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 A 
PRESENTAZIONE GENERALE 

DELLA CLASSE 

1.PROFILO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il profilo educativo, il piano di studio e il quadro orario del percorso di liceo delle Scienze 

Umane seguito dalla classe 5ALSU nel quinquennio 2018/19-2022/23 risponde alle 

indicazioni riportate nel DPR 15 marzo 2010 n. 89. 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e 

sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di 

indagine nel campo delle scienze umane. Tale formazione liceale garantisce l’accesso a 

qualsiasi facoltà universitaria. 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 

e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 

del passato e contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali proprie della cultura occidentale, il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico-educativo. 
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2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE 

2.1 Composizione della classe 

La classe 5ALSU è composta da 19 studenti di cui 14 femmine e 2 maschi. Nella classe 

sono presenti studenti con bisogni educativi speciali di cui si allegano specifiche relazioni: 

- quattro studenti BES (DM 27/12/2012); 

- due studenti DSA (L. n. 170 del 08/10/2010); 

- uno studente con L.104, art.3 e comma 3 con percorso differenziato. 

2.2 Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

Nell’arco del triennio 2020/21 - 2022/23 sono cambiati alcuni docenti come si evince dall’ 

elenco di seguito indicato: 

Disciplina a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 a.s. 2022/2023 

Lingua e letteratura italiana 
Chiavacci Maria 

Michela Barbera Giada Barbera Giada 

Educazione civica 
Chiavacci Maria 

Michela Picone Mariangela Picone Mariangela 

Scienze naturali Mincuzzi Miariam  Silvestri Alice Gualtierotti Giulio 

Religione Benedetti Alessandro 
Carmignani 

Alessandro 
Carmignani 

Alessandro 

Gli altri docenti sono stati presenti in continuità. 

2.3 Profilo della classe 

La composizione della classe 5A LSU, formata da 19 studenti di cui 2 maschi e 17 femmine 

si è modificata notevolmente (5 alunni sono stati respinti, una alunna si è ritirata in quarta, 

una ha cambiato Istituto all’inizio del quinto anno) nel corso del triennio come si evince dalla 

sintesi della sua evoluzione storica (punto 2). La concomitanza di due avvenimenti: 

l’accorpamento e l’inizio della pandemia, verificatisi al terzo anno, hanno evidenziato criticità 

e dislivelli all’interno della classe. 

Queste differenze hanno creato problemi nel prosieguo del triennio, nel corso del quale i 

docenti del Consiglio di classe hanno cercato di stimolare costantemente le alunne ad una 

maggiore assiduità, nella frequenza scolastica, ma soprattutto ad una partecipazione più 

attiva e consapevole alle lezioni. 

Le difficoltà emerse e alcuni vissuti personali problematici, hanno in vari momenti dell’anno 

influenzato il clima emotivo della classe. 

Le alunne più serie e motivate, a causa anche del carattere riservato, non sempre sono 

riuscite ad assumere un ruolo attivo. Si tratta di alunne che si sono comunque evidenziate 

per il senso di responsabilità con cui hanno affrontato lo studio e l’impegno scolastico, 

dimostrando interesse, un comportamento corretto e profitti mediamente più che buoni. 
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Gli studenti, tutti provenienti dalla città di Pistoia e aree limitrofe, si sono mostrati 

generalmente corretti, disponibili al dialogo educativo e partecipi al lavoro in classe. Tuttavia, 

una parte di essi ha mostrato difficoltà diffuse che si erano manifestate già negli anni 

precedenti del triennio; pur disponibili all'apprendimento, infatti, non hanno sempre avuto un 

atteggiamento positivo in termini di attenzione e puntualità nel lavoro domestico, con una 

conseguente limitata autonomia nell'applicazione delle conoscenze acquisite. Un'altra parte 

degli studenti ha invece mostrato un impegno più continuo e proficuo. Per la maggior parte 

dei ragazzi la frequenza è stata regolare; per alcuni, invece, è stata discontinua, con 

numerose assenze ed entrate e uscite anticipate fino al raggiungimento del limite massimo. 

La partecipazione delle famiglie è stata in alcuni casi continua e regolare, in altri discontinua. 

L'anno scolastico 2022-23 si è svolto con consapevolezza e partecipazione al dialogo 

educativo per buona parte degli studenti. Il comportamento, inteso come rispetto delle 

regole di convivenza sociale e correttezza relazionale con l'adulto educante è stato nel 

complesso corretto.  

Il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze relative agli obiettivi programmati 

è stato pertanto, come si può evincere dal quadro presentato, piuttosto eterogeneo: in 

generale, gli alunni hanno compiuto dei progressi, migliorando le proprie capacità 

espressive, logiche e critiche, anche se in modo diversificato, in relazione alle attitudini 

individuali, ai livelli di partenza, all’applicazione allo studio e alla partecipazione alle lezioni. 

Tali risultati consentono di evidenziare la presenza di tre fasce: un gruppo-classe che ha 

maturato un'alta autonomia di studio, buone capacità critiche con ottimi risultati in tutte le 

materie; un gruppo intermedio, caratterizzato da una motivazione non sempre costante, 

buone capacità critiche e discreti risultati in ogni materia; una terza esigua fascia che non è 

riuscita sempre a organizzare autonomamente il proprio lavoro, per non aver maturato 

ancora le abilità necessarie o per mancanza di impegno e responsabilità adeguati, con 

risultati non sempre pienamente sufficienti. 

Bisogna considerare che alcune studentesse a causa di problemi personali hanno 

evidenziato grosse difficoltà a mantenere l’attenzione durante le lezioni in presenza e nella 

rielaborazione dei contenuti; tutto questo si è amplificato in terza e quarta, nel periodo della 

didattica a distanza.   

Purtroppo negli ultimi tre anni, a causa della pandemia, sono mancati anche momenti di 

aggregazione fuori dall'ambiente scolastico (visite a musei, visione di spettacoli teatrali, 

partecipazione a conferenze, viaggi di istruzione) che si sono realizzati soltanto 

parzialmente alla fine della classe quarta e in quinta. 

Per le singole discipline si rimanda ai consuntivi di ciascuna materia. 

         Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito alcune variazioni, risultato 

dell’aggregazione e della perdita di alcuni elementi rispetto al gruppo originario. Di 

seguito la sintesi: 

CLASSE ANNO SCOLASTICO NUMERO STUDENTI VARIAZIONI 

III 2020/21 26 
Sei alunni sono stati respinti. 

IV 2021/22 18 Una studentessa si è ritirata dopo tre mesi 

dall’inizio dell’a.s., una ha cambiato Istituto, una 

è stata respinta. 
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V 2022/23 19 Una studentessa si è trasferita presso altro 

Istituto, un’alunna proviene da altro Istituto, una 

studentessa è iscritta ma non ha mai frequentato. 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Obiettivi di apprendimento 

Per raggiungere gli obiettivi di seguito indicati, saranno privilegiati: 

• la centralità dello studente nel processo di apprendimento; 

• l’avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come 

risorsa per l’apprendimento; 

• l'alternanza di lezioni frontali a lezioni interattive e laboratoriali con l'utilizzo degli 

strumenti multimediali a disposizione della scuola. 

Area metodologica 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.   

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari.   

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline 

Area logico-argomentativa 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.   

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.   

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa 
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- Padroneggiare  la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;   

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale;   

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (alcuni elementi B2).   

- Saper riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche.   

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri.   

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.   

- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.   

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   
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- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà.   

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

3.2 Metodologie e strumenti didattici 

Metodologie didattiche 

Per ogni materia si rimanda alle relazioni disciplinari dei singoli docenti (Sezione B). 

Attività di recupero e potenziamento curricolari ed extra 

Tutti i docenti nell’arco del triennio hanno svolto percorsi di recupero in itinere rivolti alla 

classe ed anche ad eventuali recuperi personalizzati al fine di aiutare gli alunni a colmare le 

lacune ed a superare certe difficoltà nello studio. Gli studenti talvolta hanno usufruito delle 

ore offerte dallo Sportello Help. 

Strumenti didattici 

Libri di testo, riviste e quotidiani, conferenze, spettacoli teatrali, film e sussidi audiovisivi, 

approfondimenti tratti da internet riguardanti le varie discipline. 

Per ogni materia si rimanda alle relazioni disciplinari dei singoli docenti (Sezione B). 

3.3 Attività extracurricolari 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad iniziative formative che hanno interessato 

diversi ambiti disciplinari. Di seguito si segnalano schematicamente le più significative per 

numero di allievi coinvolti e per ricadute didattiche e culturali. 

CLASSE III (A.S. 2020/21) 

Visite guidate nessuna 
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Viaggi di istruzione nessuna 

Manifestazioni Rassegna teatrale in modalità Dad “Grandi discorsi” a cura di Marcella 

Faraci. 

CLASSE IV (A.S. 2021/22) 

Visite guidate Roma 5/05/2022 

Lezioni e conferenze Amici del Forteguerri/Pianeta Galileo 

Lezioni e conferenze Orientamento Universitario presso Unifi “Sarò matricola” e “Campus lab” da 

novembre a maggio 2021/2022 

Lezioni  Boot camp in collaborazione con la CCIAA di Pistoia 

Lezioni e conferenze Dialoghi sull’uomo, I e II incontro Festival di antropologia culturale 

In data 18/03/2022 e 27/04/2022 

Manifestazioni Spettacolo teatrale "Tutto quello che vuoi è al di là della paura" di Lorenzo 

Cipriani in data 5/04/2022 

Progetti Progetto didattico -Laboratorio inclusivo- “Tutti in cucina”. 

CLASSE V (A.S. 2022/23) 

Lezioni e conferenze Pianeta Galileo: a cura del prof. Leonardo Fallani dell’Università di Firenze, 

sul tema “Atomi verso lo zero assoluto per una nuova tecnologia quantistica”. 

In data 21/02/2023 

Lezioni Hamdan Alzeqri incontro sull’Islam, inculturazione, interpretazione del 

Corano, dialogo interreligioso e fondamentalismo. In data 28/02/2023 

Visite guidate Palazzo Blu- Pisa mostra su “I Macchiaioli” in data 25/11/2022 

Viaggi di istruzione Napoli- Cuma-Pozzuoli dal 27 al 30 marzo 2023 

Progetti Incontri con l’associazione AIDO 8/03/2023 

Progetti Progetto Asso in data 11/03/2023 

Manifestazioni Spettacolo teatrale “Animal farm” presso Teatro Manzoni in data 8/11/2022 

Spettacolo teatrale "Un principe" presso Teatro Bolognini in data 10/03 

Manifestazioni I e II Incontro dei “Dialoghi sull’uomo” in data 1/02/2023 e 24/03/2023 

3.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

Nell’a.s.2020/21 “Cittadinanza e Costituzione” viene sostituita dall’Educazione Civica. 

Nel biennio 2020/21 e 2021/22 è stata affrontata la tematica generale “Istruzione, lavoro ed accesso 

alle risorse” declinata in moduli tematici, affini alla  propria disciplina d’indirizzo, secondo quanto 

previsto dalle indicazioni contenute nel PTOF per un totale di 33 ore annuali. 

Nell’anno 2022/2023 il Consiglio di classe in data 05/10/2022 ha scelto di affrontare la tematica 

“Cittadinanza responsabile” seguendo le indicazioni contenute nel PTOF per un totale di 33 ore così 

ripartite: 
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TRIMESTRE: Italiano 3h, storia 3h, scienze umane 2h, scienze naturali 3h 

PENTAMESTRE: inglese 3h, filosofia 4h, scienze umane 4h, italiano 3h, scienze motorie 6h, storia 

dell’arte 2h 

Sono state svolte ulteriori 2 ore al di fuori delle 33 ore annue, relativi ai temi  della Costituzione e lo 

sviluppo sostenibile.  

La valutazione è stata attribuita secondo quanto proposto dalla Commissione educazione civica ed 

approvato dal Collegio dei docenti. 

3.5 Percorsi sviluppati in una prospettiva interdisciplinare 

Gli insegnanti hanno svolto i loro programmi e affrontato i vari argomenti 

tenendo in considerazione, per quanto possibile, le varie tematiche in 

prospettiva interdisciplinare. 

Alcuni temi affrontati sono stati: I totalitarismi, l’introspezione psicologica, il disagio sociale, 

la Globalizzazione. 

3.6 CLIL 

Non è stato effettuato 

 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

4.1 Tipologie di prove affrontate 

Strumenti per la valutazione formativa e sommativa 

Nell’arco del triennio nelle varie discipline sono state effettuate tutte le tipologie di prova previste dal 

PTOF: 

a) Prove strutturate: prevedono sollecitazioni e risposte chiuse, cioè univocamente determinate, che 

non lasciano margini di interpretazione, motivo per cui tali prove sono anche dette “prove 

oggettive” (test con risposta a scelta multipla o del tipo vero/falso, questionari a completamento).  

b) Prove aperte: prevedono sollecitazioni e risposta aperte, cioè suscettibili di interpretazione 

(problemi, temi, interrogazioni). 

c) Prove semistrutturate: prevedono sollecitazione chiusa e risposta aperta (test o questionari con 

domande che richiedono risposta aperta).  

Le prove effettuate nel corso dell’anno scolastico hanno caratteristiche e finalità differenti per quanto 

riguarda l’accertamento delle competenze e, pertanto, la loro tipologia è stata stabilita nell’ambito 

delle riunioni per materie e risulta dalle relazioni finali disciplinari. 

4.2 Criteri e strumenti di valutazione 

Valutazione disciplinare 

I criteri di valutazione adottati tengono conto dei seguenti fattori: 

• il profitto, 
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• l’impegno, 

• la partecipazione. 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 

1- 4 
gravemente 

insufficiente 

Ha conoscenze frammentarie ed 

approssimative e non corretta dei 

contenuti. 

Non riesce ad applicare le procedure necessarie al compito 

a causa della frammentarietà delle conoscenze e commette 

gravi errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di proprietà 

lessicale. 

5 
insufficiente 

Ha conoscenze incomplete e 

superficiali che riesce ad applicare 

nell’esecuzione di compiti 

semplici, pur commettendo errori. 

Richiede di essere continuamente guidato nella 

applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare analisi e 

sintesi parziali. L’esposizione presenta errori; lessico 

povero e non sempre appropriato. 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 

6 
sufficiente 

Conosce e comprende gran parte 

degli argomenti trattati. Riesce a 

compiere semplici applicazioni dei 

contenuti acquisiti pur 

commettendo errori. 

È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se 

guidato, anche valutazioni parziali; si esprime nell’insieme 

in modo corretto, anche se il lessico non è sempre 

appropriato. 

7 

discreto 
Ha una conoscenza discreta ed 

abbastanza articolata dei contenuti 

disciplinari. Sa applicare i 

contenuti a diversi contesti con 

parziale autonomia. 

È in grado di fare collegamenti e sa applicare le conoscenze 

acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, nonostante 

qualche errore. Se guidato, è in grado di effettuare analisi e 

sintesi complete, ma non approfondite e valutazioni 

parziali; si esprime in modo corretto e usa un lessico 

appropriato. 

8 

buono 
Ha una conoscenza articolata e 

completa dei contenuti disciplinari. 

Collega autonomamente i 

contenuti fra loro e li applica a 

diversi contesti. 

Sa applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 

compiti complessi, senza commettere errori. Sa effettuare 

analisi, sintesi e valutazioni complete; si esprime in modo 

corretto usando un lessico ricco e appropriato. 

9-10 

ottimo 
Ha una conoscenza piena e 

completa dei contenuti, arricchita 

da approfondimenti personali. Ha 

conoscenze ampie, ben articolate e 

molto approfondite che sa 

applicare,senza commettere errori, 

nell’esecuzione di compiti 

complessi e in contesti nuovi. 

È in grado di effettuare analisi e sintesi complete e 

approfondite e formulare valutazioni autonome; si esprime 

in modo corretto e scorrevole e dimostra padronanza della 

terminologia specifica di ogni disciplina. 

Valutazione del comportamento 

Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti criteri: 
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• comportamento corretto e responsabile;  rispetto delle regole e delle norme di sicurezza; 

• partecipazione al dialogo didattico ed educativo. 

Scheda di valutazione del comportamento 

Voto Descrittori 

10 

• Vivo interesse e assidua partecipazione alle lezioni 
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe 
• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

9 

• Discreta partecipazione alle lezioni 
• Costante adempimento dei doveri scolastici 
• Equilibrio nei rapporti interpersonali 
• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8  Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche 

 

Voto Descrittori 

 • Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
• Rispetto delle norme relative alla vita scolastica solo a seguito di richiami verbali 
• Limitato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

7 

• Limitato interesse e partecipazione alle attività didattiche 
• Saltuario svolgimento dei compiti 
• Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• Sporadici episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, accompagnati da ammonizione 

verbale o scritta 

6 

• Disinteresse per le attività didattiche 
• Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
• Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
• Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, accompagnati da ammonizioni 

scritte reiterate o da allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni 

5 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 
• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
• Assiduo disturbo delle lezioni 
• Gravi episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico accompagnati da provvedimenti 

disciplinari di sospensione superiore ai quindici giorni, non seguiti da alcuna modifica del 

comportamento 
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5. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato, con particolare attenzione per le novità introdotte dal corrente anno 

scolastico. 

5.1 Prima prova scritta 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 a)Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

• Tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

• Tipologia B-Analisi e produzione di un testo argomentativo 

• Tipologia C-Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su 

tematiche di attualità 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 INDICATORE    1  

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

- Coesione e coerenza testuale. 

 INDICATORE    2 

- Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 INDICATORE    3 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Espressione di gìudizi critici e valutazioni personali. Indicatori specifici per le 

singole tipologie di prova      Tipologia A Elementi da valutare nello specifico: 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

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

tematici e stilistici. 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. 

- Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Tipologia B Elementi da valutare nello specifico 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 
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- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

  Tipologia C Elementi da valutare nello specifico 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e   dell'eventuale paragrafazione. 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

Il 13 e il 15 aprile 2023 gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi, in “modalità 

simulazione”, con le tracce ministeriali offerte come esempi di quelle che saranno proposte 

in occasione degli esami di Stato. 

Le griglie elaborate dal Dipartimento di Italiano sono inserite nel documento del 15 maggio 

nella sezione ALLEGATI. 

5.2 Seconda prova scritta 

Durata della prova: 6 ore 

Per la prova scritta di Scienze Umane è stata proposta la seguente tipologia: 

trattazione di un argomento afferente agli ambiti disciplinari: antropologico, pedagogico, e 

sociologico. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. L’articolazione del 

discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, 

il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa. 

Le griglie elaborate dal dipartimento di Scienze Umane, inserendo nei modelli nazionali, 

descrittori di livello e punteggi relativi, sono inserite nel documento del 15 maggio nella 

sezione ALLEGATI 

5.3 Colloquio 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni 

specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti che dovranno dimostrare di: 

1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle 

criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
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3) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 

e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

5.4 Valutazione delle prove d’esame 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di classe propone le griglie allegate al 

presente documento (Allegato A) che possono essere considerate come ipotesi per una 

valutazione collegiale. Per le singole discipline facciamo riferimento alle relazioni finali delle 

stesse.  



 

14 

 B 

CONSUNTIVO DELLE  

ATTIVITÀ SVOLTE DAI  

SINGOLI DOCENTI 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

(Docente: Prof.ssa Giada Barbera) 

1.1 Relazione del docente 

La classe, composta attualmente da 18 alunni, è stata seguita dalla sottoscritta nel corso 

del quarto e del quinto anno. I ragazzi hanno quindi dovuto abituarsi a un metodo di 

insegnamento diverso rispetto al primo anno del biennio. Il comportamento degli studenti è 

corretto ed educato e viene rispettato il turno di parola. La partecipazione è attiva in pochi 

di loro, mentre altri devono essere sollecitati a chiedere chiarimenti in caso di bisogno. Il 

clima della classe è comunque collaborativo e disponibile. L’interesse nei confronti degli 

argomenti e delle attività didattiche proposte dall’insegnante non è stato sempre costante 

durante l’anno scolastico. Anche la puntualità nello studio e nella consegna dei lavori 

assegnati per casa non è omogenea nel gruppo classe. Gli alunni prendono appunti durante 

le spiegazioni e in caso di prova orale dal risultato non soddisfacente cercano di mettere in 

atto strategie e metodi di studio più proficui. Nonostante alcuni alunni abbiano mostrato 

difficoltà nell’analisi dei testi letterari e nella parafrasi dei testi poetici, il livello raggiunto nelle 

conoscenze, abilità e competenze è soddisfacente e in alcuni studenti più che buono. 

Libri di testo adottati 

Articolo II. R. Carnero, G. Iannaccone, Vola alta parola 4. Il primo Ottocento, Giunti T.V.P. 

Editori;  

Articolo III. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei 5.1 

Giacomo Leopardi; 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento; 6 Dal periodo tra le due 

guerre ai giorni nostri, Paravia, Pearson; 

Articolo IV. Dante Alighieri, Divina commedia, La mente innamorata, a cura di G. Tornotti, 

Edizioni scolastiche B. Mondadori. 

Ore di lezione effettuate 

99 ore effettuate su 132 previste dal piano di studio (rilevazione in data 5/05/2023). 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• Contesto storico-culturale di autori, movimenti, correnti, generi, poetiche della letteratura 

italiana dal secondo Ottocento fino alla metà del Novecento, temi e caratteristiche 

stilistiche della Divina commedia (Paradiso) 

• Vita, opere, poetica, stile e testi degli autori affrontati Abilità 

1) Presentare gli autori collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

2) Commentare i testi letterari ricavandone gli elementi con cui costruire gli aspetti 

fondamentali della poetica dello scrittore 

3) Operare confronti tematici e formali tra opere diverse del medesimo autore e tra 

opere di autori e orientamenti diversi 

Competenze 

• Adottare il registro linguistico-espressivo specifico richiesto dai diversi argomenti di studio 

e dalla situazione comunicativa 

• Comporre un testo scritto di tipologie diverse (analisi e interpretazione di un testo 

letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale di Educazione civica l’insegnante ha 

proposto alla classe un percorso sul valore civile della letteratura e il ruolo dell’intellettuale 

nella società a partire dagli autori studiati. Sono stati messi via via in evidenza temi quali il 

progresso scientifico e tecnologico, la globalizzazione, pregiudizi e stereotipi nei confronti 

della diversità, il mondo del lavoro raccontati attraverso le parole degli autori. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezione frontale con analisi, commento e interpretazione di testi letterari in poesia e in prosa, 

spiegazione del contesto storico e culturale degli autori. Il commento dei testi è stato svolto 

anche grazie a lezioni partecipate e interventi degli studenti. In alcuni casi l’insegnante ha 

fatto svolgere lavori di approfondimento e ricerca a partire da temi trasversali ai testi 

analizzati. L’obiettivo era potenziare le abilità e competenze linguistiche ed espressive, 

sviluppare le abilità di approfondimento autonomo e di critica delle fonti. 

Strumenti e sussidi didattici 

Il principale strumento didattico è stato il libro di testo in adozione. La docente ha integrato 

il manuale con materiali didattici (analisi visuali dei testi letterari e mappe concettuali) tratti 

da piattaforme online e con schede di approfondimento. 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica 
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Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Divina commedia, canti del Purgatorio e del Paradiso 23 ore 

Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi 15 ore 

Autori dell’età postunitaria: Giosue Carducci, scrittori europei del 

Naturalismo, Giovanni Verga e il Verismo 15 ore 

Il Decadentismo, Gabriele d’Annunzio, Giovanni Pascoli 15 ore 

Il primo Novecento, le avanguardie, il Futurismo 5 ore 

Italo Svevo, Luigi Pirandello, Umberto Saba 15 ore 

Narrativa straniera del primo Novecento e narrativa italiana tra le due Guerre 

mondiali 

2 ore 

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale (*) 9 ore 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove orali: una verifica orale nel trimestre e due nel pentamestre. 

Prove scritte: due verifiche scritte nel trimestre e due nel pentamestre. 

Per lo scritto, sulla base delle indicazioni ministeriali, sono stati proposti i seguenti tipi di 

elaborato: analisi e interpretazione di un testo letterario (tipologia A), analisi e produzione di 

un testo argomentativo (tipologia B), riflessione critica di carattere espositivo argomentativo 

su tematiche di attualità (tipologia C) (due nel trimestre e due nel pentamestre). 

Per la valutazione delle prove si è fatto riferimento alle griglie elaborate in sede di 

Dipartimento e consultabili sul sito internet dell’Istituto. 
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1.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

Dante Alighieri: Divina Commedia 

Purgatorio: canti XXVI, XXX, XXXIII 

Paradiso: canti I, III, VI, XI, XV, XXXIII 

Alessandro Manzoni: Vita, formazione culturale, opere (le opere giovanili, la poesia 

religiosa, le tragedie, le odi civili), la formazione illuministica, la partecipazione al movimento 

romantico, l’impegno politico-patriottico, la riflessione sulla lingua. Lettura e analisi:  

• In morte di Carlo Imbonati 

• Da Inni sacri: La Pentecoste 

• Lettera sul Romanticismo 

• Dall’Adelchi: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti; Sparse le trecce morbide , Il cinque 

maggio 

Giacomo Leopardi: Vita, pensiero, poetica del “vago e indefinito”, Leopardi e il 

Romanticismo, pessimismo storico e cosmico, temi, struttura e caratteristiche dei Canti, le 

Operette morali e l’arido vero. Lettura e analisi: 

• Dallo Zibaldone (la teoria del piacere 165-172; il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza 514-516; l’antico 1429-1430; indefinito e infinito 1430-1431; il vero è brutto 

1521-1522; teoria della visione 1744-1747) 

• Da Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Ad Angelo Mai, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero 

solitario, A se stesso, La ginestra o fiore del deserto. 

• Da Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo della 

natura e di un Islandese (tutta la classe). Ogni studente ha letto e analizzato un’operetta 

assegnata dalla docente. 

L’età postunitaria: Le strutture politiche, economiche e sociali, le ideologie, le istituzioni 

culturali, gli intellettuali, i fenomeni letterari e i generi. 

La Scapigliatura: origine del termine, gli scapigliati e la modernità, la Scapigliatura e il 

Romanticismo straniero.  

Lettura e analisi  

• Emilio Praga La strada ferrata 

Giosue Carducci: Vita, evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della produzione 

carducciana (Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi), le Rime nuove, le Odi barbare 

Lettura e analisi: 

• Da Rime nuove: Pianto antico 

• Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 
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Scrittori europei nell’età del Naturalismo: Il Naturalismo francese, i fondamenti teorici, i 

precursori, la produzione letteraria di Gustave Flaubert, la poetica di Emile Zola, il ciclo dei 

Rougon-Macquart. Lettura e analisi: 

4) Madame Bovary, I, capp. VI, VII (i sogni romantici di Emma), I, cap. IX (il grigiore 

della provincia e il sogno della metropoli) 

5) Prefazione di Germinie Lacerteux di Edmond e Jules de Goncourt (un manifesto del 

Naturalismo) 

6) Emile Zola, L’assommoir, cap. II (l’alcol inonda Parigi) 

Giovanni Verga: Vita, romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista, impersonalità e regressione, l’eclisse dell’autore e la regressione del mondo 

rappresentato, l’ideologia verghiana, confronto tra il verismo di Verga e il naturalismo di Zola, 

Vita dei campi, il Ciclo dei Vinti, Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana, temi e 

caratteristiche di Mastro-don Gesualdo. Lettura e analisi: 

A. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

B. Dal Ciclo dei vinti: Prefazione a I Malavoglia (I vinti e la fiumana del progresso), I 

Malavoglia, cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia), cap. IV (I Malavoglia e la 

comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico) 

C. Da Novelle rusticane: La roba 

Il Decadentismo: La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e 
miti della letteratura decadente, Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e 
Naturalismo, Decadentismo e Novecento, la poesia simbolista. Lettura e analisi:  

• Da Fiori del male di Charles Baudelaire: Corrispondenze 

• Da Un tempo e poco fa di Paul Verlaine: Languore 

Gabriele d’Annunzio: Vita, l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione: politica e guerra, Il 

piacere e la crisi dell’estetismo, Il piacere: trama e temi, d’Annunzio e Nietzsche, trama e 

temi dei romanzi Trionfo della morte e Le vergini delle rocce, le Laudi: temi, struttura, 

caratteristiche stilistiche, approfondimento su Alcyone. Lettura e analisi:  

• Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II), 

Una fantasia “in bianco maggiore” (libro III, cap. III) 

• Da Le vergini delle rocce: libro I (Il programma politico del superuomo) 

• Da Laudi (Alcyone): La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: Vita, opere, l’ideologia politica: socialismo e nazionalismo, la crisi della 

matrice positivistica, i simboli, la poetica del fanciullino, la poesia “pura”, i temi della poesia 

pascoliana, la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, la metrica, le figure retoriche. Myricae: 

temi e caratteristiche; Poemetti: temi e caratteristiche; Canti di Castelvecchio: temi e 

struttura. Lettura e analisi: 

2. Da Il fanciullino: brano tratto dal saggio sulla poetica del fanciullino 

3. Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo 

4. Da Poemetti: Digitale purpurea 

5. Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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Il primo Novecento: La situazione storica e sociale in Italia, ideologie e nuova mentalità, le 

istituzioni culturali. 

Le avanguardie: Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale, gruppi e programmi, i 

futuristi: azione, velocità e antiromanticismo, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti. 

Filippo Tommaso Marinetti: Vita, opere e ideologia.  

Lettura e analisi:  

6. Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista 

7. Bombardamento 

Aldo Palazzeschi: temi e opere. 

Lettura e analisi: 

• E lasciatemi divertire!  

Italo Svevo: Vita, opere, stile, i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, i 

rapporti con il marxismo e la psicanalisi, i maestri letterari; Una vita: temi e trama; Senilità: 

temi e trama, la psicologia del protagonista, l’inetto e il superuomo; La coscienza di Zeno: 

temi trama, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e 

l’apertura del mondo.  

Lettura e analisi:  

• Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap. I) 

• Da La coscienza di Zeno: Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV), La salute malata 

di Augusta (cap. VI). 

Luigi Pirandello: Vita, opere, il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della 

vita sociale, il relativismo conoscitivo, l’umorismo, Novelle per un anno: temi e 

caratteristiche. I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila (temi e 

trama).  

Lettura e analisi: 

• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciàula scopre la luna 

• Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX), 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII) 

• Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome (pagina conclusiva del romanzo) 

La narrativa straniera del primo Novecento: Contesto storico e culturale. 

Franz Kafka: Vita, opere, il pensiero e la poetica.  

Lettura e analisi:  

1. Da Lettera al padre: “Mio caro papà” 

2. Da La metamorfosi: L’incubo del risveglio 

La narrativa in Italia tra le due guerre: Contesto storico e culturale. 



 

20 

Federigo Tozzi: Vita, opere e poetica.  

Lettura e analisi:  

• Da Con gli occhi chiusi: La castrazione degli animali 

Umberto Saba: Vita, temi e struttura del Canzoniere, i fondamenti della poetica, 

caratteristiche formali.  

Lettura e analisi: 

• Dal Canzoniere: Trieste, Città vecchia, Ulisse, Mio padre è stato per me 

l’assassino  

Giuseppe Ungaretti: Vita, opere, temi e struttura della raccolta L’allegria, la funzione della 

poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, temi e struttura della 

raccolta Sentimento del tempo, temi e struttura della raccolta Il dolore.  

Testi analizzati:  

• Da L’allegria: Noia, In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una 

creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 

• Da Sentimento del tempo: L’isola 

• Da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale: Vita, opere, poetica, temi e struttura di Ossi di seppia, Le occasioni, La 

bufera e altro, Satura.  

Testi analizzati: 

• Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

• Da Le occasioni: Non recidere forbice, quel volto; La casa dei doganieri 

• Da La bufera e altro: La primavera hitleriana, L’anguilla 

• Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Durante l’anno scolastico la classe ha letto in versione integrale i seguenti testi: 

Uno a scelta tra: 

1. Emile Zola, Thérèse Raquin 

2. Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

3. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
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2. LINGUA E CULTURA LATINA 
(Docente: Prof.ssa Giada Barbera) 

2.1 Relazione del docente 

La classe, attualmente composta da 18 alunni, è stata seguita dalla sottoscritta solo negli 

ultimi due anni. Il comportamento dei ragazzi è corretto ed educato e viene rispettato il turno 

di parola. La partecipazione è attiva in pochi studenti, mentre altri devono essere sollecitati 

a chiedere chiarimenti in caso di bisogno. Lo studio della disciplina è stato svolto tenendo 

presente la situazione di partenza, le lacune nelle conoscenze morfosintattiche della lingua 

latina e le difficoltà nell’analisi dei testi. La maggior parte della classe non è in grado di 

affrontare in autonomia un testo letterario in lingua originale. Infatti, nelle prove scritte e 

orali, gli studenti riescono a riferire la versione in italiano dopo aver studiato traduzione e 

note grammaticali fornite dalla docente in aula o tramite materiale didattico integrativo. I 

ragazzi hanno comunque raggiunto un livello sufficiente e in alcuni casi più che buono nella 

conoscenza della storia della letteratura e degli autori.  

Libri di testo adottati 

- M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Primordia rerum. Storia e antologia della letteratura 

latina dall’età augustea al tardoantico, edizione in due volumi, Loescher editore. 

Ore di lezione effettuate 

50 ore su un totale delle 66 ore previste dal piano di studio (rilevazione in data 5/05/2023). 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

2.Storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia agli Antonini 

Abilità 

- Analizzare e contestualizzare un testo latino con traduzione a fronte 

- Individuare i caratteri fondamentali della letteratura latina, collocando i testi e gli 

autori più famosi nella trama generale della storia letteraria 

- Saper operare confronti e sintesi dei dati attraverso i contenuti acquisiti 

- Cogliere, almeno a grandi linee, i rapporti del mondo latino con la cultura moderna 

e contemporanea Competenze 

- Esprimersi con un linguaggio corretto e adeguato nella produzione orale 

- Riconoscere la tipologia dei testi dando loro una collocazione storica - Individuare 

i principali generi letterari 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 
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Metodo di insegnamento 

Gli argomenti sono stati affrontati per mezzo di lezioni frontali, lezioni partecipate e analisi 

guidate dei testi. 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo, mappe concettuali e traduzioni con note grammaticali fornite in file dalla 

docente. 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Tito Livio 8 ore 

L’età giulio-claudia, Fedro, Seneca, Petronio 15 ore 

L’età dei Flavi, Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale 8 ore 

L’età degli Antonini, Tacito, (*) Apuleio 12 ore 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Due verifiche nel trimestre, di cui una orale e una scritta. 

Tre verifiche nel pentamestre, di cui una orale e due scritte. 

Per la valutazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento e si sono tenuti in considerazione il livello di partenza, il grado di 

conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione personale, la capacità 
interpretativa dei testi letti e quella di esposizione orale e scritta. 

2.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

L’età augustea: contesto storico e culturale, politica, letteratura, erudizione 

Tito Livio: Vita, composizione, contenuto e conservazione dell’opera storiografica Ab urbe 

condita, la struttura annalistica, le fonti di Livio, fedeltà e infedeltà liviane, pessimismo e 

moralismo, il mos maiorum e il catalogo degli exempla illustri, aspetti ideologici, lingua e 

stile.  

Lettura e analisi: 
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• Da Ab urbe condita: Praefatio (Il metodo storiografico di Livio, in traduzione 

italiana); I, 4 (La lupa salva Romolo e Remo, in latino); I, 6-7, 1-3 (Romolo e 

Remo: la fondazione della città e il fratricidio, in latino); I, 16 (Apoteosi di Romolo, 

in traduzione italiana); I, 58 (Lucrezia: la pudicitia portata all’estremo, in 

traduzione italiana); II, 32, 5-12 (L’apologo di Menenio Agrippa, in traduzione 

italiana); II, 1, 1-6 

(La fine della monarchia e i rischi della libertà, in traduzione italiana)  

L’età giulio-claudia: storia e cultura da Tiberio a Nerone. 

Fedro: Vita, varietà di temi e modelli, elementi strutturali e formali delle Fabulae, il rapporto 

con il modello esopico, implicazioni morali e sociali, il punto di vista dei ceti subalterni.  

Lettura e analisi in traduzione italiana: 

• Dalle Fabulae: Prologo I, La volpe e l’uva (IV, 3), Il lupo e l’agnello (I, 1), L’asino 

e il vecchio pastore (I, 15) 

Seneca: Vita, opere: i Dialogi, i trattati De clementia e De beneficiis, le Naturales 

quaestiones, le Epistulae morales ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis e gli 

epigrammi, temi: stoicismo ed eclettismo, otium e negotium, il tempo e la morte, le passioni 

come malattie dell’anima, lingua e stile, artifici retorici e lessico. 

Lettura e analisi: 

• Da De Clementia: I, 1, 1-4 (Monarchia assoluta e sovrano illuminato, in 

traduzione italiana) 

• Da De tranquillitate animi: IV, 1-8 (Il ritiro a vita privata non preclude il 

perseguimento della virtù, in traduzione italiana) 

• Da Epistulae: 96 (Vivere, Lucili, militare est, in traduzione italiana), 47, 1021 

(Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna, in 

traduzione italiana), 1, 1-5 (Recuperare il senso del tempo per recuperare il 

senso della vita, in latino) 

• Da De brevitate vitae: I, 1-4 (Vita satis longa, in latino) 

• Da De providentia: II, 1-4 (Il senso delle disgrazie umane, in traduzione 

italiana) 

Petronio: Vita e opera, il Satyricon: riflessione sul titolo, dai satyri alla satura, la struttura 

romanzesca, la parodia epica, attualità, racconto popolare, folklore, le favole milesie, 

fantasia e realismo, la Cena Trimalchionis, il labirinto, l’eros e la morte, lingua e stile. 

Lettura e analisi in traduzione italiana: 

1 Dal Satyricon: 26, 7-8; 27 (Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore); 

31, 3-11; 32-33 (Trimalchione giunge a tavola); 62, 2-14 (la novella del lupo 

mannaro); 71, 1-12 (Il testamento di Trimalchione); 111-112 (La matrona di 

Efeso). 

2 Dibattito critico sul “realismo” di Petronio: brani tratti da E. Auerbach, Mimesis. 

Il realismo nella letteratura occidentale e A. Barchiesi, Il romanzo antico a 

confronto. 
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Lucano: Vita e opere, il Bellum civile: caratteristiche dell’epos di Lucano, il poema e i 

rapporti con Nerone, il distacco dall’epos di Virgilio, i personaggi: Cesare, Pompeo e Catone, 

angoscia e irrazionalismo, lingua e stile. 

Lettura e analisi in traduzione italiana: 

• Da Bellum civile: VI, vv. 750-762 (La necromanzia, una profezia di sciagure); I, 

vv. 144-151, vv. 156-157 (Presentazione di Cesare); I, vv. 6787 (La grandezza 

di Roma rovina su se stessa). 

• Lucano e Virgilio: un rapporto complesso, brano di critica letteraria tratto da un 

saggio di E. Narducci, Lucano, in Enciclopedia virgiliana III. 

Persio: Vita e opera, le Satire: influenza stoica, temi, modelli, struttura, lingua e stile. 

Lettura e analisi in traduzione italiana:  

B. Da Satire: 3, vv. 60-118 (Il saggio e il crapulone) 

Giovenale: Vita e opera, le Satire: dall’indignatio al distacco ironico, temi e ideologia, 

decadenza della nobilitas, una visione pessimistica, l’istituto clientelare, crisi del matrimonio, 

lingua e stile. 

Lettura e analisi in traduzione italiana: 

Articolo I. Da Satire: 6, vv. 136-160; vv. 434-473 (Corruzione delle donne e distruzione della 

società) 

L’età dei Flavi: storia, cultura e letteratura da Vespasiano a Domiziano 

Plinio il Vecchio: Vita e opere, la Naturalis historia: struttura dell’opera, temi, finalità, 

metodo e fonti, un’opera compilatoria e tecnica, l’aneddotica, lingua e stile. 

Lettura e analisi: 

1.Da Naturalis historia: VIII, 80-84 (Lupi e “lupi mannari”, in traduzione italiana), 

XXXVI, 71-73 (L’obelisco egiziano diventa orologio solare, in latino) 

Quintiliano: Vita e opere, l’Institutio oratoria: temi, struttura e finalità, la decadenza 

dell’oratoria, il futuro oratore, conformismo ideologico, pedagogia, classicismo formale, 

lingua e stile. 

Lettura e analisi: 

• Da Institutio oratoria: I, 2, 1-5; 18-22 (La scuola è meglio dell’educazione domestica, 

in traduzione italiana); I, 3, 8-16 (Necessità del gioco e valore delle punizioni, in 

traduzione italiana); II, 2, 1-8 (Compiti e doveri dell’insegnante, in latino). 

• Approfondimento sul sistema scolastico romano  

Marziale: Vita e opera, il Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta, Epigrammi: temi, 

struttura, realismo, il fulmen in clausula, lingua e stile. 

Lettura e analisi: 



 

25 

• Da Epigrammi: III, 43 (Il gran teatro del mondo, in traduzione italiana); VI, 70 (Non 

est vivere, sed valere vita, in traduzione italiana); I, 4 (A Domiziano, divenuto censore, 

in latino con confronto tra tre versioni in italiano: G. Norcio, G. Boirivant, S. Beta) 

L’età degli Antonini: storia e cultura da Nerva a Commodo 

Tacito: Vita e opere, De vita et moribus Iulii Agricolae: cattivi principi e grandi uomini, temi, 

etnografia e politica, struttura; De origine et situ Germanorum: descrivere i barbari e pensare 

a Roma, temi e struttura, il Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza dell’oratoria, 

oratoria e libertà; Historiae e Annales: temi e struttura, questioni di metodo storiografico, 

sine ira et studio, lingua e stile. 

Lettura e analisi:  

• Dall’Agricola: 1-3 (Ora finalmente possiamo respirare, in italiano), 30, (Il discorso di 

Calgaco: la durezza del potere, in italiano), 42 (Agricola uomo buono sotto un 

principe cattivo, in italiano) 

• Dalla Germania: 4-5 (I Germani sono come la loro terra, in latino)  

• Dalle Historiae: I, 2-3 (Le Historiae, una materia grave di sciagure, in latino)  

• Dagli Annales: I, 1 (Raccontare i fatti sine ira et studio, in traduzione italiana); XIV, 7-

10 passim (Il matricidio: la morte di Agrippina, in traduzione italiana); XV, 38-39 

(Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia, in traduzione italiana) 

(*) Apuleio: Vita e opere, le Metamorfosi: trama, temi, fonti, struttura, i caratteri della favola 

di Amore e Psiche, l’interpretazione allegorica, la visione mistica e filosofica, l’Apologia: 

struttura e tematiche, i Florida: temi e struttura, lingua e stile. 

Lettura e analisi in traduzione italiana: 

• Da Metamorfosi: III, 24-26 (Lucio si trasforma in asino), XI, 13 (Lucio riassume la 

forma umana), IV, 28-33 (C’era una volta un re e una regina), V, 22-23 (Psiche 

svela l’identità dello sposo). 
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3. LINGUA E CULTURA INGLESE 

3.1 Relazione del docente 

La classe ha avuto un percorso di discontinuità nella lingua straniera, ha cambiato 

l’insegnante nel biennio ed è frutto di un accorpamento avvenuto in terza,  diversi alunni 

presentano carenze generalizzate che non è stato possibile colmare interamente. Le abilità 

sono miste. Nel lavoro svolto con gli alunni le finalità perseguite, in linea con il Quadro 

Comune di Riferimento Europeo, hanno avuto come obiettivo la formazione del cittadino e 

del lavoratore europeo con competenze professionali e comunicative di dimensione 

multiculturale. La struttura del percorso adottato ha mirato a preparare gli studenti al 

conseguimento di specifiche competenze linguistiche i cui livelli sono definiti dal QCER. 

Durante l’anno si è cercato di stimolare gli studenti all’interazione, nonostante la classe 

fosse abbastanza restia, privilegiando l’aspetto del parlato sullo scritto e la partecipazione 

ad attività di gruppo, l’individuazione di percorsi tematici e collegamenti interdisciplinari. La 

maggior parte degli alunni ha comunque dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi 

in maniera più assidua e adeguata. 

Libri di testo adottati 

AA.VV Amazing Minds, ed. Pearson 

Ore di lezione effettuate 

67 ore in presenza alla data del 5 Maggio 

Obiettivi raggiunti 

L’obiettivo principale, raggiunto in maniera diversa dai singoli alunni, è stato l’acquisizione 

delle competenze relative al livello B2 del Quadro di riferimento Europeo delle Lingue. 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA sono stati applicati gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative previste per legge, ed è stato privilegiato l’aspetto audio-orale della 

lingua. 

Le competenze acquisite hanno permesso un approccio allo studio della letteratura volto ad 

acquisire contenuti specifici anche in collegamento con altre discipline (discipline di 

indirizzo, italiano, storia, e storia dell’arte). Si è cercato di consolidare e approfondire le 

conoscenze e le competenze grammaticali acquisite negli anni precedenti. Sono state svolte 

simulazioni di prove Invalsi sul modello delle certificazioni internazionali di livello B2. 

Competenze e abilità 

Le competenze conseguite si riferiscono a: 

Saper utilizzare la lingua straniera con una buona padronanza grammaticale per scopi 

comunicativi e operativi. 
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Saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

letterario e artistico. 

Saper riconoscere ed analizzare le opere studiate. 

Saper esporre (oralmente e in forma scritta) in modo chiaro e strutturato i contenuti appresi. 

Saper fare collegamenti interdisciplinari con le altre materie nell’ambito degli argomenti 

trattati. 

Sostenere una conversazione su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la 

vita quotidiana. 

Descrivere esperienze ed avvenimenti, i propri sogni, speranze e ambizioni Motivare 

e spiegare opinioni e progetti. 

Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni 

Scrivere testi coerenti su argomenti noti. 

Sostenere una conversazione su argomenti di carattere quotidiano. 

Produrre testi di livello B2. 

Comprendere un ascolto di livello B2. 

Comprendere ed esporre le informazioni fondamentali di un testo di carattere 

artistico/storico /letterario. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
Le lezioni si sono svolte per la maggior parte in modalità interattiva, stimolando approfondimenti e 

ricerche individuali sugli argomenti che gli alunni trovavano di volta in volta più interessanti.  

Strumenti e sussidi didattici 
Come strumenti didattici, oltre ai libri di testo si sono utilizzati strumenti multimediali e materiali critici 

o testi d’autore forniti dal docente e, in misura minore, reperiti dagli studenti. 

Spazi utilizzati 
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula scolastica, il laboratorio linguistico e la piattaforma online Teams 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

The Victorian age 25 

The age of anxiety 30 

Towards a global age 22 
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3.2 Programma analitico 

The Victorian Age: historical and social background: pag 256,257,258,259  

Charles Dickens: life and major works: pag.  290,291,292 

From Oliver Twist: “ I want some more” pag 296,297 

From Hard times: “Nothing but facts” pag 306,307 

Rober Louis Stevenson: life and major works: pag 316,317 

From The strange case of dr Jekyll and Mr Hyde: “The truth about Jekyll and Mr Hyde”: pag 

318,329,320 

Oscar Wilde: life and major works: pag 321,322,323 

From :The picture of Dorian Gray: “ All art is quite useless” pag323,324 “Dorian gray kills Dorian 

Gray” pag 326,327 

Lettura integrale di “The importance of being Earnest” (materiale su fotocopia) 

The Age of anxiety: historical and social background: pag 347 

War poets:  Rupert Brooke pag 363 “The 

soldier” pag 364.  

Wilfred Owen: “Dulce et decorum est” (materiale su fotocopia). 

The stream of consciousness: pag 388,389,390,391 

Sigmund Freud pag : 392,393 

James Joyce: life and major works: pag 394,395 

From Dubliners: lettura integrale di “The dead” (materiale su fotocopia). 

From Ulysses: “Yes I said yes I will yes”: pag 400,401 

Virginia Woolf: life and major works: pag 402,403 

From Mrs Dalloway: “Mrs Dalloway said she would buy the flower herself” pag 404 

From To the lighthouse: “She could be herself, by herself” pag 410 

From A room of one’s own: “What if” (materiale su fotocopia) 

George Orwell: life and major works: pag 417,418,419 

From Animal farms: “All animals are equal but some are more equal than others” (materiale su 

fotocopia) 

From 1984 “The object of power is power” pag 420,421 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale Animal farm della compagnia teatrale Palkettostage 
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F.S.Fitzgerald: life and major works: pag. 425,426 From 

The great Gatsby “Gatsby’s party” pag 427,428,429. 

Towards a global age: 

S.Beckett: life and major works: pag 458,459,460,461,462 

From Waiting for Godot : ”What do we do now? Wait for Godot.” pag 463,464,465,466. M.Luther 

King: life as a non-violent protester: pag 474. 

From I have a dream Speech :” All men are created equal”.  
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4. STORIA 

(Docente: Cupiraggi Valentina) 

4.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

A. Brancati, T. Pagliarani, Comunicare storia per il nuovo Esame di Stato. L’età 

contemporanea, vol. 3, La Nuova Italia. 

Ore di lezione effettuate 

54 di storia ed educazione civica (alla data del 5 maggio 2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Conoscere i caratteri generali della Belle Époque. 

Conoscere il nuovo sistema di alleanze in Europa nel primo durante la Belle Époque. 

Conoscere l’industrializzazione italiana del primo Novecento. 

Conoscere la politica interna ed estera di Giolitti. 

Comprendere le cause della Prima guerra mondiale. 

Conoscere il dibattito circa l’entrata in guerra dell’Italia. 

Conoscere gli eventi principali della Prima guerra mondiale e l’esito del conflitto. 

Conoscere l’assetto geopolitico mondiale dopo i trattati di pace. 

Conoscere le cause, gli eventi e gli esiti delle rivoluzioni russe. 

Conoscere la politica di Lenin e le cause che portarono alla guerra civile. 

Conoscere le vicende che portarono alla nascita dell’URSS. 

Conoscere il contesto internazionale post-bellico e il nuovo ruolo degli USA. 

Comprendere le cause della crisi del ‘29 e le sue conseguenze. 

Conoscere la politica del New Deal di Roosevelt. 

Conoscere le trasformazioni politiche del dopoguerra in Italia e l’ascesa del partito fascista. 

Conoscere il processo di formazione del regime fascista. 

Conoscere le leggi razziali del 1938. 

Comprendere la nascita della repubblica di Weimar e le sue istituzioni. 

Conoscere l’ascesa politica di Hitler, l’ideologia nazista e la nascita del regime totalitario in 

Germania. 

Conoscere le caratteristiche di un regime totalitario. 
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Conoscere la politica economica di Stalin e le sue conseguenze. 

Conoscere le caratteristiche del totalitarismo sovietico. 

Comprendere le cause e le conseguenze della guerra civile spagnola (sommariamente). 

Comprendere le cause della Seconda guerra mondiale. 

Conoscere gli eventi fondamentali del conflitto e i motivi dell’entrata in guerra dell’Italia. 

Conoscere i motivi dell’entrata in guerra degli Stati Uniti e le fasi della guerra nel Pacifico. 

Conoscere le vicende della Resistenza in Italia e della liberazione della penisola. 

Conoscere gli esiti della guerra. 

Conoscere le vicende e i caratteri della Shoah. 

Conoscere le vicende e le caratteristiche della Resistenza in Italia e in Europa. 

Conoscere i valori che caratterizzano la Costituzione italiana e che ispirano gli ordinamenti 

comunitari europei (Educazione civica). 

Conoscere i personaggi di Ernesto Rossi e Altiero Spinelli e le vicende che hanno portato 

alla stesura del Manifesto di Ventotene. 

*Comprendere le cause dell’antagonismo fra USA e URSS e la formazione di blocchi 

contrapposti. 

*Comprendere le cause e le caratteristiche della guerra fredda. 

*Conoscere le ripercussioni del bipolarismo in Europa e negli equilibri internazionali. 

*Conoscere la formazione di un terzo polo non allineato e le conseguenze del processo di 

decolonizzazione. 

*Conoscere le cause e le conseguenze del crollo dell’URSS. 

*Conoscere la situazione italiana del secondo dopoguerra, il referendum istituzionale e la 

promulgazione della Costituzione. 

*Conoscere le linee politiche italiane nel clima della guerra fredda. 

(*) Gli argomenti cui afferiscono gli obiettivi di conoscenza individuati con l’asterisco saranno 

affrontati dopo la stesura del presente documento. 

Abilità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 

culturali. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a 

riforme, rivoluzioni, ecc.). 

Riconoscere nella storia del Novecento le radici del mondo attuale, cogliendo gli elementi di 

continuità e discontinuità. 

 Inquadrare i beni culturali, ambientali e artistici nel periodo storico di riferimento. 
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Conoscere i fondamentali del nostro ordinamento istituzionale. 

Utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratoriali e operativi.  

Utilizzare internet in modo consapevole e responsabile. 

Competenze 

Collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale. 

Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

Rielaborare ed esporre i temi trattati avvalendosi del lessico disciplinare. 

Leggere documenti storici e valutare diversi tipi di fonti. 

Acquisire un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado lo studente 

di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezioni frontali alternate ad attività di laboratorio (es. a partire dalla lettura di testi storiografici 

o documenti). Spesso sono state utilizzate le tecnologie digitali (file di presentazione degli 

argomenti affrontati o visione video e filmati d’epoca). Periodicamente sono stati proposti 

lavori di gruppo e discussioni guidate su alcuni argomenti studiati.  

Strumenti e sussi didattici 

Libro di testo, file di presentazioni, video e filmati d’epoca tratti dalle risorse digitali allegate 

al libro di testo. 

Spazi utilizzati 

Aula. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Le potenze europee e gli USA nella seconda metà dell’Ottocento. 
6 

L’imperialismo. 4 

L’Italia della Sinistra storica.  4 

La Belle Époque. 4 
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L’Italia dell’età giolittiana. 2 

La Prima guerra mondiale. 4 

L’Europa e il mondo dopo la prima guerra mondiale. 3 

Le Rivoluzioni in Russia. 3 

Il primo dopoguerra e la crisi del ‘29. 3 

L’affermazione del regime fascista in Italia. 
6 

La Germania del Terzo Reich. 4 

L’URSS di Stalin. 2 

La Seconda guerra mondiale. 6 

Il Manifesto di Ventotene e l’origine dell’Unione Europea**. 3 

La guerra fredda*. 
 

L’Italia della prima repubblica*. 
 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

(**)  Argomento di educazione civica. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Per la verifica e la valutazione sono stati condotti colloqui periodici (programmati per tutti gli 

allievi, in base a quanto concordato dal Consiglio di Classe a inizio anno). Per la verifica in 

itinere sono stati anche considerati gli interventi degli allievi durante le discussioni. Inoltre, 

su alcuni argomenti sono state anche proposte prove scritte (semistrutturate e aperte). 

4.2 Programma analitico 

La seconda Rivoluzione Industriale. 

Le potenze europee e gli USA nella seconda metà dell’Ottocento. 

• La Francia di Napoleone III, la nascita del Reich tedesco e la guerra francoprussiana. 

• La caduta del Secondo Impero francese, la Comune di Parigi e la Terza Repubblica. 

La nascita dell’Impero austro-ungarico. 

La Russia e la questione d’oriente. 

L’Inghilterra vittoriana. 
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Gli Stati Uniti, la guerra di secessione e l’espansione verso ovest. 

L’imperialismo. 

- Commonwealth britannico e l’imperialismo francese. 

 

- Congresso di Berlino e la spartizione di Africa e Asia. 

L’Italia della Sinistra storica. 

1) La Sinistra storica e la politica trasformista di Depretis. 

2) Il primo e il secondo governo Crispi e la crisi di fine secolo. 

La Belle époque. 

L’Italia dell’età giolittiana. 

La Prima guerra Mondiale. 

▪ La “polveriera balcanica” e la rottura degli equilibri. 

▪ L’attentato di Sarajevo e l’inizio del conflitto. 

▪ Il sistema delle alleanze. 

▪ I fronti e gli scenari extraeuropei. 

▪ L’Italia: dalla neutralità all’ingresso in guerra. 

▪ Una guerra di posizione. 

▪ Il fronte interno e l’economia di guerra. 

▪ Il ritiro della Russia e l’ingresso in guerra degli USA. 

▪ La fine della guerra e degli imperi centrali. 

L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale. 

▪ I “Quattordici punti” di Wilson e la Società delle Nazioni. 

▪ I trattati di pace. 

▪ I mandati e la spartizione del Medio Oriente tra Francia e Inghilterra. 

▪ Gandhi e la lotta per l’indipendenza indiana. 

▪ L’espansionismo del Giappone in Asia. 

Le rivoluzioni in Russia. 

6. La rivoluzione di febbraio. 

7. La rivoluzione d’ottobre e la figura di Lenin. 

8. La guerra civile e il comunismo di guerra. 

9. La Nuova Politica Economica. 

10. La nascita dell’URSS. 

L’URSS di Stalin. 

4. La morte di Lenin e la lotta per la successione. 

5. Stalin alla guida dell’URSS. 

6. La collettivizzazione agraria e la soppressione dei kulaki. 
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7. I piani quinquennali e l’industrializzazione dell’URSS. 

8. Lo stakanovismo. 

9. Il terrore staliniano: i gulag e le “grandi purghe”.  

10. La propaganda sovietica e il consolidamento dello Stato totalitario. 

11. L’Unione Sovietica e le potenze occidentali.  

La guerra civile spagnola (sintesi). 

Il primo dopoguerra e la crisi economica del ‘29. 

1. Conseguenze sociali ed economiche della guerra: la disoccupazione, la 

riconversione industriale e l’inflazione. 

2. Il ruolo degli USA: dall’isolazionismo al piano Dawes e al rilancio dell’economia 

mondiale. 

3. Gli USA: dagli anni ruggenti alla crisi del ‘29. 

4. Roosevelt e la politica del New Deal. 

L’affermazione del regime fascista in Italia. 

7. I Fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro. 

8. Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana di D’Annunzio. 

9. Nascita del Partito Popolare. 

10. La riforma elettorale, le elezioni del 1919 e la crisi del liberismo. 

11. Il biennio rosso. 

12. La nascita del Partito Comunista. 

13. Le “squadre d’assalto” e le violenze fasciste. 

14. Le basi sociali del fascismo. 

15. Le elezioni del 1921, la coalizione del “blocco nazionale” e l’ascesa del fascismo. 

16. Da movimento a partito: nascita del Partito Nazionale Fascista. 

17. La marcia su Roma e il primo governo di coalizione guidato da Mussolini. 

18. Violenze fasciste e limitazioni delle funzioni parlamentari. 

19. La riforma elettorale (legge Acerbo) e le elezioni politiche del 1924. 

20. Il delitto Matteotti e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925. 

21. La costruzione dello Stato fascista con le “leggi fascistissime”, la riforma elettorale e 

del 1928 e il plebiscito del 1929. 

22. La propaganda fascista e la creazione del consenso. 

23. Il controllo totale della società, repressione e antifascismo. 

24. Il rapporto con la Chiesa cattolica e i Patti Lateranensi del 1929. 

25. Politica sociale ed economica del fascismo. 

26. La politica estera e le leggi razziali. 

La Germania del Terzo Reich. 

5. La costituzione della Repubblica di Weimar (1919). 
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6. La crisi economica della Germania nel primo dopoguerra. 

7. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

8. Hitler dal Putsch di Monaco alla nomina a cancelliere. 

9. La costruzione dello Stato totalitario: dall’incendio del Reichstag alla costituzione del 

Terzo Reich. 

10. L’organizzazione del consenso.  

11. L’ideologia nazista, l’antisemitismo e le leggi di Norimberga.  

12. L’espansionismo della Germania e la teoria dello “spazio vitale”. 

13. L’annessione di Austria e Cecoslovacchia e la reazione di Francia e Inghilterra alla 

conferenza di Monaco. 

14. Il Patto d’Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentropp. 

La Seconda guerra mondiale. 

3. L’invasione tedesca della Polonia e lo scoppio della guerra. 

4. L’apertura del fronte occidentale e l’occupazione della Francia. 

5. La battaglia d’Inghilterra. 

6. L’offensiva italiana in Africa e nei Balcani. 

7. L’invasione dell’URSS. 

8. Il Giappone e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

9. Le nuove armi usate nella guerra. 

10. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia, l’armistizio di Cassibile e la caduta del fascismo. 

11. L’occupazione tedesca in Italia e la Repubblica Sociale di Salò. 

12. La Resistenza e la lotta partigiana in Italia. 

13. La vittoria degli Alleati: dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica su Hiroshima 

e Nagasaki. 

14. Le persecuzioni naziste contro gli Ebrei e la Shoah. 

Il Manifesto di Ventotene e l’origine dell’Unione Europea.** 

La guerra fredda.*  

L’Italia della prima repubblica.* 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo 

il 15 maggio 2023. 

(**) Argomento di educazione civica.  
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5. FILOSOFIA 
(Docente: Daria Mingardo) 

5.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2 e 3, Paravia.   

Ore di lezione (verifiche comprese) effettuate 

Filosofia: 54 h (rilevazione al 5 Maggio) 

Educazione Civica: 3 h (rilevazione al 5 Maggio) 

Obiettivi raggiunti 

FILOSOFIA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Come riportato nelle Indicazioni 
Nazionali 2010, lo sviluppo 
delle conoscenze e delle abilità 
suddette contribuiranno 
all’acquisizione delle seguenti 

competenze:  

➢ Consapevolezza  

 del 
«significato della riflessione 
filosofica come modalità 
specifica e fondamentale 

della ragione umana» 

➢ Sviluppo della «riflessione 
personale, il giudizio critico, 
l’attitudine 

all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la 
capacità di argomentare 
una tesi» 

➢ Essere in grado di «utilizzare 
il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina, di 
contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi 

conoscitivi» 

➢ Individuare i nessi 
tra le teorie filosofiche e 
il contesto storico-
filosofico in cui sono 
collocate 

➢ Saper confrontare 
le tesi dei vari autori su 
uno stesso tema 

➢ Essere in grado di 
usare correttamente il 
lessico specifico della 
disciplina 

➢ Saper  

 leggere, 
analizzare, riassumere 
un testo filosofico 

➢ Saper lavorare in 

un contesto cooperativo 

➢ Capacità di sintesi 

e riorganizzazione delle 

conoscenze 

Modulo n° 1: La filosofia nel XVII 
secolo.  

Ripasso e approfondimento: Ragione 
ed   esperienza  
 nell’empirismo inglese. Un 
confronto tra Hobbes, Locke, e 
Hume.  

Modulo n°2: La filosofia nel XVIII 

secolo. L’Illuminismo. 

Ripasso e approfondimento: il 
pensiero politico moderno. Hobbes, 
Locke e Rousseau dai Discorsi al 
Contratto sociale. 

Kant. La Critica della Ragione Pura. 
La Critica della Ragione Pratica.   

Modulo n°3: La filosofia nel XIX 
secolo.  

Il Romanticismo. 

La nascita dell’idealismo.  

Hegel. I capisaldi del sistema 
hegeliano. La Fenomenologia dello 
spirito. L’Enciclopedia delle Scienze 
filosofiche in compendio.  

Critica e rottura del sistema 
hegeliano: Schopenhauer e 
Kierkegaard.  

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach 
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  (cenni) e Marx.  

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Coerentemente con quanto 
previsto nell’allegato C delle 
Linee guida ministeriali 
sull’Educazione civica, lo 
sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità riportate 
contribuiranno all’acquisizione 
delle seguenti competenze:   

➢ Partecipare al dibattito 

culturale.  
➢ Cogliere la complessità 

dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate.  

➢ Saper affrontare 

criticamente la 

complessità del reale e 

delle narrazioni su di 

esso 

➢ Saper riconoscere, nella 
variabilità delle forme 
Statali storiche (Stato 
liberale, democratico, 
sociale, monarchico 
costituzionale e 
monarchico assolutista, 
comunista/socialista), le 
ragioni filosofiche 
soggiacenti.  

➢ Saper riconoscere, oltre 

alle ragioni filosofiche 

alla base di tali forme, le 

possibili obiezioni a tali 

ragioni. 

➢ Lo Stato etico (Hegel): la 
Costituzioni e le leggi 
come fondamento della 

morale   
➢ La società comunista 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Sia in Filosofia che in Educazione Civica sono state adottate le seguenti metodologie 

didattiche:  

• Lezioni frontali partecipate 

• Discussione guidata 

• Brainstorming 

• Problem solving 

• Elaborazione di mappe concettuali  

Strumenti e sussidi didattici 

Sia in Filosofia che in Educazione Civica sono state adottati i seguenti strumenti e sussidi 

didattici:  

• Testo in adozione 

• Slide e testi o mappe preparate/fornite dalla docente  
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Spazi utilizzati 

Aula scolastica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Filosofia 

Argomento Ore di lezione 

Empirismo inglese: Hobbes, Locke e Hume.  3 

Il pensiero politico moderno: Hobbes, Locke e Rousseau 4 

Illuminismo e Kant 16 

Romanticismo, Idealismo, Hegel 9 

Schopenhauer e *Kierkegaard   5 

*Marx 3  

Educazione Civica 

Argomento Ore di lezione 

Hegel: La moralità e lo Stato Etico.  3 

*Marx: la società comunista 1 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Trimestre: Almeno 1 prova orale, 1 verifica scritta. 

Pentamestre: Almeno 2 prove orali, 1 verifica scritta 

Per la valutazione si è fatto costantemente riferimento alle relative griglie elaborate dal 

Dipartimento.  

  

5.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

 FILOSOFIA  

Modulo n° 1: La filosofia nel XVII secolo.  

Ripasso e approfondimento: Ragione ed esperienza nell’empirismo inglese. Un confronto 

tra Hobbes, Locke, e Hume.  

Modulo n°2: La filosofia nel XVIII secolo.  
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1. L’Illuminismo.  

2. Ripasso e approfondimento: il pensiero politico moderno.  

- Contrattualismo, giusnaturalismo, giuspositivismo. Stato di natura e stato civile.  

- Hobbes: l’assolutismo 

- Locke: lo Stato liberale 

- Rousseau dai Discorsi al Contratto sociale: lo Stato democratico e la democrazia diretta 

3. Kant.  

- Il criticismo  

- La Critica della Ragione Pura.  

Il problema generale; fenomeno e noumeno: i tipi di giudizio; la “Rivoluzione copernicana”; 

il concetto di trascendentale. Estetica trascendentale: spazio, tempo, loro esposizione 

metafisica e trascendentale. L’Analitica trascendentale: le categorie e la loro deduzione, l’Io 

penso, i principi dell’intelletto puro e l’io “legislatore” della natura. La Dialettica 

trascendentale: le idee della Ragione. La critica alla psicologia razionale e alla cosmologia 

razionale, le antinomie; la critica alle prove dell’esistenza di Dio. Uso regolativo delle idee. - 

La Critica della Ragione Pratica.  

La Ragion Pura Pratica e la critica della Ragione Pratica. La legge morale e i suoi caratteri: 

universalità, formalità, categoricità, autonomia. Massime e imperativi. Le formulazioni 

dell’imperativo categorico. La critica alle morali eteronome. La “Rivoluzione copernicana” in 

ambito morale. Il sommo bene, l’antinomia della Ragione Pratica e i postulati etici. Caratteri 

peculiari del postulato della libertà. La fede morale o razionale.  

Modulo n°3: La filosofia nel XIX secolo.  

1. Il Romanticismo e la nascita dell’idealismo.  

2. Hegel.  

- Gli scritti giovanili. Funzione della religione. Ebraismo e cristianesimo. 

- I capisaldi del sistema hegeliano: La concezione dell’Assoluto e la dialettica. Reale 

erazionale. La Filosofia come nottola di Minerva. Struttura e concezione del Sistema. 

Prospettiva sincronica e diacronica dell’Assoluto. 

- La Fenomenologia dello spirito.  

Struttura e obiettivo dell’opera. La Coscienza: certezza sensibile, oggetto percepito, 

intelletto. Autocoscienza: appetito, scontro tra autocoscienze, gerarchizzazioni. La dialettica 

del servo padrone. Pensare la libertà: stoicismo, scetticismo, la coscienza infelice. La 

Ragione. Funzione della seconda parte della Fenomenologia: passaggio allo spirito del 

tempo e alla coscienza sovraindividuale.   

- L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio.  
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Logica, Filosofia della Natura e dello Spirito. La Filosofia dello Spirito: Spirito Soggettivo e 

l’emergere della volontà libera; Spirito Oggettivo: diritto astratto (illecito e pena), moralità e 

critica alle morali soggettive, eticità. Eticità: famiglia, società civile, Stato. La filosofia della 

Storia: eroi, astuzia della ragione, guerra. Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia.  

Lo Stato Etico è stato affrontato sotto Ed. Civica 

3. Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard.  

4. Dallo spirito all’uomo: *Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach e Marx.  

Marx verrà affrontato anche sotto Ed. Civica 
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6. SCIENZE UMANE 

 
 (Docente: Mariangela Picone) 

6.1 Relazione del docente 

La classe ha dimostrato interesse e volontà di approfondimento nei confronti della disciplina. 

Ciò ha reso possibile un lavoro di valorizzazione di alcuni ambiti tematici. Alcuni alunni si 

sono distinti particolarmente per interesse e partecipazione al dibattito sia educativo che 

disciplinare. In un quadro di generale positività il lavoro della classe ha acquisito le 

caratteristiche della trasversalità richieste dall’ambito disciplinare. 

Libro di testo adottato E.Clemente, R.Danieli, Lo sguardo da lontano e da vicino, Corso 

integrato Antropologia e Sociologia. Paravia, Pearson. Per il quinto anno. 

U.Avalle, M. Maranzana, La Pedagogia del Novecento e del Duemila, Paravia, Pearson. 

Testo consigliato: dai seguenti testi sono state effettuate alcune letture e approfondimenti. 

Amartya Sen, La democrazia degli altri, Mondadori pp 5-40.  

Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino pagine introduttive. 

Ore di lezione effettuate nell’a.s.2022/2023 N° ore 130 su N° ore 165 previste dal piano   

di studio considerando n.°33 settimane di lezione (rilevazione alla data del 12/05/2023.) 

 Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 

gli studenti a compimento della classe V, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni e pur a livelli diversi di padronanza, dovranno aver raggiunto le seguenti: 

Competenze: 

-Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane, 

iniziando ad utilizzare glia apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica e 

socio-antropologica; 

-Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, sociali e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile; 

-Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà 

quotidiana 

-Possedere gli strumenti necessari, per utilizzare in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative; 
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Abilità: 

-Saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico; 

-Saper cogliere i nessi più significativi tra l’approccio sociologico e quello delle altre scienze 

umane; 

-Rielaborare in modo autonomo le tematiche affrontate. 

-Saper cogliere il profondo legame esistente tra lo studio e l’analisi delle varie teorie 

sociologiche e una partecipazione consapevole e critica alla vita della comunità locale. 

 -Saper costruire strategie di raccolta di dati utili per studiare i fenomeni, approfondire 

problemi ed elaborare ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto 

alla ricerca di interventi sperimentali in merito a particolari situazioni economiche e 

sociali; 

- Analizzare criticamente i contenuti. 

- Compiere autonomamente analisi, valutazioni e scelte operative nella lettura della realtà e 

nelle relazioni interpersonali e sociali. 

Contenuti (vedi programma allegato) 

Lo studente è portato a comprendere come i sociologi hanno acquisito la consapevolezza 

che le loro teorie sono costrutti, modelli che servono a interpretare la realtà; 

-Il controllo dell’azione sociale, la politica e i mass media; 

-il mondo globale e la società multiculturale; 

-Problemi, concetti fondamentali della sociologia: critica della società di massa, la società 

totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione; 

-Contesto socio-culturale in cui si sviluppa il modello occidentale del Welfare-State; 

-Aspetti fondamentali della ricerca qualitativa e quantitativa; 

-La Pedagogia del Novecento daII' Attivismo al Costruttivismo, dalla Pedagogia non Direttiva 

alla Pedagogia della Complessità; 

- Sono stati rivisitati i classici della Sociologia e deIl’ AntropoIogia, approfondendo le 

tematiche della religione, del mito, della globalizzazione, del potere, dell’industria culturale 

e della devianza; 

Metodo di insegnamento:  

• lezione frontale,  

• lezione interattiva,  

• lavoro di gruppo,  

• brainstorming,  

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): 

• LIM e/o proiettore; 
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Spazi utilizzati 

• in presenza: aula scolastica 

• è stata utilizzata la piattaforma multimediale Microsoft Teams per condividere materiali 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Ripasso argomenti svolti nell’a.s. precedente 6 

Multiculturalismo e migrazione 12 

Welfare e Terzo Settore 10 

Stratificazione e disuguaglianze 12 

Norme, Istituzioni e devianza 10 

Potere, Stato e democrazia 8 

Globalizzazione 8 

Disabilità e inclusione 6 

Le Scuole nuove e attivismo  10 

Attivismo scientifico 10 

Programmi e cambiamenti della scuola 6 

La psicopedagogia  6 

Il rinnovamento dell’educazione nel Novecento 
4 

*Industria culturale e comunicazione di massa 8 

L'analisi del fenomeno religioso in antropologia e sociologia 8 

Educazione civica 6 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica  

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

2 Prova scritta 3 Prove scritte 

Almeno una prova orale Almeno due prove orali 
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EDUCAZIONE CIVICA: Cittadinanza responsabile. Sono state svolte 2 ore nel trimestre 

e 4 ore nel pentamestre 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Formulare risposte personali 
argomentate rispetto alla 
complessità dell’agire sociale.  

Fare proprio il principio di 

responsabilità   nell’agire 

quotidiano. 

Analizzare la complessità 

dell’agire sociale  

Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive.  

Il Welfare 

Il reddito di cittadinanza: misure 
contro la povertà e la 
disuguaglianza. 

Globalizzazione 

Conoscere le trasformazioni socio 

politiche ed antropologiche 

indotte dal fenomeno della 

globalizzazione 

6.2 Programma analitico 

Programma svolto di Scienze Umane 

Classe 5° Liceo delle Scienze Umane 

 a.s. 2022-2023 

Libro di testo: - E.Clemente, R.Danieli, Lo sguardo da lontano e da vicino, corso 

integrato di Antropologia, Sociologia, Paravia, Pearson. Vol per il quinto anno 

- U.Avalle, M. Maranzana, La Pedagogia del Novecento e del Duemila, Paravia, 

Pearson. 

Testo consigliato: 

             I.Piano, E.Stella, “Io-Tu-Noi” Corso integrato di scienze umane, Loescher 

  M. Montessori, “La scoperta del bambino”, Paravia- Pearson 

Don Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, Libreria editrice Fiorentina da pag    

a pp 9-33 e pp 60-71. 

Maura. Gancitano, “Specchio delle mie brame”, Einaudi editore 

Modulo 1  

Società, politica e  Stato 

• Gli aspetti fondamentali del potere, Il carattere pervasivo del potere. 

• Le analisi di Weber 
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• Storia e caratteristiche dello Stato moderno 

• Stato moderno e sovranità 

• Lo Stato assoluto 

• La monarchia costituzionale 

• La democrazia 

• Stato totalitario e Stato sociale 

Letture : 

- di M.Foucault "la Microfisica del potere" dal testo Io-Tu-Noi, Loescher pag 12 

- G.Sartori pag 471-472 dal testo di E.Clemente, R.Danieli, Orizzonte Scienze 

umane, Paravia. 

- Visione del filmato didattico "L’Onda”, Germania, 2008. 

- A.Sen “La democrazia è un'invenzione dell'Occidente?” pag dal testo di 

E.Clemente, R.Danieli, Orizzonte Scienze umane, Paravia. 

- Lettura del testo di A.Sen "La democrazia degli altri" Mondadori, pp 5-40 

- Ricerche classiche: Stanley Milgram: l’obbedienza all’autorità, Solomon Asch e 

Zimbardo dal testo “Lo specchio e la finestra” vol U. Paravia. 

- Approfondimento su "La riflessione politica di Hanna Arendt sugli eventi del 

Novecento.dal testo La Meraviglia delle Idee pagg719-726  

Modulo 2 

Le politiche sociali dal Welfare al terzo settore 

• Il benessere come problema politico e i settori delle politiche sociali 

• Il Welfare: tipologie e percorso storico 

• Il terzo settore 

• politiche sociali in materia di famiglia e immigrazione. 

• Tre modelli di dell'ospitalità agli immigrati  

Letture : 

-“La commissione Stiglitz” dal testo Io-tu-noi” Loescher pag 52-53  

  
 - L’affermazione del Welfare in Italia” dal testo Io-tu-noi” Loescher pag 55  

 
   - "Decrescita felice" di S.Latouche. 

- Visione del filmato didattico su S.Latouche 

  

Modulo 3 

La “globalizzazione” 

• Globalizzazione: significato e nascita del termine. I presupposti storici.  

• Manifestazioni ed effetti della globalizzazione sul piano economico, politico e 

culturale 

• Risorse, interrogativi e problemi legati alla globalizzazione 
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• Le interpretazioni del fenomeno: il movimento no global e i punti di vista alternativi. 

• La globalizzazione politica, la democrazia esportata, la glocalizzazione  

Letture : 

- I paradossi dell'economia globalizzata: Bauman, Rawls e Sen dal testo di    

Filosofia,D.Massaro,  La meraviglia delle idee,pag 757-763. 

- "Il trionfo dell'incertezza" di Z.Bauman, dal testo Io-tu-noi” Loescher pag 29 

- “La società del rischio” di U.Beck dal testo Io-tu-noi” Loescher pag 39 

- Z.Bauman, “La società dell’incertezza” Il Mulino pagine introduttive  

- Z.Bauman, “Modus Vivendi”, Editori Laterza 

Modulo 4 

  La società multiculturale 

• Alle origini della multiculturalità 

• Dall’uguaglianza alla differenza 

• La ricchezza della diversità: i tre modelli dell’ospitalità agli immigrati 

Letture : 

- “l'Integrazione in Italia” di M.Ambrosini dal testo Io-tu-noi, Loescher pag 71 

- "Come costruire la società multiculturale" di A.Tourain dal testo Io-tu-noi, 

Loescher pag 119 

- Visione della lezione del prof.M.Ambrosini "migrazioni e diritti umani 

  

       Modulo 5 

          I concetti di “salute” e “malattia”  

• Un inquadramento teorico 

• La salute per le scienze umane   

   La disabilità 

• Le diverse forme della disabilità,  

• La rappresentazione storico-sociale della disabilità 

• Integrazione e inclusione 

    La malattia mentale 

• Le diverse rappresentazioni del disturbo mentale 

• Nuove prospettive sulla malattia mentale 

• Strutture e servizi per la salute mentale 

   La nascita della scuola moderna 

• La scuola nelle società occidentali: funzioni, caratteristiche, tipologie 

• Scuola e stratificazione sociale: trasformazioni, risorse, criticità persistenti 

• La scuola nella società di massa: nuove esigenze e nuove situazioni di 

apprendimento 

• L’educazione degli adulti: finalità, esperienze, riferimenti normativi 

Modulo 6 
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          Stratificazione e Disuguaglianze 

• La stratificazione sociale 

• L’analisi dei classici: Marx e Weber 

• La povertà: assoluta e relativa 

Letture: 

- “La povertà come privazione di capacità” A.Sen, pag 384 da Orizzonte Scienze 

umane 

- “Il sistema delle classi sociali nella società britannica” di Beppe Severgnini 

pag383 da Orizzonte Scienze umane 

- “Le conseguenze del nuovo capitalismo”di R.Sennett dal testo Io-tu-noi” Loescher 

pag 115 

- consultazione del materiale sul sito disuguaglianzesociali.it  

  

Pedagogia 

     Modulo 1 

• Le trasformazioni dei bisogni e delle istituzioni formative a 

cavallo tra XIX e XX secolo 

• Le caratteristiche fondamentali delle scuole nuove in Europa e in 

Italia (le sorelle Agazzi, Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 

• La nuova immagine dell’infanzia 

Modulo 2 

• Esperimenti scolastici e teorizzazione pedagogica tra scuole 

nuove e attivismo: Dewey e l’attivismo statunitense; 

• Kilpatrick, Parkurst e Washburne 

 - Lettura: Helen Parkhurst "Cultura ed esperienza nel piano Dalton". pag 50-51 

Modulo 3 

L’attivismo scientifico europeo 

• Decroly, Montessori e le Case dei bambini 

• Claparede e l’Istituto Jean -Jacques Rousseau 

• Binet, Cousinet e Freinet e l’attivismo francese 

• Visione del filmato didattico sulla "Casa dei bambini" di M.Montessori 

Modulo 4 

L’attivismo idealistico 

• Gentile e Lombardo Radice 
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• L’attivismo cattolico: Maritain e il personalismo 

Letture: 

- “Libro e moschetto, fascista perfetto” da Il libro della IV elementare in 

Paideia 2.0, Loescher, pag176 

 

Modulo 5 

Le caratteristiche fondamentali della psicopedagogia 

• Freud e la psicoanalisi 

• Anna Freud e la psicoanalisi infantile 

• Adler, Erikson, Bettelheim 

• La Gestalt e la psicologia della forma 

• Piaget e l’epistemologia genetica 

• Vygotskij e l’approccio storico-culturale 

Modulo 6 

        La psicopedagogia statunitense 

• Watson e gli studi sul comportamentismo 

• Skinner e il condizionamento operante, la teoria del rinforzo, la 

tecnologia dell’insegnamento; 

• Bruner e la svolta della pedagogia: lo strutturalismo pedagogico 

• Gardner e le intelligenze multiple 

Modulo 7 

Il rinnovamento dell’educazione nel Novecento 

•   Rogers e l’educazione non direttiva 

•   Illich e Freire e la pedagogia alternativa 

•   I temi della pedagogia contemporanea: Morin e l’epistemologia  

  della complessità 

•   Cenni alle politiche scolastiche ed Europee 

Letture: 

- Edgar Morin, “Insegnare a vivere”, Raffaello Cortina editore 

- Letture Rogers, Illich, Freire  pag 226, 229 e231. 

Modulo 8 

Il contributo dell’educazione ad una società inclusiva 

• Il disadattamento, i BES e le strategie formative 
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• L’educazione interculturale, la lotta della scuola al razzismo 

• La didattica su misura per studenti con disturbi evolutivi specifici  

Programma da svolgere dal 15/05 al termine delle attività didattiche 

Modulo 1-7 

Antropologia/Sociologia 

 L'analisi del fenomeno religioso 

• Il significato e la funzione dei riti 

• Le discipline che studiano scientificamente la religione 

• Le interpretazioni del concetto di “sacro” 

• I diversi tipi di riti (religiosi e laici) 

• L’operatività dell’antropologo: la preminenza dei metodi 

• La religione come fenomeno sociale: l’analisi sociologica della religione 

• La visione di Comte, Marx, Durkheim, Weber 

• La religione nella società di oggi: laicità, globalizzazione e secolarizzazione 

• Il fondamentalismo 

Modulo 8 

L’industria culturale e comunicazione di massa: 

• Concetto e storia 

• Che cosa si intende per “industria culturale” 

• La stampa: una rivoluzione culturale 

• Industria culturale e società di massa 

• La nuova realtà storico-sociale del Novecento  

• La civiltà dei mass media, La cultura della TV 

• Postman, La televisione e la cultura dell’intrattenimento 

• Cultura e comunicazione nell’era del digitale 

 

 

 

Pistoia, 15/05/2023 

Mariangela Picone 
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7. MATEMATICA 
(Docente: Selena Marinelli) 

7.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

“Matematica.azzurro” seconda edizione - vol. 3 e 5 – P. Baroncini, R. Manfredi – Zanichelli 

Ore di lezione effettuate 

50 effettuate + 11 da effettuare entro la fine delle lezioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• Approfondimento dello studio delle funzioni fondamentali dell’analisi; 

• studio di limiti e derivate di funzioni; 

• calcolo infinitesimale: continuità e derivabilità. 

Abilità 

• Conoscere e saper analizzare le funzioni fondamentali dell’analisi; 

• calcolare limiti di funzioni; 

• studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto; 

• calcolare la derivata di una funzione; 

• applicare i teoremi del calcolo differenziale; 

• eseguire lo studio completo di una funzione algebrica fratta, irrazionale o una semplice 

funzione esponenziale e logaritmica e tracciarne il relativo grafico. 

Competenze 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

• rappresentare tutte le informazioni relative allo studio di funzione in forma grafica e, 

viceversa, ricavare dal grafico le caratteristiche di una funzione; 
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• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

• Lezioni frontali; 

• lezioni partecipate/interattive 

• peer tutoring; 

• attività individualizzate;  

•  flipped classroom. 

Strumenti e sussidi didattici 

• Libri di testo; 

• materiale didattico redatto dal docente e condiviso in formato .pdf; 

• materiale video reperito dal web; 

• applicazioni multimediali e software di geometria dinamica (Geogebra). 

Spazi utilizzati 

• Aula scolastica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Funzioni reali di variabile reale 9 

Limiti di funzioni 14 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 15 

Derivata di una funzione 11 

Teoremi del calcolo differenziale, Massimi, minimi e flessi 1+4* 

Studio di funzione 7* 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 
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Strumenti di verifica e valutazione  

Prove scritte strutturate e semistrutturate; 

colloqui. 

7.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

U.D.1) Funzioni reali di variabile reale  

• Ripasso: dominio, insieme immagine e segno di una funzione. 

• Ripasso: proprietà delle funzioni: parità e disparità di una funzione, intersezioni con 
gli assi, funzioni crescenti e decrescenti; cenni alle funzioni, iniettive, suriettive e  
biunivoche; funzioni composte. Analisi qualitativa di una funzione data in forma 

algebrica. Ripasso sulle caratteristiche algebriche e grafiche delle funzioni 
goniometriche, esponenziali, logaritmiche e con il valore assoluto. 

• Analisi di grafici di funzioni. 

U.D. 2) Limiti di funzioni 

• Intorno di un punto o di infinito, punti isolati e punti di accumulazione. 

• Definizioni di limite: limite finito per x che tende ad un valore finito, limite destro e 

sinistro, limite finito per x che tende all’infinito, limite infinito per x che tende ad un 
valore finito e limite infinito per x che tende all’infinito.  

• Teorema di unicità, della permanenza del segno e teorema del confronto (senza 

dimostrazioni).  

U.D. 3) Funzioni continue e calcolo dei limiti 

• Definizione di continuità e continuità delle funzioni elementari. 

• Algebra dei limiti: limiti della somma algebrica, del prodotto, della potenza, del 

quoziente di funzioni. 

• Forme indeterminate inf-inf, 0*inf., 0/0 e inf/inf, cenni alle altre forme indeteminate. 

• Limiti delle funzioni razionali intere e fratte e limiti delle funzioni irrazionali. 

• Infiniti e loro confronto (la gerarchia degli infiniti). 

• Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi 

e teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazioni). 



 

54 

• Punti di discontinuità di una funzione. 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

• Grafico probabile di una funzione. 

U.D. 4) Derivata di funzione  

• Problema della tangente e definizione di rapporto incrementale. 

• Definizione di derivata e significato geometrico della derivata.  

• Derivata destra e sinistra. 

• Continuità e derivabilità: teorema sulla continuità di una funzione derivabile (senza 

dimostrazione). 

• Derivate fondamentali: derivata di funzione costante, funzione identica, funzione 

potenza, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni seno e coseno. 

• Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due 

funzioni. 

• Derivata delle funzioni composte. 

• Derivate di ordine superiore al primo. 

• Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 

 

U.D. 5) Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 

• Teoremi di Rolle, Lagrange (senza dimostrazione), Teorema di De L’Hôpital (senza 

dimostrazione) e applicazioni. 

• Teorema sulle funzioni monotone 

• Definizione di massimo e minimo, assoluto e relativo, di una funzione, di concavità 

di una funzione, di punto stazionario e di flesso. 

• Ricerca di punti di estremo relativo e assoluto e di flessi orizzontali. 

• Criterio per la concavità.* 

• Ricerca dei punti di flesso e derivata seconda.* 

• Studio completo di funzione.* 
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8. FISICA 
(Docente: Selena Marinelli) 

8.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

“Dialogo con la Fisica” - vol. 3 - James S. Walker - Pearson 

Ore di lezione effettuate 

51 effettuate + 3 da effettuare entro la fine delle lezioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• elettricità e campi elettrici;  

• campi magnetici; 

• elettromagnetismo. 

Abilità 

• esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza ed introdurre il concetto 

di campo; 

• descrivere il campo elettrico in termini di energia e potenziale; 

• calcolare valori di resistenze, correnti, tensioni, potenza assorbita o dissipata in un 

circuito; 

• determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da fili, spire 

e solenoidi percorsi da corrente; 

• determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce su una carica in moto 

in un campo magnetico; 

• interpretare le esperienze sulle correnti indotte; 

• analizzare intuitivamente i rapporti tra campi elettrici e magnetici variabili per 

comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni 

nelle varie bande di frequenza; Competenze  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
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• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza. 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

• Lezioni frontali; 

• lezioni partecipate/interattive; 

• lezioni laboratoriali; 

• attività individualizzate;  

•  flipped classroom. 

Strumenti e sussidi didattici 

• Libri di testo; 

• materiale didattico redatto dal docente e condiviso in formato .pdf; 

• materiale video reperito dal web; 

• applicazioni multimediali; 

• strumenti e materiali del laboratorio di fisica. 

Spazi utilizzati 

• Aula scolastica; 

• laboratorio di fisica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Forze e campi elettrici 9 

Il potenziale elettrico 10 

La corrente elettrica 10 
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Il magnetismo 13 

L’induzione elettromagnetica e le Equazioni di Maxwell 9+3* 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

• Prove scritte strutturate e semistrutturate; 

• Relazioni di laboratorio;  

•  colloqui. 

 

8.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

U.D.1) Forze e campi elettrici 

• La carica elettrica, isolanti e conduttori 

• La Legge di Coulomb 

• Il campo elettrico 

• Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 

• Campi generati da distribuzioni di carica 

• Il potere delle punte e la schermatura elettrostatica (la Gabbia di Faraday) 

• Laboratorio di fisica: generatore di Van Der Graaf e elettroscopi 

U.D. 2) Il potenziale elettrico 

• L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

• Le superfici equipotenziali e la conservazione dell’energia per un corpo carico in un 

campo elettrico 

• I condensatori 
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U.D. 3) La corrente elettrica 

• La corrente elettrica 

• La resistenza e le Leggi di Ohm 

• Energia e potenza nei circuiti elettrici 

• Resistenze in serie e in parallelo 

• Cenni ai circuiti con condensatori 

• Amperometri e voltmetri 

• Laboratorio di fisica: verifica della 1° Legge di Ohm con circuiti con diverse 

resistenze. 

U.D. 4) Il magnetismo  

• Il campo magnetico 

• La Forza di Lorentz 

• Il moto di particelle cariche all’interno di campi elettrici e magnetici 

• Esperienze storiche sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: di Oersted, di 

Ampère, di Faraday 

• La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; analisi di una spira 

percorsa da corrente all’interno di un campo magnetico: il motore elettrico 

• La legge di Ampère 

• Il campo magnetico generato da un filo: la Legge di Biot-Savart 

• La forza fra due fili percorsi da correnti 

• Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

U.D. 5) L’induzione elettromagnetica e le Equazioni di Maxwell 

• L’induzione elettromagnetica 

• Laboratorio di fisica: esperienza di Oersted, il motore elettrico e il generatore elettrico, 

l’induzione elettromagnetica, il campo magnetico all’interno di un solenoide, le 
proprietà di un materiale ferromagnetico 
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• Il flusso del campo magnetico 

• La legge dell’induzione di Ampère-Maxwell 

• Generatori e motori elettrici 

• Cenni all’induttanza 

• I trasformatori 

• La corrente di spostamento 

• Le Equazioni di Maxwell 

• Le onde elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 
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9. SCIENZE NATURALI 

 

(Docente: Giulio Gualtierotti) 

9.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Il racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica, biotecnologie, tettonica delle 

placche - Simonetta Klein – Zanichelli 

Ore di lezione effettuate 

54 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• Le proprietà fondamentali dei composti organici 

• I principali gruppi funzionali, le loro caratteristiche chimiche e la loro nomenclatura 

• Le caratteristiche delle biomolecole 

• Le caratteristiche dei glucidi in generale 

• La struttura e origine dei monosaccaridi glucosio e fruttosio, dei disaccaridi epolisaccaridi 

amido e glicogeno 

• Le caratteristiche degli aminoacidi  

• Le caratteristiche delle proteine e le loro strutture 

• I meccanismi di funzionamento degli enzimi 

• Struttura e funzione dei nucleotidi e degli acidi nucleici 

• Il ruolo dell’ATP nel metabolismo cellulare 

• La glicolisi e la fosforilazione ossidativa 

• La fotosintesi e il ciclo di Calvin 

• Le principali tecnologie e tecniche biologiche 

Abilità 

• Utilizzare alcuni simboli, termini e linguaggi specifici della disciplina 

• Distinguere le varie molecole organiche in base al loro gruppo funzionale 
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• Individuare la funzione delle macromolecole nell’organismo 

• Descrivere i processi metabolici che portano alla formazione dell’ATP 

• Descrivere i processi metabolici coinvolti nella fotosintesi 

• Scegliere la corretta tecnica biologica in base allo scopo richiesto 

Competenze 

• Saper stabilire relazioni e connessioni logiche 

• Saper affrontare e risolvere un problema teorico partendo dai dati forniti 

• Comunicare chiaramente in forma orale quanto rielaborato con lo studio 

• Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace 

• Confrontare le proprietà degli idrocarburi alifatici e ciclici con quelle degli 

idrocarburiaromatici Correlare i gruppi funzionali con le proprietà e le funzioni dei composti 

che li contengono 

• Capire la relazione tra struttura e funzione delle biomolecole 

• Individuare i processi attraverso cui tutte le cellule trasformano l’energia contenuta negli 

alimenti in energia utilizzabile per compiere le varie funzioni vitali 

• Comprendere l’importanza dei processi fotosintetici per la sintesi delle molecole organiche 

Educazione civica 

Conoscenze 

• Sostenibilità e impatto antropico 

• Le risorse naturali 

• L’impatto ambientale delle risorse naturali 

• Le riserve di acqua dolce  

• Gli effetti dei fitofarmaci sull’organismo  

Abilità 

• Saper riconoscere i rischi per l’ambiente derivanti dall’attività umana 

• Saper riconoscere la via di azione delle sostanze chimiche pericolose per 

l’organismo 

• Saper interpretare semplici tabelle di dati epidemiologici 

Competenze 

• Comprendere l’effetto delle attività umane sull’ambiente naturale 
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• Essere in grado di distinguere i vari tipi effetti dello stesso prodotto sulla salute 

umane in base alla via di ingresso nell’organismo 

• Comprende la necessità di uno sviluppo rispettoso 

• dell’ambiente e dell’uso consapevole delle risorse ambientali 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezione frontale partecipata 

Esperienze di laboratorio 

Strumenti e sussidi didattici 

Uso del libro di testo 

Uso della LIM con proiezione di slide messe a disposizione dal docente e di altri sussidi 

audiovisivi 

Spazi utilizzati 

Le lezioni sono state svolte in classe e nei laboratori di chimica e biologia 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Chimica Organica 12 

Biochimica e scambi energetici nella cellula 24 

Biotecnologie 14 

Educazione civica 4 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state eseguite verifiche orali, due nel primo periodo e tre nel secondo periodo 
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9.2 Programma analitico 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

Chimica Organica 

• I composti organici 

• Ibridazione degli orbitali del carbonio  

• Isomeria: isomeria di struttura, geometrica e enantiomeria 

• Alcani e cicloalcani:  nomenclatura, reazioni di sostituzione nucleofila 

• Alcheni: nomenclatura e reazione di addizione elettrofila 

• Alchini: nomenclatura 

• Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, caratteristiche chimiche 

• Alcoli, fenoli ed eteri: gruppo funzionale, caratteristiche e nomenclatura 

• Aldeidi, chetoni, acidi carbossilici ed esteri: gruppo funzionale, caratteristiche e 

nomenclatura 

• Ammine: gruppo funzionale, caratteristiche e nomenclatura 

Biochimica e scambi energetici nella cellula 

• I carboidrati: caratteristiche generali e classificazione. I monosaccaridi, isomeria e 
chiralità, proiezioni di Fischer e proiezioni di Haworth. I disaccaridi, la formazione del 

legame glicosidico. I polisaccaridi; omo e eteropolisaccaridi. Amido: struttura, origine 
e funzione. Glicogeno: struttura origine e funziona. Ormoni coinvolti nella regolazione 
della glicemia 

• I lipidi: caratteristiche generali e classificazione. Struttura e proprietà degli acidi 
grassi;  I trigliceridi, struttura e funzione nell’uomo; le reazioni di idrogenazione e di 
idrolisi alcalina (saponi). Fosfolipidi: caratteristiche strutturali, ruolo nella formazione 
delle membrane cellulari. Gli steroidi, origine, proprietà e funzione bioregolatoria e 
strutturale nell’uomo. Le vitamine liposolubili: ruolo biologico 

• Le proteine, struttura e funzione. Aminoacidi: caratteristiche chimico-fisiche, legame 
peptidico, aminoacidi essenziali. Struttura delle proteine, la denaturazione, le heat 
shock protein. Enzimi, catalisi enzimatica, attività enzimatica, regolazione e inibizione 
dell'attività enzimatica, fosforilazione e allosterismo. 

• Gli acidi nucleici: composizione chimica; nucleosidi e nucleotidi; la struttura del DNA: 

la doppia elica; la struttura e le funzioni degli acidi ribonucleici. 

• Metabolismo: concetto di via metaboliche e ciclo metabolico regolazione delle vie 

metaboliche. Anabolismo e catabolismo. L’ATP 
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• Glicolisi, molecole coinvolte, regolazione della via della glicolisi tramite il controllo 

della fosfofruttochinasi-1 

• Coenzimi coinvolti nella respirazione cellulare, NADH, FADH2 e nella fotosintesi  

NADPH 

• Le reazioni della fermentazione lattica e alcolica 

• Il ruolo del ciclo della decarbossilazione ossidativa e del ciclo di Krebs nella 

respirazione cellulare. La funzione dell’acetil-CoA 

• La fosforilazione ossidativa, la catena di trasferimento degli elettroni e la produzione 

di ATP 

• La fotosintesi: i pigmenti fotosensibili, la clorofilla. La fase luce-dipendente: il 
meccanismo di captazione della luce da parte complessi antenna, funzionamento dei 
fotosistemi. La fase di sintesi: ciclo di Calvin. La fotorespirazione 

• Cenni al principio di funzionamento del metabolismo delle piante C4 e CAM 

Biotecnologie 

• La PCR, principio di funzionamento e applicazioni pratiche 

• Gli enzimi di restrizione e l’elettroforesi su gel, principi delle tecniche e applicazioni 

• L’analisi forense tramite sequenze VNTR e STR e i test di parentela con l’uso del 

mtDNA 

• Il DNA ricombinante, i vettori plasmidici e il clonaggio genico: principio della tecnica 

e applicazioni 

• Le cellule staminali indotte, applicazioni e metodi di produzione  

• La produzione degli anticorpi monoclonali  

• Organismi transgenici e organismi geneticamente modificati, differenze e similitudini 

• Tecniche di produzione degli organismi knock-in e knock-out: CRISPR/Cas9 e 

cre/loxp  

Educazione civica 

• Inquinamento delle falde acque della provincia di Pistoia 

• Contaminazione da fitofarmaci delle falde acquifere causata dalle attività lavorative 

• Analisi del report ARPAT sulla misurazione dei fitofarmaci nelle acque superficiali 

della provincia di Pistoia   
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10. STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof.ssa ALESSANDRA CASELLI 

10.1 Relazione del docente 

Considerando il lavoro svolto nell'arco dei tre anni, si può affermare che la classe ha avuto 

sempre un comportamento corretto e un atteggiamento partecipe e collaborativo all’attività 

didattica. L'obiettivo fondamentale perseguito è stato cercare di far raggiungere agli studenti 

la giusta sintesi tra conoscenza e capacità di analisi dell’opera d’arte  in modo che ognuno 

dei due aspetti fosse raggiunto. La capacità di organizzare il tempo da dedicare allo studio 

sono andati migliorando e sono stati adeguati alle richieste .Pochi studenti hanno un’ottima 

conoscenza delle principali correnti artistiche e dei  vari artisti, delle loro opere e del loro 

pensiero all'interno del periodo storico di appartenenza .Altri, sia pur con minore 

consapevolezza e padronanza, hanno comunque una visione completa e posseggono gli 

strumenti necessari alla comprensione e analisi dell’opera d’arte,chi in modo buono,chi 

discreto e chi sufficiente.  In generale si può affermare che la classe si è dimostrata 

interessata e partecipe nei confronti dei temi affrontati.  

Libri di testo adottati 

C.Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L’Arte di vedere, vol.3 (edizione rossa), Mondadori  

Ore di lezione effettuate 

n. ore 56 (al 15 maggio) 

n. ore 64 (al 10 giugno) Obiettivi 

raggiunti 

STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze 

categorie estetiche del dibattito artistico 

elementi di continuità e differenze tra Neoclassicismo e Romanticismo poetiche 

del Realismo in Francia ed in Italia 

dibattito culturale tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento 

principali Avanguardie artistiche del Novecento Abilità 

saper utilizzare più metodi nella decodificazione di un'opera saper 

distinguere gli stili artistici rapportandoli alle opere ed agli autori 

saper contestualizzare storicamente e geograficamente i manufatti della tradizione italiana 

ed europea Competenze 

cogliere i significati della storia dell'arte attraverso la lettura di un'opera e la sua collocazione 

storico culturale 

sviluppare consapevolezza del valore culturale del patrimonio architettonico e artistico 
individuare tipologie, generi, iconografie comprendere e usare il lessico dell'arte 
riconoscere l'evoluzione delle forme nel tempo. 
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Contenuti 

Vedi programma analitico.  

Metodo di insegnamento 

lezioni frontali 

lezioni partecipate/interattive  

videolezioni 

Strumenti e sussidi didattici 

libri di testo strumenti multimediali presentazioni ppt. 

Spazi utilizzati 

aule scolastiche 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Dal Neoclassicismo  al Romanticismo 25 

dal Realismo alle esperienze Post-impressioniste 25 

*Avanguardie artistiche del ‘900 12 

Ed.Civica 2 

(*) Alcuni argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche scritte (verifiche a domande aperte) 

Verifiche orali 

10.2 Programma analitico 

 Il Neoclassicismo:  caratteri generali  

Il Settecento e le teorie sulla disciplina dell'Estetica: J.J. Winckelmann . 

Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre di Maria Cristina 

d’Austria,Paolina Borghese, Amore e Psiche. 

J.L. David:Belisario chiede l'elemosina,Il giuramento degli Orazi,La morte di Marat. 
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L'architettura visionaria: E.L.Boullee,Cenotafio di Newton. 

G.Piermarini :Teatro alla Scala ,Milano. 

 Il Pre Romanticismo:  caratteri generali  

F.Goya: Il sonno della ragione genera mostri,La famiglia di Carlo IV,Le fucilazioni del 3 

maggio,Maja Desnuda e Maja vestida. 

J.H.Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche.  

Il  Romanticismo:  caratteri generali  

GERMANIA 

C.D. Friedrich: Abbazia nel Querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

FRANCIA 

T. Gericault: La zattera della Medusa, Alienati,Alienata con monomania dell’invidia. 

E. Delacroix: Massacro di Scio,La libertà che guida il popolo,Donne di Algeri. 

INGHILTERRA 

William Blake:Il vortice degli amanti 

John Constable:Studi di nuvole,Il mulino di Flatford. 

J.M.W.Turner:Incendio della Camera dei lords e dei comuni. 

 I Macchiaioli  : caratteri generali  

G. Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 

Silvestro Lega: Il pergolato. 

Telemaco Signorini:La sala delle agitate. 

 Il Realismo in Francia  : caratteri generali  

La Scuola di Barbizon. 

G. Courbet: Gli spaccapietre. 

J.F. Miller: Le spigolatrici  

H. Daumier: Il vagone di terza classe,Gargantua. 

 L'Impressionismo:  caratteri generali  

E. Manet: Olympia,  Colazione sull'erba, Il bar delle Folie-Bergère. 

C. Monet: Impression soleil levant, La cattedrale di Rouen,La Grenouillere,Lo stagno delle 

ninfee.  

P.A.Renoir:Ballo al Moulin de la Gallette,La Grenouillere. 

E. Degas: Classe di danza, L'assenzio. 

 Il Post-Impressionismo  : caratteri generali  
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P.Cezanne:La casa dell’impiccato,Tavola da cucina,Donna con caffettiera,Le grandi 

bagnanti, La montagna Saint-Victoire. 

Il Neo-Impressionismo 

G.Seurat:  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto (1887),Vaso di girasoli, Caffè di notte, Notte 

stellata, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi. 

 P.Gauguin: La visione dopo il sermione. 

 L'Art Nouveau  : caratteri generali  

H Guimard:Ingresso Metropolitana di Parigi di H.Guimard. 

Cenni su V.Hortà,A.Gaudì e il Modernismo in architettura.  

PITTURA:le Secessioni 

Il Palazzo della Secessione 

G.Klimt e la Secessione viennese.Il fregio di Beethoven, Il bacio. 

LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 

Precedenti dell’Espressionismo. 

E.Munch:Il grido 

J.Ensor:L'entrata di Cristo a Bruxelles 

 Espressionismo-  caratteri generali.  

I Fauves-  caratteri generali.  

H.Matisse:Ritratto di Andrè Derain,  La danza,La stanza rossa. 

Die Brucke-caratteri generali. 

E.L.Kirchner:Marcella,Potsdamer Platz. 

 Il Cubismo  :caratteri generali  

Picasso: Periodo blu-caratteri generali.Periodo rosa-caratteri generali 

Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Voullard, Natura morta con sedia 

impagliata.Guernica. 

 Il Futurismo:  caratteri generali.  

U.Boccioni:La città che sale.Gli stati d'animo 

A. Sant’Elia e l’architettura futurista-caratteri generali. 

 Astrattismo:  caratteri generali  

W.Kandinsky-opere.                                                                    

 Pistoia, 15/05/2023                                                           Alessandra Caselli 
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11. DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE   CLASSE 5 ALSU 2022/2023 

 

 Prof.ssa Fandi Vincenza Rita 

11.1Relazione del docente 

La classe è composta da 19 alunne. Il comportamento della classe è stato  corretto. I rapporti 

con l’insegnante sono stati buoni. La classe si divide in diversi  gruppi differenti per costanza, 

impegno e partecipazione, questa perché  in  terza c'é stato l'inserimento di diversi alunni. 

La classe ha raggiunto un discreto grado di maturità. Un gruppo di alunni è in grado di 

collaborare con l'insegnante e i compagni contribuendo allo svolgimento della lezione in 

modo positivo mentre un altro gruppo  più piccolo non è riuscito a partecipare in modo 

costante alle varie attività proposte.  

Libri di testo adottati 

Il corpo e i suoi linguaggi casa editrice D'Anna 

Ore di lezione effettuate i data 6/05/2023 

n. ore in presenza 53 

     n. ore Educazione civica 4 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, abilità e competenza ) 

Competenze e abilità 

  Scienze Motorie Sportive 

Conoscenze 

• Alimentazione e sport 

• Le tematiche dei disturbi alimentari 

• I rischi della sedentarietà 

• Le qualità motorie 

• I principi dell'allenamento 

• Come allenare le qualità motorie 

• I diversi tipi di allenamento 

• Il metodo Pilates eYoga  Le regole degli sport . 

• L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

• Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali, fisiche, sociali. 

• Sport come mezzo di integrazione fra culture diverse. 

• I principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a 

scuola e negli spazi aperti.  

• Le attività in ambiente naturale  

•  La storia del movimento. 
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Abilità 

3) Assumere comportamentali alimentari responsabili 

4) Organizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività fisica svolta 

5) Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell'organizzazione del proprio tempo 

libero 

6) Saper organizzare autonomamente un allenamento. 

7) Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità condizionale specifica. 

8) Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguato alla richiesta 

della prestazione. 

9) Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli adatti alle proprie capacità fisicotecniche 

e responsabilità tattiche. 

10)Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco. 

11)Assumere ruoli di giuria ed arbitraggio. 

12)Interpretare obiettivamente i risultati delle proprie prestazioni motorie e sportive.  

Competenze 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie ed     espressive: lo studente è in grado di sviluppare attività complesse utili ad 

una completa maturazione personale. Lo studente sarà cosciente e consapevole degli effetti 

positivi che nel lungo periodo l’attività fisica e sportiva potrà determinare.  

   2.Lo sport, le regole e il fairplay: lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnicotattiche 

dei giochi sportivi e dovrà essere in grado di affrontare il confronto agonistico con la giusta etica, con 

il rispetto delle regole e il vero fair play. 

    3.Salute benessere e prevenzione: lo studente assumerà uno stile di vita fisicamente attivo, 

dando valore alla propria salute, conferendo il giusto valore all’attività fisica, anche attraverso la 

conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa sia utilizzata 

nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 

Educazione Civica 

Conoscenza 

 Conoscere e applicare le regole  fondamentali  dell'allenamento, le norme igienico sanitarie 

e alimentare per mantenere e migliorare la propria efficienza fisica. 

 Abilità 

Rielaborare e organizzare le informazioni per rispondere adeguatamente alle richieste (sia 

pratiche che teoriche) 

Competenza  

Organizzare un allenamento funzionale in base alla richiesta del docente 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
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▪ lezioni frontali 

▪ lezioni pratiche 

▪ lezioni interattive 

▪ lavori di gruppo 

Strumenti e sussidi didattici 

 Testo adottato, dispense e uso di internet per approfondire gli argomenti trattati, piattaforma 

Teams 

Spazi utilizzati 

▪ aule scolastiche 

▪ palestra interna 

▪ Palestra Masotti 

▪ pallone di Val di Brana 

▪ campo scuola 

▪ parco di Monteoliveto 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Allenamento varie metodiche Pilates e Yoga 13 

Le qualità motorie 14 

L'efficienza fisica e l'allenamento sportivo 16 

La buona alimentazione* 10 

Il movimento attraverso i secoli 5 

La Postura* 5 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Interrogazioni 

Test pratici 

Test a risposta multipla 

Test domande aperte 
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11.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 

maggio 2023. 

Pilates e Yoga 

11. Vita Pilates 

12. Linguaggio del Pilates 

13. Benefici del metodo  

14. Programma di esercizi base e intermedi; 

15. Benefici dello Yoga 

Le qualità motorie: 

16. La coordinazione 

17. L’equilibrio 

18. La forza 

19. La resistenza 

20. La velocità 

12. L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo: 

13. Cenni sui principi dell’allenamento; 

14. Le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento; 

15. Lo stretching. 

     La buona alimentazione e lo stile di vita corretto 

21. Principi nutritivi 

22. Indice Glicemico 

23. Mangiare sano 

24. Disturbi alimentari 

    

    Il movimento attraverso i secoli 

25. Il movimento presso Atene. 

26. I giochi panellenici. 

27. I giochi olimpici.  

28. Come si svolgevano i giochi olimpici. 

29. Il movimento presso Sparta. 

30. Dalla antica Grecia ai romani. 

31. I ludi scenici, circensi e gladiatorii. 

32. La politica e la strumentalizzazione dei ludi. 

33. Il medioevo: la nascita della cavalleria. 
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34. Umanesimo e rinascimento: “la Casa Gioiosa”. 

35. L’Educazione Fisica nel XIX secolo 

            La nascita dei giochi olimpici moderni: Pierre de Coubertin. 

36. Il periodo fascista 

37. Il dopoguerra 

     

La Postura 

5. Che cos'é la postura 

6. Il mal di schiena cronico 

7. Tacco12 e postura 

8. Postura a denti stretti 

9. Correggere la nostra postura 
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12. I.R.C 

 
(Docente: Alessandro Carmignani) 

12.1 Relazione del docente 

Libro di testo adottato: 

Famà Antonello/Giorda Mariachiara, ALLA RICERCA DEL SACRO 

Ore di lezione effettuate 

N° ore 25 su 33 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 09.05.2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Gli alunni sono in grado di conoscere la dimensione umana e cristiana dell’amore e di 

riconoscere l’evento Cristo anche in relazione agli Altri 

Abilità 

Gli alunni riescono a rielaborare l’evento Gesù alla luce di un mondo che cambia e diventa 

sempre più interdipendente 

Competenze 

Gli alunni sanno riflettere in modo critico su alcune problematiche di senso per arrivare a 

risposte esistenziali 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezione frontale, lezione-discussione 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo e computer 

Spazi utilizzati 

Aula, chiese 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma: 

Argomento Ore di lezione 

PLURIDIMENSIONALITÀ DELL’UOMO 8 

L’EVENTO MORALE 6 

IL CRISTIANESIMO 8 

*LE ALTRE RELIGIONI 3 

Strumenti di verifica e valutazione 

Interventi, interrogazioni 
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12.2 Programma analitico 

• La pluridimensionalità dell’Uomo 

• L’attesa come realtà presente 

• L’amore umano 

• L’evento morale nella storia 

• La storia del cristianesimo 

• La figura di Gesù 

• Gesù alla base della fondazione morale del cristianesimo 

• Gesù uomo nuovo 

• *Le religioni altre 
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