare testi narrativi,poetici, informativi 
orali e scritti 
Produrre sia in forma orale che scritta testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Utilizzare con consapevolezza gli strumenti 
comunicativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in diversi contesti 

Comprendere  una 
comunicazione e saperla 
produrre per uno scopo 
prefissato analizzandola e\o 
strutturandola in modo completo 
e personale in contesti e 
situazioni diverse 
Utilizzare le proprie conoscenze 
per mettere in atto le diverse 
strategie di ascolto e di lettura 
 Produrre testi morfologicamente, 
sintatticamente corretti di 
tipologia diversa rispondenti a 
scopo e destinatari utilizzando 
strumenti anche multimediali 

 
Obiettivi minimi Italiano 

classe 1 classe 2 classe 3 

Coglie il nucleo essenziale di un messaggio 
letto o ascoltato 
Chiede spiegazioni quando non comprende 
Riferisce un argomento semplice in modo 
essenziale 

Comprensione della lingua orale:comprendere 
il senso globale di semplici messaggi in modo 
guidato 
Comprensione della lingua scritta: 
comprendere globalmente semplici testi in 

Coglie le informazioni fondamentali del 
messaggio  
Partecipa a discussioni guidate, intervenendo 
in modo pertinente 
Legge ad alta voce in modo abbastanza 
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Legge in modo sufficientemente chiaro 
Comprende un messaggio semplice 
Guidato, riconosce le caratteristiche di 
alcuni tipi di testo 
Opportunamente guidato,produce testi 
scritti, anche  semplici. 

modo guidato, riconoscendo argomento, 
personaggi, tempo e spazio 
Produzione nella lingua orale: saper 
raccontare in modo semplice ma chiaro 
un’esperienza personale e saper rispondere a 
semplici domande sui contenuti disciplinari 
Produzione nella lingua scritta: saper produrre 
semplici testi e rispondere a semplici 
domande per iscritto 
Conoscenza delle strutture della lingua: 
conoscere le strutture grammaticali elementari 

scorrevole 
Comprende i concetti semplici del messaggio 
letto 
Riconosce le informazioni essenziali di un 
testo informativo 
Ricostruisce la trams dei testi narrativi 
Espone oralmente un argomento di studio in 
modo sufficientemente chiaro e corretto 
Produce semplici testi organizzati in maniera 
sufficientemente chiara e corretta 
Sintetizza per iscritto un brano letto 

 
 
 

STORIA 

 
Lo studio della storia, insieme alla memoria e alle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla visione del futuro, 
contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e 
dei beni comuni. 
Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e il senso della 
storia. 
La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, a scuola e nel territorio circostante, 
permettono un lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali con i più piccoli per attraversare 
molte esperienze esplorative sul passato, al fine di avvicinare gli alunni a ricostruire il fatto storico, ad indagarne i diversi 
aspetti, le cause e le ragioni. 
Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente, esse sono sottoposte 
dagli storici a revisione continua, a seconda del mutare dei rapporti tra presente e passato e della reinterpretazione delle 
fonti. La scuola, tenendo conto di questo, in relazione alla diversa età degli alunni, progetta percorsi didattici che 
approfondiscono la conoscenza della storia e l’attenzione alle diverse fonti. 
La ricerca storica e il ragionamento critico rafforzano il confronto e il dialogo intorno al passato e al presente tra le diverse 
componenti di una società multietnica e multiculturale qual è la nostra. Per questo motivo il curricolo sarà articolato intorno 
ad alcuni snodi periodizzanti della vicenda umana, quali: il processo di ominazione, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione 
industriale e i processi di mondializzazione e globalizzazione. 
Occorre quindi aggiornare gli argomenti di studio, adeguandoli alle nuove prospettive, facendo si che la storia nella sua 
dimensione mondiale, europea, italiana e locale si presenti come un significativo intreccio di persone, culture, economie, 
religioni, avvenimenti che hanno costituito processi rilevanti per la comprensione del mondo attuale. 
La conoscenza dei legami, dei conflitti, degli scambi che si sono svolti tra le genti del Mediterraneo e  le popolazioni di altre 
regioni del mondo rende comprensibili questioni altrimenti schiacciate nella dimensione del presente. E’ dunque necessario 
dare ai due poli temporali (presente e passato) il giusto peso nel curricolo. 
La disciplina per la sua complessità richiede un’organizzazione di attività e conoscenze adatte alle diverse fasi 
dell’apprendimento. Nella scuola primaria si farà scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema 
di conoscenze riguardanti quadri di civiltà, non tralasciando i fatti storici fondamentali. Le conoscenze riguarderanno il 
periodo compreso dalla comparsa dell’uomo alla tarda antichità. 
Nella scuola secondaria di primo grado il sapere storico riguarderà i processi, le trasformazioni, gli eventi che hanno portato 
al mondo di oggi. Le conoscenze riguarderanno il periodo compreso dalla tarda antichità agli inizi del XXI secolo. L’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado è dedicato allo studio della storia del Novecento. 
Gli insegnanti potenziano gli intrecci disciplinari, particolarmente con la geografia, considerando la connessione che c’è tra i 
popoli e le regioni in cui vivono. 
L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono  all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza 
attiva. 
I docenti si impegnano a far conoscere agli alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato,a far usare con metodo 
le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, a far apprezzare il valore dei beni culturali. In tal modo l’educazione 
al patrimonio culturale fornisce un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. Verranno inoltre messi in evidenza i 
rapporti tra istituzioni e società, le differenze di generazioni, le forme statuali, le istituzioni democratiche. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
L’alunno s’informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere e le sa organizzare in testi. 
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Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture –anche digitali-le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali  della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
Individua aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Riconosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
 
Uso delle fonti 
-Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti. 
Organizzazione delle informazioni 
-Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
-Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,europea e mondiale. 
-Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 Strumenti concettuali 
-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
-Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
Produzione scritta e orale 
-Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’informazione diverse. 
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 
 

Storia: requisiti d’ingresso e requisiti in uscita 
Requisiti Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

In ingresso Orientarsi e collocare sulla linea del 
tempo eventi personali e relativi alla 
storia della Terra e dell’uomo, 
utilizzando diversi sistemi cronologici 
Rappresentare e classificare i vari 
documenti o fonti ricavando le 
informazioni necessarie per effettuare 
confronti tra i diversi quadri storico-
sociali 
Utilizzare strumenti e linguaggio 
specifico della disciplina 

Conoscere momenti e processi 
che hanno caratterizzato la storia 
dalle origini al medioevo 
Comprendere testi storici, ricavare 
informazioni storiche da fonti 
diverse ed organizzarle in testi 
Esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando opportuni 
collegamenti 

Conoscere momenti e processi che 
hanno caratterizzato la storia dal 
medioevo all’800 
Comprendere testi storici, ricavare 
informazioni storiche da fonti diverse 
ed organizzarle in testi 
Esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando opportuni 
collegamenti 
Sviluppare curiosità di conoscenza 
del passato per informarsi 
autonomamente su fatti e problemi 
storici 

Competenze finali  Collocare correttamente fatti ed eventi 
sulla linea del tempo 
Conoscere momenti e processi che 
hanno caratterizzato la storia 
Comprendere testi storici, ricavare 
informazioni storiche da fonti diverse 
ed organizzarle in testi 
Esporre le conoscenze storiche 
acquisite in modo adeguato 

Conoscere momenti e processi 
che hanno caratterizzato la storia 
dal medioevo all’800 
Comprendere testi storici, ricavare 
informazioni storiche da fonti 
diverse ed organizzarle in testi 
Esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando opportuni 
collegamenti 
Sviluppare curiosità di conoscenza 
del passato per informarsi 
autonomamente su fatti e problemi 
storici 

Conoscere momenti e processi che 
hanno caratterizzato la storia dall’800 
ai giorni nostri 
Comprendere testi storici, ricavare 
informazioni storiche da fonti diverse 
ed organizzarle in testi 
Esporre le conoscenze storiche 
acquisite operando opportuni 
collegamenti 
Sviluppare curiosità di conoscenza 
del passato per informarsi su fatti e 
problemi storici 

 

Obiettivi minimi Storia 
classe1 classe 2 classe 3 

Colloca i fatti nel tempo e nello spazio e 
risponde a domande semplici 
Ricava informazioni da carte e testi in modo 
guidato 
Completa mappe e schemi semplificati 

Colloca i fatti nel tempo e nello spazio e 
risponde a domande semplici 
Opera semplici collegamenti tra fatti e 
avvenimenti cogliendo il rapporto 
causa\effetto 
Utilizza il lessico specifico 

Colloca i fatti nel tempo e nello spazio e 
risponde a domande semplici 
Ricorda nozioni fondamentali della storia 
italiana, europea, mondiale 
Ricava informazioni da carte e testi in modo 
guidato 
Completa mappe e schemi semplificati 
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GEOGRAFIA 
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e tra il pianeta che le ospita. Essa mette in relazione temi 
economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali. 
La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause 
naturali. E’attenta al presente  e aperta al mondo attuale ,quindi sviluppa le competenze relative alla cittadinanza 
attiva,come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. 
Un’altra opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare ad osservare la realtà da punti di vista diversi, che 
consentono di considerare visioni plurime, favorendo un approccio interculturale. 
La conoscenza del patrimonio culturale del passato, che ha lasciato i suoi segni sul territorio,si affianca allo studio del 
paesaggio in vista del futuro,infatti la geografia cura anche la progettazione di azioni finalizzate alla salvaguardia del 
patrimonio naturale, affinchè le future generazioni possano giovarsi di un ambiente sano. 
Temi di rilevanza geografica, che richiedono un raccordo con le discipline scientifiche e tecniche, sono: la lotta 
all’inquinamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, le tecniche di produzione delle energie rinnovabili, l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
L’importanza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome e critiche che 
sappiano assumere decisioni utili alla gestione del territorio e alla tutela dell’ambiente,con un consapevole sguardo al futuro. 
Il primo approccio con la disciplina avviene attraverso un’esplorazione diretta dell’ambiente circostante, per cui bisogna 
stabilire un rapporto del corpo con lo spazio, in questa fase la geografia opera insieme alla scienze motorie. 
Il senso dello spazio va correlato a quello del tempo, gli allievi dovranno dunque orientarsi nel territorio, analizzare ogni 
elemento nel suo contesto spaziale, partendo da  quello locale fino ai contesti mondiali. 
Le carte geografiche, le immagini satellitari del globo terrestre, i materiali prodotti dalle nuove tecnologie serviranno a 
facilitare il raffronto tra la propria realtà e quella globale. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da  telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 
 
Obiettivi d’apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Orientamento 
-Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi. 
Linguaggio della geo-graficità 
Leggere vari tipi di carte (geografiche, tematiche, ecc.) e interpretare dati per comprendere fatti e fenomeni territoriali. 
Paesaggio 
-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali. 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio. 
Regione e sistema territoriale 
-Consolidare il  concetto di regione geografica applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
-Stabilire relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 
 

Geografia: requisiti d’ingresso e requisiti in uscita 
Requisiti Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

In ingresso Orientarsi nello spazio utilizzando i punti 
di riferimento topologici 
Distinguere e rappresentare carte di 
genere diverso, classificando i diversi 
paesaggi fisici e cogliendo anche gli 
elementi antropici ed il legame tra questi 
e il territorio 
Utilizzare in modo semplice ma adeguato 
la terminologia specifica 

Osservare gli spazi geografici e sapersi 
orientare utilizzando i punti cardinali 
Interpretare rappresentazioni e carte 
geografiche di vario genere, localizzando 
gli ambienti e classificando i diversi 
paesaggi fisici, cogliendone anche gli 
elementi antropici ed il legame tra 
economia e territorio 
Utilizzare la terminologia specifica 

Osservare gli spazi geografici 
utilizzando le conoscenze acquisite 
per orientarsi nello spazio 
Cogliere gli aspetti che legano 
l’uomo all’ambiente e al territorio 
confrontando realtà geografiche 
diverse 
Utilizzare linguaggio e strumenti 
specifici 

Competenze Osservare gli spazi geografici e sapersi Osservare gli spazi geografici utilizzando Osservare gli spazi geografici 
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finali orientare utilizzando i punti cardinali 
Interpretare rappresentazioni e carte 
geografiche di vario genere, localizzando 
gli ambienti e classificando i diversi 
paesaggi fisici, cogliendone anche gli 
elementi antropici ed il legame tra 
economia e territorio 
Utilizzare la terminologia specifica. 

le conoscenze acquisite per orientarsi 
nello spazio 
Cogliere gli aspetti che legano l’uomo 
all’ambiente e al territorio confrontando 
realtà geografiche diverse 
Utilizzare linguaggio e strumenti specifici 

utilizzando le conoscenze acquisite 
per orientarsi nello spazio  
Cogliere gli aspetti che legano 
l’uomo all’ambiente e al territorio 
confrontando realtà geografiche 
mondiali tra loro diverse 
Utilizzare linguaggio e strumenti 
specifici 

 

Obiettivi minimi Geografia 
classe1 classe 2 classe 3 

Ricorda nozioni fondamentali della 
geografia italiana 
Ricava informazioni da cartine, grafici, 
immagini 
Seguendo scalette e utilizzando materiali 
illustrativi, risponde a domande relative agli 
argomenti studiati 

Osserva gli spazi geografici e utilizza i punti 
cardinali per orientarsi 
Utilizza gli strumenti e il lessico specifico 
Individua il sistema territoriale e antropofisico 

Ricorda nozioni fondamentali della geografia  
mondiale (fisici\antropici) 
Ricava informazioni da cartine, grafici, 
immagini 
Realizza carte fisiche e tematiche dei vari 
Continenti e Stati 
Seguendo scalette e utilizzando materiali 
illustrativi, risponde a domande relative agli 
argomenti studiati 

 
Nuclei fondanti di Storia e Geografia riferiti ai corsi di recupero 
Storia Geografia 

Collocare nel tempo gli avvenimenti,metterli in successione 
cronologica 
Costruire e interpretare linee del tempo 
Distinguere gli indicatori sociali,politici economici, culturali 
e religiosi che caratterizzano ogni epoca e civiltà storiche 
 

Orientarsi sulla superficie terrestre e nel territorio utilizzando i punti cardinali, la bussola, le carte 
geografiche 
Orientarsi sulle carte geografiche 
Localizzare un punto sulla Terra attraverso il reticolato geografico e il sistema delle coordinate geografiche  
Leggere e interpretare carte geografiche, distinguendone la tipologia 
Disegnare e/o completare carte geografiche 
Leggere e interpretare  dati statistici 
 

Metodologie,  
Lezione frontale, Lezione dialogata, Brainstormin, Lavoro a coppie e/o individuale 
Strumenti 
Manuale in uso di Storia e Geografia, Materiale di varia natura predisposto dall’insegnante, Appunti 

 
 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 
L'apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione , 
permette all'alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare 
la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 
Accostandosi a più lingue, l'alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici  culturali e diviene man 
mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 
A tal fine è importante che nel curricolo vengano assicurati sia il coordinamento “orizzontale” degli insegnamenti di italiano, 
delle due lingue straniere, delle discipline non linguistiche, sia la progressione “in verticale” degli obiettivi in funzione dei 
traguardi. 
Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l'insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di 
appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e di intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. 
Tale processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di 
eventuali altre lingue in possesso dell'alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti 
linguistiche(aspetti fonico-acustici, articolatori, sintattici e semantici). 
Nella scuola secondaria di 1°grado l'insegnante guiderà l'alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare 
modalità di comunicazione e regole della lingua che egli applicherà in modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a 
sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere tra forme e codici linguistici diversi quelli più adeguati ai suoi scopi 
e alle diverse situazioni. Rispetto alla seconda lingua comunitaria che viene introdotta nella scuola sec. 
di1°grado,l'insegnante terrà conto delle esperienze linguistiche già maturate dall'alunno per ampliare l'insieme delle sue 
competenze. 
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Per l'apprendimento delle lingue l'insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività che possono contribuire ad 
aumentare la motivazione: canzoni, filastrocche, giochi di ruolo, ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l'interazione in 
forma di corrispondenza con coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. 
Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all'alunno la capacità di usare la lingua, il docente affiancherà gradualmente 
attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica , sia somiglianze e 
diversità tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell'alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità 
interculturale. 
 

TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO   DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO PER LA 
LINGUA INGLESE 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) 
 
L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi di vario genere comprendendo i punti essenziali e informazioni specifiche. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetani e familiari. 
Individua e confronta abitudini e stili di vita nelle diverse culture. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprende le informazioni principali di un discorso o di una sequenza audio riguardanti argomenti familiari, di scuola, lavoro, tempo libero. 
Parlato(produzione e interazione orale) 
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; motivare un'opinione. 
- Interagire in una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
- Gestire conversazioni di routine in situazioni quotidiane prevedibili. 
Lettura (comprensione scritta ) 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano o di studio 
- Trovare informazioni specifiche in testi relativamente lunghi (articoli di giornali, testi informativi e argomentativi) 
Scrittura (produzione scritta ) 
- Produrre risposte a questionari e scrivere brevi messaggi relativi a bisogni immediati 
- Scrivere lettere personali adeguate al destinatario. 
- Raccontare per iscritto avvenimenti  ed esperienze esprimendo opinioni personali. 
Riflessione sulla lingua 
- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
1°GRADO PER LA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
(I traguardi sono riconducibili al livelloA1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) 
 
- Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- Interagire in semplici scambi dialogici su argomenti familiari e abituali.   
- Descrivere oralmente e per iscritto ,in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
- Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
- Individua e confronta abitudini e stili di vita nelle diverse culture 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 
Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere i punti essenziali di un discorso o di una sequenza audio riguardanti argomenti familiari, di scuola, lavoro, tempo libero ecc. 
- Individuare l'informazione principale in testi più complessi 
Parlato (produzione e interazione orale) 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note. 
- Interagire in modo comprensibile in semplici scambi dialogici utilizzando  espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
- Comprendere testi semplici su argomenti comuni di tipo concreto e trovare informazioni specifiche. 
Scrittura (produzione scritta ) 
- Produrre messaggi adeguati alla situazione comunicativa (dialoghi, questionari, e-mail ,lettere) 
- Raccontare avvenimenti ed esperienze. 
Riflessione sulla lingua 
- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
- Rilevare semplici analogie e differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

In particolare per quanto riguarda la 
- CLASSE PRIMA gli alunni dovranno saper comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi basilari per soddisfare 
bisogni di tipo concreto; saper presentare se stessi e gli altri. 
- CLASSE SECONDA gli alunni dovranno saper comprendere ed usare frasi ed espressioni utilizzate in ambiti socio-
relazionali; saper descrivere aspetti del proprio background. 
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… 
OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO CLASSI  1ª, 2ª CLASSI  3ª 

Comprensione lingua orale Capire il significato globale di un messaggio con 
termini noti.   

Capire il significato di un messaggio con 
termini noti.   

Comprensione lingua scritta Capire il senso generale di un messaggio semplice 
e con termini noti.   

 Riuscire a capire il senso generale di un testo 
con termini noti.   

Produzione/interazione lingua 
orale 

Essere in grado di memorizzare vocaboli e 
espressioni più ricorrenti.   

 Sostenere una semplice conversazione su 
argomenti noti.   

Produzione lingua scritta Scrivere o completare semplici frasi su modelli dati.   Saper scrivere brevi messaggi su modelli dati.   

Conoscenza ed uso delle 
strutture e funzioni linguistiche 

Saper usare le strutture e funzioni basilari in 
contesti nuovi.  

Usare le funzioni basilari studiate durante il 
triennio.   

Conoscenza della cultura e 
della civiltà 

Conoscere gli aspetti più importanti.  Conoscere gli aspetti più importanti.   

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

L’insegnamento della religione cattolica  concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 
personalità dell’alunno nella dimensione religiosa. 
Secondo le Nuove Indicazioni i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento saranno definiti 
d’intesa con l’autorità ecclesiastica, come da disposizione concordataria. 
Attualmente rimangono in vigore le finalità e gli obiettivi finora osservati: 
• Riconoscere  gli aspetti della religiosità locale e nazionale con le sue manifestazioni storiche, artistiche sociali 
• Conoscere  la persona e il messaggio di Gesù  
• Conoscere le principali verità della fede cristiana (credo, legge morale,culto) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO CLASSE 1ª  e CLASSE 2ª CLASSE 3ª 

 

Comprensione 
lingua orale 

 

Comprendere il significato generale di un 
messaggio. 
Riconoscere termini o espressioni idiomatiche 
già note. 
Capire il significato globale di un messaggio con 
termini noti. (minimo) 

Comprendere i dettagli specifici di un testo. 
 Comprendere il significato  globale di un 
messaggio 
Capire il significato di un messaggio con 
termini noti. (minimo) 

 

Comprensione 
lingua scritta 

 

Comprendere il significato globale di un testo 
scritto. 
Riconoscere termini già studiati. 
Capire il senso generale di un messaggio 
semplice e con termini noti. (minimo) 

Comprendere testi su vari argomenti 
ricavando anche le informazioni implicite. 
 Comprendere il significato globale di un 
testo.  
 Riuscire a capire il senso generale di un 
testo con termini noti. (minimo) 

 
Produzione/interazione 

lingua orale 
 

Interagire in brevi scambi 
dialogici/drammatizzare con intonazione 
corretta. 
Fare semplici descrizioni e fornire informazioni 
personali. 
Essere in grado di memorizzare vocaboli e 
espressioni più ricorrenti. (minimo) 

Interagire in brevi scambi 
dialogici/drammatizzare con intonazione 
corretta. 
 Produrre messaggi adeguati alla situazione 
comunicativa. 
 Sostenere una semplice conversazione su 
argomenti noti. (minimo) 

 
Produzione 

lingua scritta 
 

Saper produrre testi adeguati e corretti alla 
situazione comunicativa. 
Produrre testi appropriati sul piano lessicale e 
grammaticale. 
Scrivere o completare semplici frasi su modelli 
dati. (minimo) 

Saper scrivere testi articolati in maniera 
corretta sul piano morfo-sintattico. 
Produrre testi appropriati sul piano lessicale 
e grammaticale. 
Saper scrivere brevi messaggi su modelli 
dati. (minimo) 

Conoscenza ed uso 
delle strutture e 

funzioni linguistiche 

Usare correttamente le funzioni e le strutture 
studiate in contesti nuovi. 
Applicare le funzioni e le strutture studiate in 
contesti nuovi. 
Saper usare le strutture e funzioni basilari in 
contesti nuovi. (minimo) 

Usare in modo consapevole e autonomo le 
strutture e le funzioni. 
Usare correttamente le funzioni e le 
strutture studiate. 
Usare le funzioni basilari studiate durante il 
triennio. (minimo) 

 
Conoscenza della 

cultura e della civiltà 

Cogliere gli elementi culturali specifici di una 
civiltà straniera. 
Conoscere usi e costumi. 
Conoscere gli aspetti più importanti. (minimo) 

Cogliere e saper esporre aspetti di una 
civiltà straniera e operare confronti. 
Conoscere tradizioni, usi e costumi. 
Conoscere gli aspetti più importanti. 
(minimo) 
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• Confrontare i principi del Cristianesimo con quelli di altre religioni e fare osservazioni in campo etico 
 
 

Area Matematica e Tecnico-Scientifica 

MATEMATICA 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le 
capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare 
tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica da strumenti 
per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la 
capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 
degli altri. 
ln matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico 
sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 
discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
- L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di operazioni. 
- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
- Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
- Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
- Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi  adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
- Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
- Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità. 
- Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Numeri 
- Eseguire addizioni,sottrazioni,moltiplicazioni,divisioni,ordinamenti e confronti  tra i numeri conosciuti, quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti o le calcolatrici ,valutando quale strumento può essere più opportuno. 
- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 
- rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale,sia mediante frazione 
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale,essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 
- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 
- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande,in matematica e in situazioni concrete. 
- In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo,consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 
- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato . 
- Dare stime della radice quadrata. 
- Utilizzare la proprietà commutativa,associativa,invariantiva e distributiva per semplificare,anche mentalmente, le operazioni. 
- Descrivere con un’ espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
 
Spazio e figure 
- Riprodurre figure e disegni geometrici,utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti. 
- Rappresentare punti,segmenti e figure sul piano cartesiano. 
- Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane. 
- Riprodurre figure e disegni geometrici. 
- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 
- Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 
- Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari o utilizzando le più comuni formule. 
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- Stimare per difetto e per eccesso l’area di figure delimitate anche da linee curve. 
- Conoscere il numero π e alcuni modi per approssimarlo. 
- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza ,conoscendo il raggio ,e viceversa. 
- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 
- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 
- Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
 
Relazioni e funzioni 
- interpretare,costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 
- Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere le funzioni di tipo y=ax  , 
y=a/x  , y=ax² , y=aⁿ  e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 
- Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 
 
Dati e previsioni 
- Rappresentare insiemi di dati,anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni  significative , confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni di frequenze.  Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia 
ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati. 
- In semplici situazioni aleatorie , individuare gli eventi elementari , assegnare ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento 
, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
- Riconoscere coppie di eventi complementari, compatibili, incompatibili. 

 

 

SCIENZE 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine fondato 
sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di 
riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento delle 
scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine 
temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. 
La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 
disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di 
argomentare le proprie. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
- L’alunno esplora e sperimenta,in laboratorio e all’aperto,lo svolgersi dei più comuni fenomeni  e  ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi , utilizzando le conoscenze acquisite. 
- Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni. 
- Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 
- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante,e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
-  È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
- Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
- Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
Obiettivo di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Fisica e chimica 
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza;in alcuni casi  raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni,trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.  
- Utilizzare correttamente il concetto di energia in varie situazioni di esperienza ; individuare la sua dipendenza da altre variabili ;riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali .  
- Padroneggiare concetti di trasformazione chimica ;sperimentare reazioni (non pericolose) e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia ;osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Astronomia e Scienza della Terra 
- Osservare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno. Ricostruire i movimenti della 
Terra  da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli anche in connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia. 
- Spiegare,anche per mezzo di simulazioni , i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. Realizzare esperienze  quali ad esempio 
:registrazione della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno,costruzione di una meridiana. 
- Riconoscere ,con ricerche sul campo ed esperienze concrete ,i principali tipi di rocce e i processi geologici da cui hanno avuto origine. 
- Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche);individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 
Biologia 
- Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi. 
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- Comprendere il senso delle grandi classificazioni e conoscere l’evoluzione delle specie.  
- Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi  con un modello cellulare e con esperienze 
pratiche. 
- conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 
- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità ;sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione ; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 
OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE – MATEMATICHE 
 

 Classe prima Classe seconda Classe terza 

1 Saper scrivere e ordinare numeri naturali entro le 

migliaia 

Comprendere il concetto di frazione 

e operare con esse 

Comprendere il concetto di numero relativo e il suo 

utilizzo pratico. Saper risolvere operazioni 

nell’insieme R 

2 Conoscere le tecniche di calcolo ( anche delle 

potenze) 

Saper utilizzare strumenti di calcolo 

e formulari 

Saper risolvere espressioni letterali contenenti 

monomi ed equazioni di 1° grado 

3 Saper scomporre in fattori primi e calcolare m.c.m. 

e M.C.D. di numeri entro il cento 

Saper utilizzare rapporti e 

proporzioni in situazioni semplici e 

concrete 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e formulari 

4 Saper risolvere semplici problemi diretti Saper costruire grafici e 

riconoscere relazioni di 

proporzionalità 

Riconoscere i principali solidi. Conoscere e saper  

applicare formule dirette per risolvere semplici 

problemi  

5 Saper leggere e costruire grafici da semplici 

tabelle 

Saper applicare formule dirette per 

il calcolo di aree 

Saper sintetizzare graficamente una semplice indagine 

statistica e calcolare la probabilità di eventi casuali semplici 

6 Saper riconoscere e riprodurre  figure geometriche 

fondamentali e risolvere quesiti relativi 

Saper applicare il teorema di 

Pitagora a triangoli e quadrilateri 
 

 
 
 
 
 

 

TECNOLOGIA 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a trattare problemi, 
facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e sociale. La cultura tecnica è 
fondamentale per far maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi 
o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e complessità. 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la 
sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i 
principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e 
immateriali - che l'uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie 
condizioni di vita. D’altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di 
pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell'ambiente circostante attraverso un uso 
consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, 
conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro 
una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, 
risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
L’alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o forme di energia coinvolte. 
E in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni  sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 
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Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
Vedere, osservare e sperimentare 
- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
Prevedere, immaginare e progettare 
- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. 
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
- Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
- Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 
Intervenire, trasformare e produrre 
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 
- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo scolastico o casalingo. 
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 
- Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 

 
Competenze ed obiettivi di base comuni nelle classi 1,2,3 
1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Obiettivi minimi: 
- Impiegare alcune regole del disegno per 
rappresentare semplici costruzioni grafiche. 
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione 
- Riferire sui bisogni dell’uomo e sulla produzione di 
beni e servizi 
 
Altri obiettivi: 
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali. 
- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti dell'ambiente scolastico. 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
- Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 

Obiettivi minimi: 
- Impiegare alcune regole del disegno per 
rappresentare moduli e costruzioni grafiche. 
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 
luoghi. 
- Riferire conoscenze relative al territorio ed alle 
modalità di una corretta alimentazione 
 
Altri obiettivi: 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche. 
- Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
 

Obiettivi minimi: 
- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche. 
- Comprendere e riferire le principali problematiche 
riferite all’energia, al suo impiego, alle fonti e alle 
trasformazioni 
 
Altri obiettivi: 
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 
oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
- Progettare una gita d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per reperire e selezionare le 
informazioni utili. 

 
Criteri valutazione prove: 
grafico/pratiche:  correttezza procedura, precisione, estetica e pulizia 
orale/scritto: correttezza contenuti, padronanza delle conoscenze, lessico specifico 

Area Espressiva 

MUSICA 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio 
all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione 
della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra 
culture diverse. 
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni: a) 
produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare 
attraverso l'attività corale e di musica d”insieme; b) fruizione consapevole, che implica la costituzione e l’elaborazione di 
significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato. 
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l'ascolto, la comprensione e la riflessione critica 
favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, 
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cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del 
disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. In particolare, attraverso 
l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a scrivere musica, in forme diverse, a produrla e a 
improvvisarla. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. 
- È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
- Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 
- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
- Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 
- Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
- Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
- Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
- Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 
 
… 

OBIETTIVI 

Livello essenzialE 
 

Classe I  

Livello essenzialE 
 

Classe II e III 
 

Livello  
medio  

Tutte le ClassI 
 

ESEGUIRE BRANI 
STRUMENTALI 

i brani più semplici in modo 
adeguatamente corretto, 
anche per imitazione.  

adeguatamente corretta dei 
brani relativamente più 
semplici.  

adeguatamente corretta 
seguendo lo spartito o a 
memoria  

ESEGUIRE BRANI VOCALI 
nel gruppo che ne sostiene 
l’intonazione e la scansione 
ritmica. 

nel gruppo che ne sostiene 
l’intonazione e la scansione 
ritmica. 

coordinata ritmicamente nel 
gruppo che ne sostiene 
l’intonazione. 

CONOSCERE ED USARE LA 
NOTAZIONE ED IL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 
Conosce i simboli più semplici 
della notazione. 

Decodifica le note nel 
pentagramma ed alcuni simboli 
ritmici. 

Decodifica i simboli di facili brani. 

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE 
ANALIZZARE ED 
INTERPRETARE 

Si mostra attento all’ascolto e 
distingue le caratteristiche 
acustiche complessive. 
 

Mostra attenzione, riconosce le 
caratteristiche acustiche generali 
e le funzioni del brano. Usa 
alcuni dei termini specifici. 

E’ attento, individua le 
caratteristiche acustiche, le 
funzioni del brano e lo stile. Usa 
generalmente la terminologia 
specifica. 

RIELABORARE 
Modifica la velocità esecutiva nel 
rispetto del tempo e varia 
l’intensità. 

Modifica la velocità esecutiva nel 
rispetto del tempo e varia 
l’intensità. 

Modifica intenzionalmente in 
modo espressivo l’esecuzione di 
semplici sequenze.  

 
CONOSCENZA ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

Conosce ed usa la notazione d’altezza a)  Nessun errore  
b)  Nessun errore di rilievo  
c)  Errori limitati  
d)  Errori numerosi  

Conosce i simboli di durata a)  completa ed approfondita 
b)  corretta e abbastanza 

completa 
c)  essenziale 
d)  incompleta 

Usa in modo logico i simboli ritmici a)  in modo sicuro, completo e 
personale anche in situazioni 
complesse 

b)  in modo completo e corretto 
in situazioni semplici 

c) in modo abbastanza completo 
d) in modo incompleto o 

impreciso 
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Conosce il linguaggio specifico a)  in modo ricco ed appropriato  
b)  in modo appropriato  
c)  in modo semplice  
d)  in modo generico e non 

appropriato  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEL LESSICO SPECIFICO 

Conosce i contenuti in modo a) Ampio e significativo 
b) Soddisfacente  
c) Semplice e chiaro  
d) Superficiale e poco significativo  
e) Limitato e/o inadeguato e/o non 

pertinente  

Il lessico usato è a) preciso e sicuro 
b) corretto 
c) contiene qualche errore  
d) incerto 
e) molto lacunoso 

… 
Descrittore Guidato Essenziale Adeguato Esperto 

COMPETENZA TRASVERSALE 
DI CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
L’alunno necessita di 
guida nell’organizzare il 
proprio apprendimento e il 
proprio metodo di studio. 

L’alunno organizza il proprio 
apprendimento trovando 
modalità adatte alle capacità 
personali, avvalendosi,solo 
occasionalmente, di un aiuto 
esterno. 

L’alunno organizza il proprio 
apprendimento utilizzando 
varie fonti e diversi metodi in 
modo autonomo. 

L’alunno organizza il proprio apprendimento utilizzando 
varie fonti e diversi metodi in modo autonomo 
e rispondendo alle specifiche richieste della disciplina 
oggetto di studio, in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del metodo di studio e di lavoro che 
possiede. 

 
 
VALUTAZIONE 
Il processo di apprendimento degli alunni della classe sarà monitorato attraverso l’osservazione dell’ attenzione, della 
partecipazione e dell’impegno profuso nelle attività oltre che della qualità delle elaborazioni realizzate in classe e a casa. 
Le verifiche saranno prioritariamente basate sui nuclei fondanti della disciplina. Per la valutazione dei colloqui orali, per le 
prove esecutive, d’ascolto e di decodifica funzionale si ritengono ampiamente esaustive le voci riportate sul registro del 
docente. 
Se si riterrà opportuno, si potranno eventualmente verificare conoscenza e uso della notazione e del linguaggio specifico, 
conoscenza dei contenuti trattati attraverso prova scritta. 
Nella valutazione si terrà conto della: 
 • acquisizione delle competenze musicali programmate ( conoscenze ed abilità procedurali e dichiarative specificate nella 
griglia soprastante); 
 • progressi registrati dalla situazione di partenza sia nelle capacità socio-affettive, sia nell’organizzazione dell’ 
apprendimento e del metodo di studio. 
 • acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva. 

ARTE E IMMAGINE 

Le finalità educative  della disciplina Arte e Immagine  hanno lo scopo primario di sviluppare e potenziare nell'alunno le 
capacità di esprimersi e comunicare, con i diversi linguaggi, in modo creativo e personale. Esprimere il proprio mondo 
interiore e maturare le capacità percettivo visive. La conoscenza dell’arte costituisce il primo passo verso la maturazione di 
una sensibilità  di base, che rende inclini alla tutela del patrimonio artistico e prepara a una concezione del “bene culturale” 
inteso come risorsa del territorio. L’osservazione, la lettura e la comprensione  delle immagini e delle diverse creazioni 
artistiche favoriscono i processi di sviluppo della conoscenza e la maturazione del gusto verso il bello.  
La disciplina Arte e Immagine, inoltre, contribuisce in modo rilevante a far si che la scuola si apra al mondo, portandola a 
confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di apprendimento proposte dalle moderne 
tecnologie della comunicazione. 
Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici propri del 
linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e quelli 
multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.Con 
l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l'alunno, nell’intero percorso 
didattico, sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. Lo sviluppo 
di un percorso didattico basato sul principio della gradualità degli apprendimenti , è una condizione necessaria per creare un 
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atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda, gli 
elementi di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di approccio alle opere d’arte, 
anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e 
dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica. 
La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, estetiche ed 
espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile.  
 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
- L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di  filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
- Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
- Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela 
e conservazione. 
- Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado 
Esprimersi e comunicare 
- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell'arte e della comunicazione visiva. 
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo  
- Leggere e interpretare un'immagine o un'opera d'arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell'autore. 
- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
Comprendere e apprezzare le opere d'arte 
- Leggere e commentare criticamente un'opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e del l’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 
- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali personale. 
- Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  
- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
- Osservare e leggere le immagini 
- Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto 
reale. 

Classe 1a  obiettivi  minimi 

Gli elementi del linguaggio visuale Sviluppare le capacità di osservazione 

Superare gli stereotipi 

Usare i segni del linguaggio visuale: punto, linea, superficie, colore 

Le tecniche artistiche Acquisire l’uso degli strumenti 

 Acquisire abilità per produrre messaggi  

 Rielaborare i temi proposti 

Paradigmi dell’arte Imparare ad usare la terminologia specifica 

 Conoscere le diverse forme di espressioni artistiche 

 
Classe 2a obiettivi  minimi 

Gli elementi del linguaggio visuale Comprendere i principali elementi  del linguaggio visuale: forma, dimensione, superficie, 
colore 

 Conoscere gli elementi della comunicazione/composizione 

Lo spazio e il volume La percezione e l’osservazione dello spazio prospettico 

 Luce e ombra-Tra luce e ombra il chiaroscuro 

Le tecniche artistiche Usare in modo personale e creativo le tecniche artistiche 

 Rielaborare i temi proposti 

Paradigmi dell’arte Acquisire la terminologia specifica 

 
Classe 3a obiettivi  minimi 
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Gli elementi del linguaggio visuale Conoscere l’importanza del colore nella comunicazione 

 Conoscere le tecniche di studio dal vero 

Lo spazio e il volume Conoscere gli indicatori di profondità 

 Applicare la prospettiva per rappresentare il volume e lo spazio 

Le tecniche espressive Approfondire e sperimentare le varie tecniche espressive 

 Utilizzare il p.c. 

Paradigmi dell’arte Leggere e interpretare criticamente l’opera d’arte e le varie testimonianze del patrimonio 
culturale 

 Usare la terminologia specifica 

Per le verifiche scritte saranno utilizzate le schede proposte dal libro di testo “Autovaluta  le tue conoscenze” di 
lettura e produzione, e le verifiche  oggettive con tipologia di prova vero/falso e per  completamento. 
 Per quanto riguarda la prova sotto forma di relazione saranno valutate la: 
• Conoscenza dei contenuti 
• Lessico specifico  
Gli alunni saranno valutati  anche oralmente per agevolarli nell’esposizione che terrà in considerazione la 
conoscenza dei contenuti ,la padronanza lessicale, la capacità di lettura iconografica. 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Si pongono le basi per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per 
continuare ad apprendere a scuola e durante la loro crescita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze , abilità fondamentali  e sviluppare le competenze culturali di 
base nel pieno sviluppo della persona. La scuola concorre a tali finalità con la rimozione degli ostacoli che ne impediscono 
la frequenza, curando l’inserimento degli alunni con disabilità, contrastando la dispersione e valorizzando il talento e le 
inclinazioni di ciascuno. 
Per questi motivi la scuola deve porre attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni  e di ciascuno di essi, li fa 
vivere in prima persona  il senso della vita e promuove l’educazione alla cittadinanza. 
Nel primo ciclo l'attività motoria promuove la conoscenza di se e delle proprie potenzialità nella costante relazione con 
l'ambiente, gli altri, gli oggetti. 
 Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 
propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio 
benessere. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell'educazione al movimento preveda 
esperienze tese ad consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le 
esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini 
alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono 
dipendenza. 
Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli 
e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì 
occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di se assume nel confronto col gruppo dei pari. 
 
Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado saranno sottoposti a test d’ingresso comuni a tutte le classi. 
 
Obiettivi formativi al termine della scuola secondaria di primo grado 

- L'alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri praticando, inoltre, attivamente i 

valori 
- sportivi (fair - play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
- Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 
- Rispetta criteri base di sicurezza per sè e per gli altri. 

E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 
Competenze al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
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- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 
- Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture 
- svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 
- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all”applicazione del regolamento di gioco. 
- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti. 

- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra. 
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
- caso di sconfitta. 
- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 
- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
- muscolare a conclusione del lavoro. 
- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvagiardando la propria e l’altrui sicurezza. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all”assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 
- (doping, droghe, alcool). 

Obiettivi minimi e medi classe I 
- Sa coordinare in forma semplice i diversi schemi motori di base. 

- Sa orientarsi nello spazio e nel tempo. 

- Applica semplici tecniche di espressione corporea. 

- Elabora semplici sequenze di movimento. 

- Conosce e applica semplici regole di gioco sport. 

- Rispetta le regole nella competizione sportiva. 

- Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni. 

- Acquisire attraverso lo sport uno stile di vita sano. 

Obiettivi minimi e medi classe II e III 
- Consolida e potenzia le abilità per la realizzazione di schemi motori complessi. 

- Sa orientarsi anche in ambienti naturali 

- Conosce e applica il regolamento tecnico di alcuni sport praticati. 

- Rispetta e applica  le regole nella competizione sportiva  

- Assume comportamenti appropriati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

- Pratica attività di movimento per migliorare efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche saranno regolari e frequenti, rivolte all’accrescimento: 

- Del consolidamento degli schemi motori di base 

- Del perfezionamento di tutte le funzioni fisiologiche riferite all’attività motoria 

- Dell’acquisizione d’abitudini sportive, di igiene e tutela della salute 

- Della comprensione e attuazione dei principi di lealtà sportiva e di collaborazione 

- Della conoscenza delle regole e del linguaggio sportivo. 

- E’ prevista una verifica scritta quadrimestrale sotto forma di test a risposta multipla. 

Da evidenziare che la disciplina per il suo carattere specifico, si presta a verifiche simultanee, infatti ogni esercizio da immediatamente la misura del 
livello di apprendimento. La valutazione sarà riferita a tutti gli alunni,e si realizzerà attraverso l’uso sistematico d’osservazione e misurazioni per età e 
sesso riferite ai valori di tabelle di valutazione. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

STRUMENTO MUSICALE 

 (D.M n.201 del 6 agosto 1999) 

Orientamenti formativi 

L'insegnamento strumentale conduce, attraverso l'integrazione con l'educazione musicale e l'apprendimento della notazione e delle 
strutture metriche e ritmiche, all'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali (melodia, armonia, 
ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione operativa nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni l'interiorizzazione 
di tratti significativi del linguaggio musicale a livello formale, sintattico e stilistico. 
I contenuti dell'educazione musicale, a loro volta, e in specie l'educazione dell'orecchio, l'osservazione e analisi dei fenomeni acustici, il 
riconoscimento degli attributi fisici del suono, la lettura dell'opera musicale intesa come ascolto guidato e ragionato, si modellano con il 
necessario contributo della pratica strumentale. 
L'insegnamento strumentale: 

 promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla 
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva; 

 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie 
potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 
In particolare la produzione dell'evento musicale attraverso la pratica strumentale  

 comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello strumento 
concorrendo allo sviluppo delle abilità senso-motorie legate a schemi temporali precostituiti;  

 dà all'alunno la possibilità di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale 
che i repertori strumentali portano con sé;  

 consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche;  

 permette l'accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro ( improvvisazione -composizione ), sviluppando la 
dimensione creativa dell'alunno.  

L'essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della dimensione inter-soggettiva e pubblica 
dell'evento musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.  

(vedi anche : http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/ns/didattica/strumus/default.htm ) (cfr. AllegatoPOF_stru-mus) 

Obiettivi di apprendimento 

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali si 
individua l'acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali:  
il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;  
la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;  
l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale;  
un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e 
formalizzazione dei propri stati emotivi;  
un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in 
funzione dell'efficacia della comunicazione.  
 

obiettivi minimi e medi disciplinari 
 CLASSE I CLASSE II E III CLASSE II E III 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
 

Leggere i simboli basilari della 
notazione 

Leggere ed analizzare semplici componenti 
ritmico-melodiche. Conoscere ed usare i 
termini relativi ai caratteri del suono. 
 

L e g g e r e e a n a l i z z a r e componenti 
ritmico-melodiche d i v a r i a c o m p l e s s i 
t à . Conoscere, usare e applicare in forma 
articolata i termini relativi ai caratteri del 
suono. 

ANALISI DEL MESSAGGIO 
MUSICALE 
 

Riconoscere gli eventi sonori in base ai 
loro parametri (altezza, intensità, 
timbro.). 
 

Riconoscere g l i elementi ritmico-melodici e 
classificare semplici sequenze. 
 

Riconoscere i principali generi musicali. 
 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 
 

Strutturare semplici ritmi binari  
 

Strutturare semplici ritmi binari e  ternari Strutturare, rielaborare e comporre ritmi 
semplici e composti. 
 

http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/ns/didattica/strumus/default.htm
AllegatoPOF_stru-mus14-15.pdf
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TECNICA/ESECUZIONE 
MUSICALE 

Eseguire semplici sequenze e brani sia 
individualmente che in gruppo. 

Eseguire brani d i media difficoltà sia 
individualmente che in gruppo. 

Eseguire b r a n i m u s i c a l i complessi sia 

individualmente che in gruppo. 

Contenuti fondamentali 

I contenuti delle singole specificità strumentali che devono essere perseguiti sono:  
ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, 
coordinamento;  
autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico; 
armonico;  
padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l'imitazione e l'improvvisazione, sempre opportunamente guidata;  
lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi 
parametri costitutivi;  
acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua correzione;  
promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica di insieme e la conseguente interazione di gruppo.  
La capacità di lettura va rinforzata dalla "lettura a prima vista" e va esercitata non soltanto sulla notazione tradizionale ma anche su 
quelle che utilizzano altri codici, con particolare riferimento a quelli più consoni alle specificità strumentali. 
Altri obiettivi di apprendimento e contenuti fondamentali sono specifici per i singoli strumenti per cui si rinvia alle successive indicazioni. 
 
obiettivi formativi: 
1. Formazione globale dell’individuo mediante l’esperienza musicale, resa più completa dallo studio di uno strumento. 
2. Sviluppo delle dimensioni: cognitiva, pratico-operativa, estetico-emotiva e improvvisativo-compositiva. 
3. Sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità per una maggiore consapevolezza di sé e del modo di rapportarsi al 
sociale. 
4. Integrazione e crescita per quegli alunni che si trovano in situazione di svantaggio 
 
competenze disciplinari: 
1. Riconoscimento e descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale, dei generi musicali, delle forme elementari e di semplici condotte compositive. 
2. Capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati 
3. Produzione e/o riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale col supporto della lettura ritmica e intonata. 
4. Esecuzione strumentale quale realizzazione pratica delle capacità di: 

correlazione segno-gesto-suono 
controllo di un corretto assetto fisico allo strumento e utilizzo delle varie tecniche strumentali 
capacità di esecuzione e di ascolto nella pratica individuale e collettiva 
capacità creativa nell’esecuzione, nell’interpretazione e nella eventuale elaborazione autonoma del materiale sonoro. 

 

Competenze e criteri di valutazione 

L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla costituzione della 
competenza musicale generale che si fonda su:  
il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  
il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive;  
la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;  
la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata.  
Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:  

 capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta 
nel linguaggio musicale) - gesto - suono;  

 uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi - determinati dal 
controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche specifiche;  

 capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di attribuzione di 
senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori;  

 esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove anche 
l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative.  

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei risultati del 
percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli 
stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri 
costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodico-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche. 
I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa della scuola ed in particolare: 

1. Corretta impostazione 
2. Capacità di lettura e rielaborazione materiale sonoro 
3. Capacità di esecuzione strumentale individuale e di gruppo 
4. Partecipazione alle attività didattiche 
5. Impegno 
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Attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica 

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la 
potestà  - possono scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o 
attività individuali che si svolgono con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. 
(CM 18 settembre 1987, n.284) 
Nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività educative si realizza avendo ogni 
cura nell'evitare qualunque forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. 

Le attività di studio e formative previste in  alternativa alla religione cattolica,nell’ anno scolastico 2013/14, hanno come 
questi  obiettivi: 
1 favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole; 
2 educare all’ interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una convivenza     
   Civile; 
3 sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni; capire che la pluralità di soggetti è una ricchezza per tutti; 
4 essere disponibile al dialogo e alla collaborazione 
I contenuti si  esplicheranno come riflessioni sulle principali  norme di convivenza civile e sulla produzione di racconti, 
testi di italiano,di lingue straniere ed elaborati scientifico-matematici. 
 Orario settimanale delle attività previste: 

giorno     ora Plesso via Coscile                                             plesso via Roma                   

  

Lunedì     2h                                                                                Prof.ssa     Lo Duca    

  

Mercoledì 1h                                                                                Prof,ssa        Mastroianni 

Mercoledì 2h   Prof    . Scorza                                             “      Prof.ssa       Lo  Duca     

Mercoledì 5h 
Venerdì   1h 

                                                                              Prof.ssa        . M agno 
                                                                              Prof.ssa       Mastroianni 

 
Moduli didattici previsti: 

- Imparo a studiare: abilità e conoscenze matematiche di base 
- Imparo a studiare: letture da testi espositivi antologia, storia, geografia, scienze, lingue comunitarie, arte, 

musica, sport, etc. 

Finalità:  promuovere il successo scolastico, offrire pari opportunità agli alunni 
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PROGETTI DIDATTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Sono stati previsti, per l’ampliamento dell’offerta formativa e tenuto conto delle richieste, delle esigenze e delle 
tradizioni del territorio e della scuola, i seguenti progetti: 
 Attività celebrative e promozionali 
Titolo Finalità e tempi Target Referente Budget 

ore 
     

Giornata della Memoria Commemorazione della Shoah; rappresentazione 
realizzata  tramite documenti su Ferramonti 

Classi terze Martire D.  

Olimpiadi del problem 
solving 

Partecipazione a gara nazionale MIUR  
A.S.2015/16 

Alunni classi 
terzeS.S. 

Martire D. 15 

Gare di Matematica Partecipazione a gare nazionali Alunni classi 
terzeS.S. 

Milione MA 10 

Gare e Concorsi vari (da 
definire) 

Incentivazione al miglioramento della qualità 
didattica 

Alunni e/o Gruppi 
S.S. 

Docenti 
interessati 

Tot. 30max 

Arrivederci …in musica Concerto fine anno  Alunni corso 
strumento musicale 

D’Atri R. 38 

Saggi 
Titolo Finalità e tempi Target Referente ore 
Saggio Musicale di Natale  Alunni corsi …. Bloise 20 

Attività di insegnamento aggiuntivo e continuità educativa, orientamento, viaggi istruz. 
Titolo Finalità Target Referente ore 
Il Paesaggio bene universale Ed.ambientale Classi 1^ Martino MP 60 ?? 

     

Viaggi Istruzione Ampliamento offerta formativa ??  ? 

     

Musicalmente Integrare altri saperi con proprie esperienze music. 1 gruppo sez.D-E-G Bloise A. 30 

     

     

Scacchi Breve introduzione all’impostazione generale del 
gioco  

1 gruppo misto Martire D. 6 

Attività da realizzare con Enti Esterni 
Titolo target Ente Durata ore/gg Periodo realizz. 

Incontro con.. l’Agenzia delle Entrate Cls2^, 1xplesso Agenzia delle Entrate ? ? 

     

     

Attività inerenti accordi di rete 
Rete / Convenzione Titolo Attività Descrizione e durata Target Referente 
     

A.S.D.Ciclistica 
Castrovillari 

Città sostenibile Cosapevolezza dell’uso della strada, vivere la città e 
uso della bici. 

Tutti gli alunni Martire 

     

Progetti intrinseci al Piano dell’Offerta Formativa 
 Progetto Note Target Referente 
A Attività alternative alla Religione Cattolica    

B Continuità ed Orientamento    

C Recupero e Potenziamento    

D Visite guidate e viaggi di istruzione    

E Educazione alla Legalità (vedi progetti Bando USR)   

F Accoglienza alunni stranieri    

I docenti che vorranno organizzare saggi/mostre didattiche risultato di attività curriculari relative a specifiche 
discipline e d’interesse di singole classi o gruppi di classi lo potranno fare, previo accordo con il Dirigente 
Scolastico, impegnando non più di tre pomeriggi (per realizzare prove e/o allestimenti e la manifestazione 
stessa).
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PROGETTI USR  - aree a rischio /  - a forte processo immigratorio 

(Art.9 CCNL Comparto Scuola – A.S. 2015-2016) 
- AREE A RISCHIO 

TITOLO:   “Percorsi di Educazione alla Legalità” 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 
 
- AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

TITOLO:   “Percorsi di Accoglienza e Legalità” 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 
 
 

PROGETTI F.E.S.R.POR Calabria 2015/2016 
 
 
 
 

  …. 

   

   
 
 
 
 
 
 
 

CORSI P.O.N. F.S.E. DEL PROGETTO INTEGRATO D’ISTITUTO 2015/16  

 
 
 
 
 

  …. 
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RREETTII  DDIIDDAATTTTIICCHHEE  AATTTTIIVVEE  
Num. Denominazione Scuole ed Enti / Associazioni 

aderenti 
Finalità Prima 

Attivazione 
Termine 

1 

 
 

Scuola “Enrico De Nicola" 
I.P.S.I.A. "L. Da Vinci" 
I.T.I.S. "Enrico Fermi" 
I.S.A."Andrea Alfano" 
Liceo Sc.St."Enrico Mattei" 

CONSorzio di scuole per la costituzione-gestione di una 
multimediaTECA 
(Fondi PON Nazionale, Programma Sviluppo Biblioteche 
Scolastiche) 

2000 tempo 
indeterminato 

3 

 

 
Rete Nazionale 

Favorire la didattica e la divulgazione dell'Astronomia 2001 tempo 
indeterminato 

4  
Rete di collaborazione “Wojtyla”/”De Nicola” 

I.P.S.S.A.R. “K.Wojtyla” 
Scuola “Enrico De Nicola" 

Rete di collaborazione sulla progettazione di percorsi formativi 
rivolti ad allievi, adulti del territorio, immigrati, categorie 
disagiate e minoranze linguistiche, proposti dall’U.E., dal 
Ministero (PON), dalla Regione (POR), dagli Enti territoriali e 
dalle stesse istituzioni scolastiche 

2007 
(annuale 

rinnovabile) 
rinnovato in 

triennale 

 

6 

 
Rete per la promozione e condivisione di 
attività didattico-formative con l’uso della 
radio 

S.S I G."Donato Forlani", Conversano (Ba) 
Scuola “E.De Nicola" Castrovillari (Cs) 
ITIS “E.Fermi” Castrovillari (CS) 

Collaborazione per favorire l’uso didattico-formativo della 
Radio-Telecomunicazione anche con la progettazione 
comune di esperienze e/o applicazioni  didattico-laboratoriali e 
conseguente condivisione degli esiti di ricerca-azione. 

2009 
(triennale) 

 
---- 

 

http://www.telsa.it/denicola/biblio/default.htm
http://www.telsa.it/denicola/astro/default.htm
http://www.telsa.it/denicola/radiodocet/default.htm
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RRaappppoorrttoo  ddii  AAuuttoovvaalluuttaazziioonnee  ((RRAAVV))  

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola , previsto dalla Circolare n.47 del 21/10/2014 in applicazione della 
Direttiva 11 del 18/09/2014, redatto secondo un format  definito dall’Invalsi, sarà compilato su una piattaforma on-line 
disponibile a partire da gennaio 2015 dall’Unità di Autovalutazione nei mesi di gennaio-febbraio, costituita dal 
Dirigente Scolastico, dal docente Referente della Valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità 
individuati dal Collegio dei Docenti, e conterrà: 

• i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione 
didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione dal Ministero su 
"Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, ecc.); 

• una sezione per le ulteriori informazioni di competenza diretta delle scuole. 
Si utilizzeranno cioè (vedi progetto Nazionale Vales): Dati prove Invalsi ; Questionario scuola ; Altri strumenti di 
indagine predisposti da Invalsi; Dati e informazioni disponibili nella scuola, inclusi quelli derivanti da strumenti di 
autovalutazione adoperati in passato o comunque autonomamente definiti dalla scuola, Questionario studenti, 
genitori e docenti. 
Da marzo a giugno l'Unità di Valutazione, sulla base dei vari dati e dei benchmark esterni di riferimento, continuerà 
nel processo di elaborazione del RAV e sulla base delle aree forti o deboli, individuerà, le priorità strategiche con i 
relativi obiettivi di miglioramento. Infine il RAV verrà pubblicato sul portale "Scuola in chiaro" e sul sito web della 
scuola. 
La formazione di tutti gli operatori scolastici e, in particolare, di coloro che saranno coinvolti direttamente nel 
procedimento di valutazione, è prevista indicativamente nei mesi di dicembre e gennaio. 
 

VVeerriiffiiccaa  ee  VVaalluuttaazziioonnee    

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il DL 137 del 1 settembre 2008  stabilisce che in sede di scrutinio, intermedio e finale, deve essere valutato il 
comportamento di ogni studente sia  nella sede scolastica  sia in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 
interventi educativi realizzati fuori della Scuola. 
La valutazione del comportamento è espressa in decimi, è attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente.  La valutazione del comportamento, se inferiore a sei decimi, comporta 
la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.   
Ai diversi atteggiamenti degli alunni sarà fatto corrispondere un voto numerico in decimi: 
 

VOTO  ATTEGGIAMENTO 

10 Esemplare 

9 Rispettoso, responsabile, corretto, controllato 

8 Vivace, ma sostanzialmente corretto   

7 Irrequieto,  poco responsabile e non sempre controllato 

6 Indisciplinato, formalmente ammonito (*) 

5 Irresponsabile, scorretto, sottoposto a sanzioni sospensive 

<5 Indifferente alle sanzioni, maldisposto, ostile, ribelle 

(*) NOTA BENE: I voti inferiori al 6 verranno assegnati a 
seguito interventi dei Provvedimenti deliberati dal Consiglio di 
Istituto. 
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VERIFICA 
 
Per poter  orientare l’azione didattica, la valutazione iniziale (valutazione diagnostica) viene effettuata attraverso 
prove di verifica di ingresso per la prima classe e prove di controllo per la seconda e la terza, e mira  ad accertare la 
formazione conseguita dai singoli alunni nella Scuola Primaria o nei precedenti anni della Scuola Secondaria di primo 
grado, sia sul piano cognitivo, sia su quello socio-affettivo-relazionale che operativo-motorio  
Le prove di verifica, oltre ad una classificazione relativa al tempo di somministrazione, si caratterizzano anche in base 
al tipo di prestazione richiesta (prove orali, scritte, grafiche, pratiche, ecc…), al numero degli alunni in esse coinvolte 
(prove individuali, di gruppo, rivolte all'intera classe) ed in base agli stimoli offerti in funzione delle risposte che si 
vogliono ottenere.  
Le verifiche, per esempio, di tipo tradizionale, quali l'interrogazione orale ed il compito scritto rientrano nelle prove a 
stimolo aperto e a risposta aperta e rispondono all'esigenza di accertare  le abilità cognitivo-formative, mentre prove 
oggettive a stimolo chiuso e a risposta chiusa (quesiti vero/falso, si/no, ecc.) si rivelano meno adatte per 
l'accertamento di abilità di livello superiore. 
Nella progettazione di ciascuna prova di verifica oggettiva è necessario procedere ad una attenta riflessione sui 
contenuti da testare, sugli obiettivi prefissati per la classe, sul peso della prova, e sulla  misurazione della verifica 
attraverso un giudizio numerico in decimi, come stabilito nel decreto-legge  n. 137 dell’ 1 settembre 2008 del Ministro 
dell’Istruzione Gelmini.  
La legge 170 del 18/10/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
di apprendimento, denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' 
della vita quotidiana, in questi casi le verifiche saranno opportunamente predisposte, calibrate e vagliate. 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione non rappresenta solo il momento conclusivo dell'attività d'insegnamento, volto ad accertare 
unicamente il conseguimento degli obiettivi prefissati, ma assume un carattere processuale che investe ciascuna fase 
del percorso educativo nel quale rientrano le osservazioni sistematiche sul metodo di studio, sugli stili cognitivi, 
sull’impegno, sui ritmi di apprendimento, sulle manifestazioni comportamentali. Essa  non è solo momento 
sanzionatorio ma  guida l’alunno a vivere in modo consapevole il suo percorso educativo ed è occasione di verifica  
per il Docente dei processi in atto nella formazione del ragazzo e registrazione dell'efficacia degli interventi  
dell’azione didattica.  
La valutazione cognitiva è l'espressione di un giudizio circa il grado di accettabilità dei risultati  ottenuti rispetto al 
possesso delle competenze, oggetto dell'intervento formativo. Ciò  implica l’individuazione di un  livello minimo di 
accettabilità indicativo del raggiungimento degli obiettivi in misura sufficiente, da parte dell'allievo, delle conoscenze e 
delle competenze oggetto del controllo e ne individui, in itinere,  i successivi superiori livelli ancora da raggiungere. 
Poiché la valutazione risulta  un giudizio globale della crescita culturale ed umana dell’alunno, l’equipe pedagogica 
terrà in debito conto e ne valuterà la partecipazione all’intera vita dell’Istituto, i comportamenti singoli e di gruppo, il 
rispetto riservato alle persone e alle strutture della  Scuola, il coinvolgimento alle varie attività che  l’Istituto svolge al 
suo interno, o a quelle extra scolastiche alle quali dovesse partecipare. Ai fini della valutazione saranno considerate 
la dimensioni cognitiva, affettiva e relazionale. 
Si sottolinea, comunque, che il Regolamento sulla Valutazione del Alunni (DPR 22-06-2009) dedica uno specifico 
articolo alle modalità specifiche da eseguire per la valutazione degli alunni con DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento) all’art.10 comma 1 recita “per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
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d’esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni… (omissis)” ed al 
comma 2 “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove.” 
La valutazione si articolerà in tre fasi fondamentali: 

• Valutazione diagnostica (iniziale); 
• Valutazione formativa (in itinere); 
• Valutazione sommativa (a fine trimestre o quadrimestre e a fine anno scolastico) 

La valutazione diagnostica verrà attuata mediante la somministrazione di prove d’ingresso atte a misurare l’effettiva 
competenza degli allievi,  e/o la padronanza di conoscenze e abilità, in un determinato ambito disciplinare. 
La valutazione formativa (in itinere) verrà compiuta sulla base dei risultati di specifiche prove di verifica atte a 
misurare il conseguimento degli obiettivi previsti per le unità di apprendimento programmate nelle varie discipline e 
dall’osservazione precisa e costante dei progressi degli allievi. 
 I risultati della verifica formativa verranno riportati sui registri personali degli insegnanti, tenendo conto della 
misurazione in decimi . 
La valutazione sommativa degli alunni verrà compiuta,  dai singoli docenti, in base ai criteri per la valutazione previsti 
ed approvati dal Collegio, tenendo conto sia del conseguimento degli obiettivi disciplinari, sia degli obiettivi trasversali 
alle varie discipline, ossia degli indicatori relativi alla dimensione cognitiva, affettiva e relazionale utilizzati per la 
”griglia” di rilevazione di cui sopra. 
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CRITERI PER LA CORREZIONE\VALUTAZIONE ELABORATI E PRESTAZIONI 

 
Valutazione prova scritta di Italiano (50 punti max) 

 
INDICATORI DESCRITTORI 10\10 DESCRITTORI 10\10 

 

 

 

 

COMPETENZA 

TESTUALE 

CONTENUTO  ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA  

Originale, ampio e significativo 10/9 Elaborato coerente con la traccia, organico e incisivo  10\9 

Ampio e significativo 8 Elaborato coerente con la traccia e organica articolazione dei pensieri 8 

 Semplice e chiaro 7 Elaborato coerente con la traccia e discretamente organico 7 

Essenziale e poco significativo 6 Elaborato abbastanza coerente con la traccia, organizzato in maniera 

semplice ma sufficientemente lineare e chiara 

6 

Limitato e/o inadeguato 5 Elaborato poco coerente con la traccia e solo in alcune parti organico 5 

Non pertinente o molto carente 4 Elaborato non coerente con la traccia, frammentario e poco logico 4 

 

 

 

COMPETENZA  

MORFO-

SINTATTICA E 

SEMANTICA 

 

 

CORRETTEZZA LESSICALE  CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA   

Lessico ricco ed appropriato 10\9 Periodi fluidi, scorrevoli, ben articolati con morfosintassi impeccabile o 

quasi 

10\9 

Lessico appropriato  8 Periodi corretti e articolati, poche incertezze morfosintattiche 8 

Lessico semplice ma corretto  7 Periodi generalmente corretti, varie incertezze morfosintattiche 7 

Lessico generico 6 Periodi semplici, sufficientemente articolati  6 

Lessico povero e ripetitivo 5 Periodi confusi e poco comprensibili, vari errori morfosintattici 5 

Lessico totalmente inadeguato e/o 

improprio 

4 Periodi mal strutturati e/o contorti e incomprensibili 4 

 

 

 

 

COMPETENZA 

ORTOGRAFICA 

Ortografia  impeccabile  10\9  

Il voto finale in decimi  è dato dalla media aritmetica dei punteggi riportati 

nei cinque descrittori. Nessun errore ortografico di rilievo 8 

Errori limitati 7 

Errori ricorrenti ma non di particolare 

rilievo 

6 

Vari errori ortografici  5 

Numerosi  errori ortografici  4 
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Valutazione prove  di Lingua Comunitaria 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

PRONUNCIA E INTONAZIONE 
CORRETTEZZA LESSICALE E 
GRAMMATICALE  

SCIOLTEZZA ED EFFICACIA 
COMUNICATIVA CRITERI ATTRIB. VOTO 

Corrette e vicini ai modelli nativi Completa Complete e sicure Ricca e originale 10 

Corrette o con lievi flessioni Con lievi imprecisioni Complete Personale 9 

Abbastanza corrette Buona Buone Scorrevole ed efficace 8 

Discrete Discreta Discrete Adeguata 7 

Accettabili Essenziale Essenziali Semplice ma chiara 6 

Parzialmente corrette Parziale Parziali Parzialmente 
adeguata 

5 

Inadeguate Scarsa Limitate Incomprensibile 4 

…. 
CRITERI VALUTAZIONE PROVA OGGETTIVA CLASSE 1ª e 2ª 

 conoscenza lessico e ortografia 

 strutture morfo sintattiche 

 funzioni comunicative 
 

conoscenza contenuti Punti 
Eccellente 10 
Precisa, ricca, organica 9 
Accurata, appropriata 8 
Pertinente, coordinata 7 
Essenziale 6 
Generica, frammentaria 5 
Imprecisa e confusa 4 

 
Per le altre prove scritte vedi più oltre i criteri d’esame 

 

Valutazione prova scritta di Matematica/Scienze 
CRITERI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza dei contenuti Completa/sicura, approfondita 
Completa 

Abbastanza completa 
Superficiale/essenziale 

Limitata 
Scarsa 

10-9 
8 
7 
6 
5 

≤4 

Competenza tecnica Sicura/corretta e precisa 
Corretta 

Abbastanza corretta 
Parzialmente corretta 

Scorretta 
Confusa e scorretta 

10-9 
8 
7 
6 
5 

≤4 

Risoluzione dei problemi Chiara e appropriata 
Corretta 

Sostanz.corretta/corretta ma non completa 
Elementare 

Parziale/limitata 
Frammentaria/assente 

10-9 
8 
7 
6 
5 

≤4 
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CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE  D’ESAME 
ITALIANO  - 50 punti max 

0-4 5 6 7 8 9/10 

CONTENUTO Non pertinen. Limitato/inadeguato Essenz.poco sign. Semplice, chiaro Ampio e significativo Originale, ampio,… 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA Non coerente Poco coerente Semplice, lineare Coerente, discrt.org. Coerente, organica articolaz. Coerente, organico, incisivo 

CORRETTEZZA LESSICALE Inadeg/improprio Povero, ripetitivo Lessico generico Lessico semplice ma corretto Lessico appropriato Ricco, appropriato 

CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA Periodi contorti… Periodo confuso Periodi semplici Periodo generalm. corretto Periodi corretti e articolati… Periodi fluidi, scorrevoli… 

COMPETENZA ORTOGRAFICA Numerosi errori Vari errori Errori ricorr. Errori limitati Nessun errore di rilievo Impeccabile 

…. 
 

LINGUA COMUNITARIA (QUESTIONARIO) - 30 punti max 
Comprensione del testo Rielaborazione delle informazioni 

contenute nel testo 
Correttezza ortografica e strutturale Punti 

Completa e approfondita Ricca e originale Pienamente corretta 10 

Completa Personale Accurata 9 

Organica Scorrevole ed efficace Corretta 8 

Adeguata Adeguata Adeguatamente corretta 7 

Essenziale Semplice ma chiara Sostanzialmente corretta 6 

Parziale Parzialmente adeguata Parzialmente corretta 5 

Limitata Disorganica Imprecisa 4 

Nulla Incomprensibile Imprecisa e confusa 3/1 
 

LINGUA COMUNITARIA (LETTERA) 30 punti max 
Aderenza alla traccia Organizzazione delle diverse parti 

della lettera 
Correttezza ortografica e strutturale Punti 

Pienamente attinente e rigorosa Ampia e coesa Pienamente corretta 10 

Accurata Accurata Accurata 9 

Soddisfacente Scorrevole ed efficace Corretta 8 

Adeguatamente attinente Adeguata Adeguatamente corretta 7 

Essenzialmente attinente Semplice ma chiara Sostanzialmente corretta 6 

Parzialmente attinente Parzialmente adeguata Parzialmente corretta 5 

Non attinente Contorta/incompleta Imprecisa 4 

Nulla Incomprensibile Imprecisa e confusa 3/1 
 

LINGUA COMUNITARIA (DIALOGO) 30 punti max 
Coerenza indicazioni date Uso delle funzioni e strutture 

linguistiche 
Correttezza ortografica e strutturale Punti 

Precisa e pertinente Ampio, articolato, corretto Pienamente corretta 10 

Organica Appropriato e corretto Accurata 9 

Pertinente Chiaro e comprensibile Corretta 8 

Adeguata Adeguato Adeguatamente corretta 7 

Essenziale Semplice, essenziale Essenzialmente corretta 6 

Parziale Parzialmente appropriato Parzialmente corretta 5 

Inadeguata Non appropriato Inadeguata 4 

Disorganica Incomprensibile Incomprensibile 3/1 
 

LINGUA COMUNITARIA (RIASSUNTO) 30 punti max 
Selezione e sintesi delle 

informazioni 
Rielaborazione delle informazioni Correttezza ortografica e strutturale Punti 

Precisa e pertinente Ricca e originale Pienamente corretta 10 

Accurata Personale Accurata 9 

Pertinente Scorrevole ed efficace Corretta 8 

Adeguata Adeguata Adeguatamente corretta 7 

Essenziale Semplice ed essenziale Sostanzialmente corretta 6 

Parziale Parziale Parzialmente corretta 5 

Inadeguata Disorganica Imprecisa 4 

Nulla Incomprensibile Imprecisa e confusa 3/1 

……. 
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Matematica-Scienze-Tecnologia Punti max punti descrittori 

Uso di tecniche risolutive di un problema e abilità nella costruzione di 
figure geometriche (criterio preminente) 

3 

3 Completi 

2 Adeguati 

1 Parziali  

0 Inadeguati 

Padronanza dei calcoli in “R” (numeri relativi e calcolo letterale; 
applicazioni di regole, proprietà; …) 

2 

2 Completa 

1 Parziale 

0 Inadeguata 

Conoscenza e applicazione di fenomeni, leggi e principi nel campo 
scientifico e tecnologico. 

1 
1 Complete 

0 Inadeguate 

Conoscenza e applicazione degli elementi di statistica e/o di probabilità 2 

2 Completa 

1 Parziale  

0 Inadeguata 

Competenza nella rappresentazione di grafici, tabelle e relazioni. 2 2 Completa 

1 Parziale 

0 Inadeguata 

Per ogni macrocriterio andrà espresso un punteggio in decimi. La votazione in decimi della prova di verifica si ottiene 
calcolando la somma del punteggio ottenuto dall’alunno e dividendola per  il numero dei macrocriteri (media) ed 
applicando l’arrotondamento per eccesso o per difetto secondo la regola aritmetica. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
La sottocommissione, tenuto conto delle capacità relazionali nell’ affrontare una prova (emotività, consapevolezza,..),  
può invitare il candidato ad iniziare il colloquio introducendo un argomento da lui scelto. 
 

CRITERI DESCRITTORI E VOTI 

Criteri Descrittori Voto 

 
Padronanza lessicale, 
abilità espressiva 

Carente 
Essenziale 
Precisa, pertinente 
Organica, ricca, accurata 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 

 
 
Rielaborazione, 
utilizzazione, 
applicazione  
delle conoscenze 

 
 
Area umanistica 

Imprecisa e confusa 
Imprecisa, ma pertinente 
Chiara e lineare 
Organica ed autonoma 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 

 
Area scientifica 

Impropria 
Frammentaria, incerta 
Adeguata e corretta 
Efficace ,autonoma,  precisa 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 

  
Area espressiva 

Ripetitiva e stentata 
Elementare, incerta 
Precisa, personale 
Originale, creativa 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 

Capacità di orientamento 
e di collegamento tra 
i vari nuclei tematici 

Stentata e disarticolata 
Essenziale se opportunamente guidata 
Adeguata ed autonoma 
Valida, originale, creativa 

1-4 
5-6 
7-8 
9-10 
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ESAMI 2015-2016 
SCHEMA GENERALE DI GIUDIZIO FINALE 

Il candidato ha affrontato gli esami in modo………………..…………..………(1). Durante le prove  ha 
esposto i contenuti in maniera ………….……………………………..(2), orientandosi sugli argomenti 
trattati in modo …………..……………………….(3) e collegandosi ai vari temi 
………………………………..……………(4). 
Il livello di maturazione può definirsi ……………………….…………(5) adeguato ai ritmi di sviluppo 
della sua età. 
NOTA BENE: solo in caso di giudizio complessivo insufficiente aggiungere: “Tutti questi elementi 
non gli hanno consentito di trattare gli argomenti proposti dalla Commissione che, pertanto, dichiara 
il candidato NON LICENZIATO, ma ammesso alla frequenza della terza classe” 

Il GIUDIZIO COMPLESSIVO, espresso in decimi, è: 
 …………………………… (……………………………….) 

numero    lettere 

Legenda: 
VOTO\NOTE (1) (2) (3) (4) (5) 

10-9 RESPONSABILE ARTICOLATA E 
PERSONALE 

COMPLETO E 
APPROFONDITO 

CON SICURA AUTONOMIA PERFETTAMENTE 

8 PRODUTTIVO AMPIA VALIDO CON DISINVOLTURA APPROPRIATAMENTE 

7 SERIO APPROPRIATA CORRETTO CON CHIAREZZA GLOBALMENTE 

6 ACCETTABILE ESSENZIALE SEMPLICE IN MODO ACCETTABILE SOMMARIAMENTE 

5-4 INADEGUATO SCARNA CONFUSO IN MODO VAGO NON SUFFICIENTEMENTE 

======================================================================================== 

SCHEMA GENERALE DI GIUDIZIO D’ESAME (orale) 
 Il candidato, nel corso dell'esame, ha dimostrato una…………………………(1)  padronanza 
lessicale ed abilità espressiva. 
 La sua capacità di rielaborazione, utilizzazione e applicazione delle conoscenze è risultata: in Area 
Umanistica ……………………(2), in Area Scientifica …………………(3),  in Area Espressiva 
…………….……...(4). 
 La capacità di orientamento e di collegamento tra i vari nuclei tematici è risultata ………………..(5). 
 
Legenda: 

 

 

VOTO\NOTE 

padronanza lessicale 
ed abilità espressiva 

(1) 

capacità di rielaborazione, utilizzazione e 

applicazione delle conoscenze 

 

capacità di orientamento e di 
collegamento tra i vari nuclei 

tematici 

(5) 
Area Umanistica (2) Area Scientifica (3) Area Espressiva (4) 

10 ACCURATA E RICCA AUTONOMA AUTONOMA E PRECISA CREATIVA ORIGINALE E CREATIVA 

9 ORGANICA ORGANICA EFFICACE E AUTONOMA ORIGINALE VALIDA E ORIGINALE 

8 PERTINENTE LINEARE ADEGUATA E 
CORRETTA 

PERSONALE AUTONOMA 

7 PRECISA CHIARA ADEGUATA E 
CORRETTA 

PRECISA ADEGUATA 

6 ESSENZIALE IMPRECISA MA 
PERTINENTE 

INCERTA INCERTA ESSENZIALE 

5 ESSENZIALE IMPRECISA FRAMMENTARIA ELEMENTARE ESSENZIALE SE 
OPPORTUNAMENTE 

GUIDATA 

4 CARENTE IMPRECISA E CONFUSA IMPROPRIA RIPETITIVA E STENTATA STENTATA E 
DISARTICOLATA 
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TTAABBEELLLLAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLIIVVEELLLLOO  DDII  VVOOTTOO  EE  PPEERR  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  EE//OO  AARREEEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

   ABILITA’ 

Giudizio 
Sinte-
tico 

VOTO 
CONOSCENZA 

CONTENUTI 
ITALIANO 

 
STORIA 

GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

LINGUA 
STRANIERA 

MATEMATICA 
SCIENZA 

TECNOLOGIA 

ARTE 
IMMAGINE 

MUSICA 
STRUMENTO 

MUSICALE 
SCIENZE 
MOTORIE 

NON 
Suffi-
ciente 

1-3 
Pressoché nulla Non comprende 

messaggi orali e scritti 
Non si orienta nello 
spazio e nel tempo 

Non si orienta fra gli 
argomenti di studio 

Non comprende e non 
produce messaggi orali e 
scritti 

Osserva fatti e fenomeni 
in modo molto carente 

Usa le tecniche in modo 
molto carente 

Non raggiunge gli 
obiettivi minimi 

Pressoché nulla 
l’applicazione di ciò che 
osserva 

Esegue il movimento in 
modo molto carente 

4 
Imprecisa, confusa Comprende parzialmente 

messaggi, ma li espone 
in modo incompleto 

Osserva fenomeni in 
modo confuso ed incerto 

Conosce gli argomenti in 
modo confuso ed incerto 

Comprende parzialmente 
messaggi ma non riesce 
ad esporli e produrre 

Effettua osservazioni 
frammentarie ed 
inadeguate 

Legge e produce 
un’immagine con 
difficoltà 

Non raggiunge gli 
obiettivi minimi 

Comprende e applica in 
modo impreciso e 
confuso 

Utilizza le abilità di base 
in modo inadeguato 

5 

Generica, 
Frammentaria 

Comprende il messaggio 
globale, riferisce in modo 
frammentario 

Analizza fenomeni in 
modo incompleto e 
superficiale 

Conosce gli argomenti in 
modo incompleto e 
superficiale 

Comprende il messaggio 
globale e produce in 
modo frammentario 

Affronta 
situazioni/problemi in 
modo parziale, 
occasionale 

Produce messaggi visivi 
semplici 

… le conoscenze sono 
incerte, evidenzia 
difficoltà nel percepire e 
operare semplici 
collegamenti 

Comprende e applica 
parzialmente il linguaggio 
strumentale 

Esegue in forma 
superficiale le azioni 
motorie 

Suffi-
ciente 

6 

Essenziale Comprende il messaggio 
globale, riferisce in modo 
generico 

Fa collegamenti fra 
paesaggi o eventi in 
modo generico 

Fa collegamenti fra gli 
argomenti in modo 
generico 

Comprende il messaggio 
globale, produce in modo 
generico 

Applica regole/proprietà 
in modo generico 

Sa utilizzare le tecniche 
espressive in forma 
semplificata 

… L’uso del linguaggio è 
semplice. 

Applica in modo 
essenziale le 
conoscenze alla pratica 
strumentale 

Esegue in forma 
semplice le azioni 
motorie adattandole. 

Buono 7 

Pertinente, 
coordinata 

Analizza testi in modo 
semplice, corretto 

Attua relazioni tra i fatti 
più rilevanti 

Attua relazioni tra gli 
argomenti più rilevanti 

Analizza testi e produce 
in modo semplice ma 
corretto 

Utilizza regole e 
proprietà in modo lineare 
e corretto 

Conosce e sa leggere 
immagini e ne 
comprende il messaggio 

… evidenzia conoscenza 
ed abilità acquisita in 
modo stabile e capacità 
di applicare concetti e 
procedimenti in situazioni 
simili di apprendimento. 

Applica in modo 
pertinente e coordinato le 
conoscenze tecnico-
teoriche e performative 

Esegue in forma 
appropriata i movimenti 

Distinto 8 

Accurata, 
appropriata 

Analizza testi in modo 
pertinente, corretto 

Analizza il territorio nella 
sua evoluzione storica 

Analizza gli argomenti 
studiati 

Analizza e rielabora i 
testi in modo pertinente e 
corretto 

Applica regole e 
procedimenti in modo 
sicuro e pertinente 

Sa produrre messaggi 
visivi originali ed applica 
conoscenze teoriche 

…evidenzia capacità di 
autonomia nell’organiz-
zazione del lavoro che 
viene svolto in modo 
completo e 
soddisfacente… L’alunno 
sa rielaborare. 

Applica in modo accurato 
e appropriato le sue 
abilità strumentali e 
performative 

Esegue in forma 
coordinata e globale le 
conoscenze e utilizza i 
gesti tecnici. 

Ottimo 9 

Precisa, critica, 
organica 

Comprende in modo 
completo, analitico e 
rielabora con originalità, 
lessico specifico e 
capacità critiche di 
analisi e sintesi  

Padroneggia linguaggi e 
strumenti delle discipline 
interagendo con la 
complessità della 
globalizzazione 

Padroneggia linguaggi e 
strumenti delle discipline 
interagendo con la 
complessità della 
globalizzazione 

Analizza, rielabora testi 
in modo corretto, 
originale, con lessico 
specifico e spunti critici 

Analizza i dati e utilizza 
autonomamente principi 
e procedimenti. 
Padroneggia relazioni 
logiche, applica 
procedure in modo 
preciso ed efficace. 

Sa produrre messaggi 
visivi originali, 
rappresentare lo spazio e 
leggere un’opera d’arte. 

…evidenzia autonome 
capacità di organizzare il 
lavoro che viene svolto in 
modo approfondito. La 
conoscenza e le abilità 
risultano assimilate 
solidamente e 
consapevolmente; 
rielabora ciò che ha 
appreso e sa applicare il 
procedimento…. 

Esprime le sue abilità 
strumentali in modo 
consapevole, preciso, 
organico e con capacità 
critica e analitica 

Usa consapevolmente le 
abilità motorie utilizzando 
conoscenze di strategia, 
tattica e tecnica 

Eccel-
lente 

10 

Ricca Brillante e creativo Brillante, esprime giudizi 
critici 

Brillante, esprime giudizi 
critici 

Brillante e creativo Brillante e creativo Brillante e creativo …produzione organica 
ed attitudini in ambito 
espressivo-strumentale e 
d’ascolto. 

Brillante e creativo Brillante e creativo 
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OOrraarrii  ddeellllee  lleezziioonnii        
DISCIPLINA INSEGNANTE L U NE D I '   M A R T E D I '       MERCOLEDI'   GIOVEDI'   VENERDI'   SABATO   

LETTERE 

CALONICO Candia                                      

CRIMI Carmela                                      

DE ROSE Flavia              *                                      

FATALO' Loredana                                      

FRATTO Francesco                                      

GATTO Francesca                                      

MASTROIANNI Rosamaria     *                                      

PAGANO Anna                                      

PAGANO Carmen                                      

PANDOLFI Carmela           *                                      

PANEBIANCO Clementina      *                                      

POTESTIO Anna                 *                                      

RISOLI Teresa              *                                      

RUSSO Katia                                      

TANGO Filomena                                      

VIGNA Rita                                      

                                           

INGLESE 

GUGLIOTTI Nicola                                                    

FERRARI Domenica        *                                      

IUVARO Eleonora                                      

MAZZOTTA Franca Maria                                       

PIERRO Nicola                                      

                                           

FRANCESE 

AZZINNARI Bombina         *                                         

MALATACCA Filomena                                      

SCARCELLO 
 

                                     

ROTONDARO                                        

                                           

  BONIFATI Carmela                                      

  BONIFATI Carmen                                      

  COCCARO M. Rosa                                      

  LA FALCE Pasquale          *                                      

MATEMATICA MAGNO Filomena          *                                      

  MARTINO Maria Pia         *                                      

E MILIONE M. Antonia                                      

SCIENZE PICARDI Leonardo                                      

  RUFFOLO Anna                                      

  SCODITTI Elvira               *                                      

                                           

TECNOLOGIA 

MARTIRE Domenico                                      

MAZZAFERA Saverio             *                                      

PERCIACCANTE M. Antonietta                                      

                                           

ARTE 

BIANCHINI Maura                                      

COPPOLA Pasquale        *                                      

SANGINETI Rosa                                      

ZICARI Sara       *                                      

                                           

MUSICA 

BLOISE Annunziata                                      

MARITATO Enrico               *                                      

SCORZA Antonio                                      

                                           

ED.FISICA 

BRUNO Giovanna         *                                      

DANZA Concetta                                      

GRAZIANO Alberto                                      

                                           

RELIGIONE 
RAMUNDO Giacomo                                      

SIRIANNI M. Vincenza    *                                      

                                           

SOSTEGNO 

ALOIA Mafalda                                      

BONANNO Orsola                                      

CAPITANO Anna                                      

CARAVONE  Erica                                      

COSENTINO Rossella          *                                              

DE FRANCO Maria                *                                      

DE QUATTRO                                        

FASANELLA Vincenzo         *                                      

FERRANTE Noris F.           *                                        

FIORENTINO Eleonora                                      

LA FALCE Maria Pia                                                

LAMBRE' Daniela                                      

LO DUCA Maria                *                                      

ORARIO   DEFINITIVO            IN VIGORE DAL …
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N.B.  I DOCENTI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO RICEVONO NEL PLESSO  DI VIA ROMA   
I PROFF. FRATTO , LA FALCE M.PIA RICEVONO DURANTE LA PRIMA MEZZ'ORA NELL'ORARIO INDICATO 
LA PROF. COSENTINO RICEVE DURANTE LA SECONDA MEZZ'ORA NELL'ORARIO INDICATO  
IL PROF. GUGLIOTTI RICEVE DURANTE LA PRIMA MEZZ'ORA DÌ LUNEDI' NELLA SEDE DI VIA COSCILE E IL VENERDI' NELLA SEDE DI VIA ROMA 

Orario ricevimento per i Rapporti individuali con le famiglie  
I rapporti individuali con le famiglie (art.29   CCNL 06/09) si svolgeranno nell’ora libera indicata da ogni docente per come segue, 
dalla terza settimana di Ottobre 2015  alla prima settimana di Maggio 2016. Per casi di particolare urgenza sarà possibile che i 
genitori concordino un colloquio con i singoli docenti in un’ora libera degli stessi, verificata sull’orario delle lezioni. 

! 
N° DOCENTE Giorno Ora 

1  ALOIA MAFALDA   

2 ANELO ROSANNA   

3 AZZINNARI BOMBINA      *   

4 BIANCHINI MAURA   

5 BLOISE ANNUNZIATA    

6 BONANNO ORSOLA   

7 BONIFATI CARMELA   

8 BONIFATI CARMEN   

9 BRUNO GIOVANNA    *   

10 CALONICO CANDIA   

11 CAPITANO ANNA   

12 CARAVONE ERICA   

13 COCCARO MARIA ROSA   

14 COPPOLA PASQUALE        *   

15 COSENTINO ROSA DAMIANA *   

16 CRIMI CARMELA ANTONIA   

17 DANZA CONCETTA E.   

18 D’ATRI ROSANNA   

19 DE FRANCO MARIA             *   

20 DE ROSE FLAVIA           *   

21 FASANELLA VINCENZO      *   

22 FATALO’ LOREDANA   

23 FERRANTE NORIS FIAMMETTA *   

24 FERRARI DOMENICA        *   

25 FIORENTINO ELEONORA   

26 FRATTO FRANCESCO GIUSEPPE   

27 GALLINA PIERO AGOSTINO   

28 GATTO FRANCESCA   

29 GRAZIANO ALBERTO   

 
30 

 
GUGLIOTTI 

 
NICOLA 

  
  

31 IUVARO ELEONORA        

32 LA FALCE MARIA PIA   

33 
34 

LA FALCE PASQUALE    *   

LAMBRE’ DANIELA   

35 LO DUCA MARIA          *   

36 MALATACCA FILOMENA   

37 MAGNO FILOMENA     *   

38 MARITATO ENRICO    *   

39 MARTINO MARIA PIA   *   

40 MARTIRE DOMENICO   

41 MARTIRE LUCIANA   

42 MASTROIANNI ROSA   MARIA   *   

43 MAZZAFERA SAVERIO             *   

44 MAZZOTTA FRANCA MARIA M.   

45 MILIONE MARIA ANTONIA   

46 PAGANO ANNA   

47 PAGANO              CARMEN   

48 PANDOLFI       MARIA CARMELA  *   

49 PANEBIANCO CLEMENTINA      *   

50 PERCIACCANTE          ANTONIETTA   

51 PICARDI LEONARDO   

52 PIERRO NICOLA                     

53 POTESTIO ANNA   *   

54 RAMUNDO GIACOMO   

55 RISOLI TERESA      *   

56 ROMAGNOLI CATERINA   

57 ROTONDARO ANGELA ROSA   

58 RUFFOLO ANNA PIA   

59 RUSSO CATIA  FILOMENA   
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60 SANGINETI ROSA   

61 SCARCELLO CONCETTA   

62 SCODITTI ELVIRA    *    

63 SCORZA ANTONIO   

64 SIRIANNI 
 

M. VINCENZA      
  

65 TANGO FILOMENA   

66 VIGNA RITA   

67 ZICARI SARA   *   

 
N.B.  I DOCENTI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO RICEVONO NELLA SEDE DI VIA ROMA 

 

DDooccuummeennttaazziioonnee  

Didattica 
La documentazione didattica, intesa sia come risultati di verifica/valutazione che come prodotti e sussidi originali ottenuti nel 
quotidiano lavoro potranno essere catalogati (tra quelli scelti quali rappresentativi) e archiviati in maniera accessibile agli operatori 
della scuola (vedi Carta dei Servizi). 

Valutativa 
Tutti i dati raccolti potranno essere catalogati e resi disponibili quale strumento di trasparenza e di perseguimento della qualità: 
obiettivo ultimo dell’azione valutativa (vedi Carta dei Servizi). 

Risultati INVALSI relativi all’A.S. 2014/15 sono riportati nell’ALLEGATO-POF15-16_invalsi.pdf 

 

 

PPiiaannoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  iinn  sseerrvviizziioo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

A.S.2015-16 

Docenti 
A. …? 
B. …? 
C. …? Corsi di aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali e sulla programmazione modulare e per competenze ?... 

A.T.A. 
A. ….?? 
B. ….?? 

 
 
 

DDooccuummeennttii  ccoorrrreellaattii  aall  PP..OO..FF..  
 
Sono connessi, e  ne sono parte integrante, al presente Piano i seguenti documenti: 

Carta dei Servizi 
 

Carta dei servizi 2015/2016 
 
 
 

cartaServizi_2015-2016.pdf
cartaServizi_2015-2016.pdf
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Regolamento di Istituto 
 
…omissis…vedi allegato Regolamento A.S. 2015/2016… 
 
Il Regolamento di Istituto comprende anche gli articoli relativi al Regolamento degli Studenti e delle Studentesse, al Patto Educativo di 
corresponsabilità e all’Organo di Garanzia. 
 

Sicurezza 
 
…omissis… (Piano di evacuazione) 

 
 

Allegati 
Fanno parte della documentazione del Piano dell’Offerta Formativa i seguenti allegati: 
 

 ALLEGATO-POF15-16_sicurezza 

 ALLEGATO-POF15-16_invalsi 

 ALLEGATO-POF15-16_inclusione 

 ALLEGATO-POF15-16_pianoattivita 

 AllegatoPOF_stru-mus 

 Linee di indirizzo: Partecipazione dei Genitori e Corresponsabilità Educativa 

REGOLIST2015-16.pdf
AllegatoPOF_stru-mus14-15.pdf
http://www.scuoladenicolacastrovillari.it/ns/ammin/doc-albo/LINEE_GUIDA_GENITORI_2013.pdf

