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PRESENTAZIONE GENERALE 
DELLA CLASSE 

1.PROFILO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Il profilo educativo, il piano di studio e il quadro orario del percorso del Liceo Economico 
Sociale seguito dalla classe 5^ B nel quinquennio 2018/19 - 2022/23 risponde alle 
indicazioni riportate nel DPR 15 marzo 2010 n.89, di cui si richiamano in particolare gli 
articoli 2 e 5. 
“ I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro.”(1) Nello specifico: “Il percorso fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali e la formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria.”(2)  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

•  aver acquisito competenze in una seconda lingua comunitaria (francese) così come 
previsto dal Trattato di Lisbona; 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 
scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scienze responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica 
che disciplinano la convivenza sociale; 



• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare i fenomeni economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico- geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale. 

 

2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE 

2.1 Composizione della classe 

La classe 5^ B LES è attualmente composta da 12 alunni  ( 3 studenti e 9 studentesse), 
però 1 studentessa non sta frequentando la scuola in modo più o meno continuativo dal 
mese di gennaio 2023. La studentessa ha inoltre ampiamente superato il limite massimo 
delle assenze consentite per essere ammessa allo scrutinio, pertanto non sarà ammessa 
all’esame di Stato. Gli interventi sulla studentessa sono documentati nel registro di classe 
e nei verbali del C.d.C. 

 

2.2Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

Rispetto alla composizione iniziale e per quanto riguarda la continuità didattica, va 
precisato che nell’arco del triennio sono cambiati alcuni docenti, come qui di seguito 
indicato. La piena continuità per il triennio si è avuta solo per le discipline di : Lingua e 
letteratura italiana ( Prof.ssa Alessandra Berti); Storia (Prof.ssa Alessandra Berti); Diritto 
Economia politica ( Prof.ssa Laura Crispino); Lingua e cultura Francese ( Prof.ssa Laura 
Tarabusi); Lingua e cultura Inglese ( Prof.ssa Camilla Lorenza Chini); Scienze Motorie ( 
Prof.ssa Valeria Militello) e Storia dell’Arte (Prof.ssa Alessandra Caselli). 

 

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

Religione  
Prof. Francesco 
Cavagna 

Prof. Alessandro 
Carmignani 

Prof. Alessandro 
Carmignani 

Scienze Umane Prof. Emiliano 
Bandini 

Prof. Emiliano 
Bandini / Prof.ssa 
Roberta Magnetta 

Prof. Emiliano 
Bandini 
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Filosofia  
Prof. Emiliano 
Bandini 

Prof. Emiliano 
Bandini / Prof.ssa 
Roberta Magnetta 

Prof. Emiliano 
Bandini 

Matematica 
Prof. Stanislao 
Graziano 

Prof. Antonio 
Autorino 

Prof.ssa Antonella 
Esposito 

Fisica 
Prof. Stanislao 
Graziano 

Prof. Antonio 
Autorino 

Prof.ssa Antonella 
Esposito 

2.3Profilo della classe 

Gli alunni della classe 5^ B LES provengono per lo più dalla città di Pistoia e dalle zone 
limitrofe. Nel corso del triennio, malgrado l’avvicendamento di vari insegnanti e il cambio di 
percorso formativo di alcuni studenti (come si può analiticamente notare dal prospetto 
sottostante), si sono comunque dimostrati disponibili e collaborativi, garantendo sempre 
un clima di lavoro sereno e stimolante. In generale, anche se in alcuni di loro permangono 
debolezze e fragilità soprattutto sotto il profilo delle abilità e competenze, hanno saputo 
sviluppare una buona crescita sia sotto il profilo umano che dell’impegno, collaborando 
attivamente al dialogo educativo. Infine, è da segnalare l’interesse che gli alunni hanno 
mostrato nei confronti delle attività di alternanza scuola lavoro sia nella classe III ( anche 
se l’emergenza Covid non era ancora terminata ) che nella Classe IV, variando la loro 
formazione attraverso corsi online e stage in presenza. 

 

 

CLASSE ANNO SCOLASTICO NUMERO STUDENTI VARIAZIONI 

III 2020/21 21 (16 femmine e 5 
maschi) 

Alla fine dell’anno 4 alunni non 
vengono ammessi alla classe 
successiva e 2 studenti hanno 
cambiato scuola prima dell’inizio 
dell’anno successivo 2021/2022 

IV 2021/22 15 ( 11 femmine e 
4 maschi) 

Nel corso dell’anno 2 studenti 
cambiano scuola. 

V 2022/23 12 ( 9 femmine e 3 

maschi) 

All’inizio dell’anno si è aggiunta 1 
studentessa proveniente da altro 
percorso scolastico. La studentessa 
ha poi abbandonato nel corso del 
trimestre. 1 studentessa, come 
riportato e descritto nel precedente 
punto 2.1 “Composizione della 
classe”, non sarà ammessa 
all’esame di Stato. 



 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Obiettivi di apprendimento 

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 ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• 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 

• Padroneggiare pienamente 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; 
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- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai vari contesti. 

• Aver acquisito, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (Lingua e cultura Inglese)-  almeno al Livello B1 /B2 del Quadro Europeo di 
Riferimento (Lingua e cultura Francese). 

• Saper riconoscere i molteplici 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, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo…) e strumenti ( carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 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 risorse 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. 



• Saper fritte delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

• 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 approfondimento, comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella  formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 
 
3.2Metodologie e strumenti didattici 

Metodologie didattiche 

• Lezioni frontali 

• Esercitazioni in classe 

• Discussioni guidate 

• Attività di laboratorio linguistico 

• Problem solving 

• Documenti audio-video 

Nel percorso di insegnamento – apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID 19, per le lezioni svolte in DAD 
durante il periodo del terzo anno, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie: 
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• Video lezioni programmate mediante la piattaforma Teams di Microsoft 

• Didattica a distanza 

• Invio materiale didattico tramite registro elettronico e tramite la piattaforma Teams 
di Microsoft 

• Correzione esercizi, materiale didattico, compiti, attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft 

Durante l’anno 2021/2022 tutte le lezioni si sono svolte in presenza, tranne per gli studenti 
in DID causa positività al COVID 19. Nel corrente a.s. 2022/2023 la didattica si è svolta 
completamente in presenza. 

 
 

Attività di recupero e potenziamento curricolari ed extra 

Nel corso del triennio sono state effettuate le seguenti attività di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, soprattutto nell’area scientifica: 

• Recupero in itinere ( in orario curricolare) 

• Corsi di recupero ( periodo febbraio-aprile) e durante i mesi estivi ( periodo giugno-
luglio) 

• Sportello Help 

 

Strumenti didattici 

Si rimanda alle relazioni disciplinari dei singoli docenti ( parte B). 

 

3.3Attività extracurricolari 

 

CLASSE III (A.S. 2020/21) 

Visite guidate Nessuna a causa dell’emergenza Covid 

Viaggi di istruzione Nessuna a causa dell’emergenza Covid 

Lezioni e conferenze • Ciclo conferenze “Amici del Forteguerri” sull’emergenza 
Covid, quali “La pandemia le pandemie” prof. Franco 
Cardini 



CLASSE III (A.S. 2020/21) 

Manifestazioni  

Concorsi  

 

CLASSE IV (A.S. 2021/22) 

Visite guidate • Visita guidata di un giorno a Bologna (mostra Real Bodies) 

Lezioni e conferenze • Progetto con le Camere Penali (Il giusto processo) 

Manifestazioni  

Concorsi  

 

CLASSE V (A.S. 2022/23) 

Lezioni e conferenze • Partecipazione all’incontro “ Aldo Moro- la Storia d’Italia dalla 
Costituente ad oggi” ( relatore on. Gero Grassi), relativo al 
progetto “Moro Vive”, iniziativa del Consiglio Regionale della 
Puglia, per avvicinare i giovani al ruolo, alla figura e al 
pensiero dello Statista italiano. 

• Progetto Lecturae Dantis, conferenza del prof. Marco Vannini 
dal titolo “Dante, mistico e filosofo” 

• XIV edizione Festival Dialoghi di Pistoia, conferenza dal titolo 
“Umani e non umani. Noi siamo natura” dell’antropologo 
culturale prof. Adriano Favole, diretta streaming su Youtube, in 
data 1/02/2023 

• Corso sull’uso del defibrillatore (Progetto Asso) 

Visite guidate • Visita alla mostra dei Macchiaioli presso il Palazzo Blu a 
Pisa. 

Viaggi di istruzione • Viaggio di istruzione a Pompei, Napoli e Reggia di Caserta 

Manifestazioni  • Spettacolo teatrale in lingua inglese “Animal Farm” 

• Cinejureforum: “Il traditore” con la collaborazione 
dell’avv.N.Caldarulo e il magistrato L.Boccia. 

Certificazioni 
Linguistiche 

• Delf Francese B2 

• Cambridge Inglese B2 e C1 
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3.4 Attività svolte, discipline coinvolte e obiettivi raggiunti nell’insegnamento 
dell’Educazione Civica 

La classe ha  partecipato al progetto “Società e cittadino”, quest’anno incentrato sul tema 
“Pace e Costituzione”. Il primo incontro si è svolto il 28/11/2022 presso la Sala Maggiore 
del Palazzo Comunale, in concomitanza con l’assemblea di istituto della scuola ( “ Un 
albero per il futuro”), in memoria di A. Caponnetto.  

Il giorno martedì 21/02/2023 presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale la classe ha 
partecipato ad un incontro tenuto dall’On. Gero Grassi, promotore della Commissione di 
inchiesta sul “caso Moro”, al fine di presentare  “attraverso gli atti processuali e delle 
Commissioni d’inchiesta, l’intera vicenda umana, politica, il rapimento e la morte di Aldo 
Moro” 

Infine, sempre nell’ambito di “Società e cittadino” gli alunni  il 27/02/2023 hanno 
partecipato anche ad un CineJureForum straordinario, sul tema della mafia, con la 
collaborazione di avvocati e magistrati del Foro di Pistoia. 

Inoltre deve essere evidenziato che con la legge 92 del 2019 è diventato obbligatorio dal 
1° settembre 2020 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con 33 ore annue da 
ripartire su varie discipline, in tutti i gradi di istruzione. 

La Commissione di istituto del nostro Liceo costituita per individuare attività e modalità di 
svolgimento ha proposto un’articolazione, formalizzata nel PTOF, delle conoscenze, abilità 
e competenze per l’educazione civica avente come matrice comune di lavoro gli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

Per le classi quinte è stato previsto l’approfondimento della macrotematica “cittadinanza 
responsabile” declinata in sette aspetti: Costituzione/Multiculturalismo e 
globalizzazione/evoluzione del principio democratico/potenzialità e limiti delle istituzioni 
internazionali/cittadinanza attiva/sviluppo sostenibile/principio di responsabilità. 

Nel corrente anno scolastico, le 33 ore annue di educazione civica sono state di fatto 
ripartite tra le seguenti discipline: Storia, Storia dell'Arte, Scienze Umane, Diritto ed 
Economia politica, Matematica, Lingua e cultura Francese, Lingua e cultura Inglese. Per 
una visione analitica dei contenuti, delle abilità e delle relative competenze, si rimanda alle 
rispettive relazioni disciplinari in cui si possono visionare i programmi e le tempistiche 
(sezione B del presente documento).  

 

 

 



3.5 Percorsi sviluppati in una prospettiva interdisciplinare 

Gli argomenti trattati nel corso del Triennio, nelle discipline affini (Lingua e Letteratura 
Italiana, Storia, Lingua e cultura Inglese, Lingua e cultura Francese) sono stati trattati in 
chiave interdisciplinare, con riferimento ai testi e ai contenuti affrontati. Le altre discipline 
hanno svolto i loro programmi e affrontato i vari argomenti tendendo in considerazione, per 
quanto possibile, le varie tematiche in prospettiva interdisciplinare. 

 

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” ( quesiti a risposta multipla o del tipo vero/falso, 

           quesiti a completamento). 

      B.  Prove semi-strutturate: prevedono sollecitazione chiusa e risposta aperta ( quesiti 

            a risposta aperta, analisi del testo, relazioni). 

      C.  Prove non strutturate: problemi, temi, colloqui etc. 

 

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 dipartimentali  e risulta dalle relazioni finali disciplinari. 

 

4.2 Criteri e strumenti di valutazione 

Valutazione disciplinare 
I criteri di valutazione adottati tengono conto dei seguentifattori: 
 il profitto, 
 l’impegno, 
 la partecipazione. 
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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. 

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: 
 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 

 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 

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: 
 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 
 Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativi su tematiche di attualità. 
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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 giudizi critici e valutazioni personali. 
 
A questi si aggiungono gli obiettivi delle singole tipologie: 
Per l’analisi del testo: rispetto dei vincoli dati dalla consegna; comprensione del testo nel 
suo senso complessivo, nei temi e nello stile; puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica; interpretazione corretta e articolata del testo. 
Per il testo argomentativo: individuazione corretta di tesi e antitesi, capacità di sostenere 
un percorso ragionato adoperando connettivi pertinenti; correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione. 
Per il tema di attualità: 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. 
 
Le suddette tipologie ministeriali sono state puntualmente sottoposte agli alunni nel corso 
di tutto il triennio e sempre valutate sulla base delle griglie di valutazione pubblicate sul 
sito delle scuola e note a ragazzi e famiglie. 
 

5.2 Seconda prova scritta 

Per la prova scritta di Diritto ed Economia politica sono state proposte, sul modello delle 
tracce ministeriali dei precedenti anni scolastici, le seguenti tipologie: 
 Pentamestre: prova scritta di Diritto ed Economia Politica. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: conoscenze, abilità e 
competenze, come da griglia di valutazione dei dipartimenti di diritto ed economia e 
scienze umane. 

 

 

 



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; 

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 1) che possono essere considerate come ipotesi per una 
valutazione collegiale. Per le singole discipline facciamo riferimento alle relazioni finali 
delle stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

(1) Art.2 comma 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recente Revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 
64, comma 4, del decreto - legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con 
modificazioni, della Legge 6 agosto 2008, n. 133" 

(2) Art. 9 comma 1 DPR 89/2010 
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CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE DAI 
SINGOLI DOCENTI 

 
1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

_____________________________________________________________ 
Docente: ALESSANDRA BERTI 

1.1 Relazione del docente 
 

1. Libri di testo adottati: 
Bologna,Rocchi,Rossi , LETTERATURA VISIONE DEL MONDO, Loescher 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale a cura di Mattioda, Colonna, 
Costa,Loescher 

2. Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2022/ 2023 (considerando n.° 33 settimane di lezione): 
N di 113 ore+ 10 di approfondimento extracurricolare, svolte entro il 15 Maggio. Altre12 
previste da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico, per un totale di 135 su N° ore 132 
previste dal piano di studio. 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e capacità): 
 
CONOSCENZE 

- Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana 
- Conoscenza delle diverse tipologie testuali (analisi e commento testo letterario, 
saggio breve, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione 

     critica sull’attualità anche in relazione alle tipologie A, B, C del Nuovo esame di stato,) 
- Conoscenza dei criteri e degli strumenti idonei per analizzare un testo letterario 
- Conoscenza degli autori e dei movimenti più significativi della letteratura italiana dell’ 
  800 e del primo 900. 
 

COMPETENZE 
- Saper utilizzare in modo sufficientemente corretto ed efficace la lingua in contesti 

diversi 
- Saper redigere testi scritti di vario genere (in particolare analisi e commento testuale, 

saggio breve, testo argomentativo, riflessione critica sull’attualità) 
- Saper analizzare a livello strutturale e tematico un testo letterario e non letterario 
- Saper collegare le manifestazioni della letteratura italiana con il panorama letterario 

straniero 
- Saper fare collegamenti interdisciplinari 



 
CAPACITÀ 

- Riconoscere i diversi registri e le differenti situazioni comunicative 
- Contestualizzare i testi 
- Affrontare temi e problemi in modo diacronico e/o tematico 
- Confrontare interpretazioni critiche diverse 
- Riflettere sul testo in modo personale e circostanziato 

4. Contenuti (vedi programma allegato) 
(Vedi programma allegato con la precisazione che lo svolgimento dello stesso ha 
termine con la fine delle lezioni e che eventuali variazioni saranno esposte all’albo e 
comunicate a tutti i candidati sia interni che esterni) 

5. Metodo di insegnamento (lezione frontale, lezione interattiva [lezione-discussione] 
lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, ecc.) Nel lavoro metodologico 
hanno avuto un ruolo fondamentale la lezione frontale e quella interattiva. 
L’attenzione e il livello di approfondimento che il programma della classe conclusiva 
del ciclo di studi esige, hanno imposto di operare tagli ragionati al programma 
preventivato, ma si è comunque cercato di non tralasciare gli essenziali riferimenti 
alla letteratura straniera. Durante le lezioni è stata adottata una metodologia 
operativa volta a favorire, laddove possibile, l’approccio interdisciplinare, motivato 
dalla necessità di aiutare gli alunni a introdursi in maniera proficua nella dinamica 
della tematica esaminata, rendendoli consapevoli dell’interdipendenza degli eventi 
storico-letterari, della relazione individuo-società e del concatenamento delle cause 
e degli effetti. 

6. Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): Testi in adozione e fotocopie.  

7. Spazi utilizzati (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule speciali): aule della scuola 

8. Tempi impiegati (in ore) per la realizzazione del programma svolto diviso in macro- 
tematiche: 

 

U.D. – Modulo  - Percorso Formativo – approfondimento Ore 
  

1) Dante: il Paradiso, canti scelti 20 

2) Giacomo Leopardi 20 

3) Naturalismo e Verismo: Verga 20 

4) Il Decadentismo: La Scapigliatura .Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio (con riferimenti al panorama europeo) 

25 

5) Le Avanguardie storiche nell’intreccio delle arti 5 

6) Il romanzo della crisi: Luigi Pirandello e Italo Svevo (con riferimenti 
alla narrativa europea) 

20 

7)  I Crepuscolari 5 



 21 

8) Montale 
 

8 
 

9)Ungaretti, Saba*(da svolgersi dopo il 15 maggio) 12 

Nb-da intendersi comprensivo di 10 ore di approfondimento extracurricolare e delle 
verifiche- recupero in itinere  

9. Strumenti di verifica (interrogazione, prova scritta tradizionale, prova scritto-grafica, 
test, questionario, ecc. Si specifichi il numero)        

Le verifiche scritte, almeno due per il trimestre e due per il pentamestre, sono state 
effettuate sia durante che alla fine di ogni modulo e hanno assunto la forma di analisi di 
testi su traccia, analisi e produzione di testi argomentativi, saggi brevi e riflessioni 
critiche su tematiche di attualità, anche in base alle modalità previste dal Nuovo esame 
di stato. 

Le verifiche orali, almeno due per il trimestre e due nel pentamestre si sono 
concretizzate nella lettura, parafrasi, comprensione e commento di un testo, 
nell’esposizione argomentata e coerente dei contenuti oggetto di studio, in colloqui volti 
a verificare la capacità di orientarsi nella materia, in risposte puntuali su dati di 
conoscenza e sulla capacità di costruire, in autonomia, interazioni e percorsi 
interdisciplinari con le materie affini. Attraverso questa tipologia di prove è stato 
possibile valutare il grado di attenzione, partecipazione, acquisizione dei contenuti, 
capacità di analisi e sintesi, comprensione interpretativa del messaggio, competenza 
espositiva. 

10. Altre considerazioni del Docente:  

Molti percorsi didattici sono stati effettuati in forma interdisciplinare con costanti 
riferimenti ai saggi critici presenti nel testo in adozione e alla Storia, alla Filosofia, alla 
Letteratura straniera e alla Storia dell’arte, in particolare per quanto riguarda Realismo, 
Naturalismo e il Decadentismo, le Avanguardie e i cenni sul romanzo del 900. 

 

 

Firma dell’Insegnante 

Alessandra Berti 

 

Allegato: programma svolto nell’anno scolastico, con riferimenti puntuali ai testi . 
 
 



1.2 PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
Classe 5^ sez. B  LES 

Prof.ssa BERTI ALESSANDRA 
Anno scolastico 2022-2023 

 
 
Unità didattiche e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti effettivamente 
svolti 
  
 
- Dante Alighieri: Il Paradiso, la struttura, il tempo, lo spazio, i temi, il linguaggio e lo 
stile.  
 
Lettura parafrasi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
 
- Giacomo Leopardi: la vita e le opere, i temi e la poetica. 
 
     dallo Zibaldone                                       Natura e ragione 
                                                                    Poesia, filosofia e scienza 
                                                                    Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 
                                                                                                                                                                  
                                                                    La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo                       
                                                                                
                                                                                                                                                         
       dalle Operette morali                            Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                                                    Dialogo di un venditore di almanacchi 
                                                                    Dialogo della moda e della morte 
                                                                
 
        dai Canti                                              L’infinito 
                                                                     A Silvia 
                                                                     La quiete dopo la tempesta                                                  
                                                                     Il sabato del villaggio 
                                                                     Canto notturno di un pastore errante..  
                                                                     La ginestra, vv1-59 e 297-317 
 
 
 

- L’età del Realismo: 
 
Caratteri del Positivismo; il Naturalismo francese: lettura, analisi e commento di 
brani antologici di Darwin, De Goncourt, Lacerteaux, Lombroso, Taine, Zolà . 
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- Il Verismo e Verga:  
 

           G. VERGA, la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 
           Lettura integrale de I Malavoglia  

 
 
           Da vita dei campi                                            La lupa 
                                                                                 Fantasticheria 
                                                                                 Rosso Malpelo 
                                                                                 prefazione a L’amante di Gramigna 
                                                                                     prefazione a I Malavoglia 
 
 
 
 Saggi critici e approfondimenti dal testo                                                                           
 
 
  - Il Decadentismo: la poetica, i caratteri e i temi del Decadentismo, la scuola 
parnassiana, la poesia simbolista, gli autori e le opere 
  
    
 Charles Baudelaire  da   Fiori del male              La prefazione 
                                                                                     L’albatro 
                                                                                     Corrispondenze 
                                                                                     Spleen 
 
     da Lo spleen di Parigi         A una passante 
                                                                                      La caduta dell’aureola 
                                                                                      Il vecchio saltimbanco 
 
                                                                                       
Paul Verlaine     Arte poetica 
 
Arthur Rimbaud                                                 Vocali 
       La lettera del veggente (estratto antologico)                                       
 
J.K. Huysmans: A Rebours lettura integrale 
 
 Saggi critici e approfondimenti dall’antologia. 
 
 
 



La Scapigliatura : Geografia, caratteri ,autori 
 
E. Praga.                                                          Preludio 
I.U. Tarchetti.                                                    estratti antologici da Fosca 
 
 
 
 
 
- G. Pascoli: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 
 
 
                                              da Myricae                               Lavandare 
                                                                                               X Agosto 
                                                                                               L’assiuolo 
                                                                                               Novembre 
                                                                                               Il lampo 
                                                                                               Il tuono                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                              da Canti di Castelvecchio        Nebbia 
                                                                                               Il gelsomino notturno 
                                                                                              
                                              
                                               da Il fanciullino                        “La poetica pascoliana”                           
                    
                                                                                                                                         
Saggi critici dall’antologia 
 
 
 
- G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, la poetica                                                                                
 
                                          da Alcyone                                     La pioggia nel pineto 
                                                                                                 La sera fiesolana 
                                                                                                 La sabbia del tempo 
 
                                         dal Notturno                                   “Il cieco veggente” 
                                         
 
                                                                
                                         lettura integrale del romanzo           Il piacere 
 
Saggi critici dal testo 



 25 

 
 
 - Le Avanguardie storiche nell’intreccio delle arti: caratteri generali di Futurismo,  
Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo con riferimenti interdisciplinari alle arti figurative. 
 
 Filippo Tommaso Marinetti   Manifesto tecnico della letteratura futurista
                                         Manifesto del 1909 
        
Apollinaire, Calligrammi    Lettre-ocean e Il pleut 
 
Breton                                                               Manifesto del Surrealismo 
 
 
- La poesia italiana del 900-I Crepuscolari: 
 
Sergio Corazzini           da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale  
Guido Gozzano            da I Colloqui: La Signorina Felicita…..(III-VI)               
                                                                         
 
 Aldo Palazzeschi                                               Lasciatemi divertire 
                                                                           Chi sono? 
 
Saggi critici e approfondimenti dal testo 
 
 
  - Il romanzo della crisi e la crisi del romanzo tradizionale: Novità tematiche e formali 
della narrativa del primo Novecento: inferenze filosofiche, concetti di Relativismo, Tempo  
e Durata, Memoria e epifania, Stream of consciousness in relazione ai grandi narratori 
europei (Joyce, Proust e Kafka) 
  
   Estratti antologici da “L’Ulisse-Penelope” e da “Dalla parte di Swann”  
                                          
 
- Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero, la poetica 
 
 
  da Novelle per un anno  Il treno ha fischiato 
      Ciaula scopre la luna 
                                                     
 
 Estratti antologici dal saggio su L’ Umorismo 
                                                                                                           
 Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal   
 



Saggi critici e approfondimenti dal testo 
 
 
 
- Italo Svevo: la vita, le opere, i temi, la poetica 
 
Brani antologici:    da Una vita                                      
      da Senilità   
                                                                Lettera a Jahier  
 
Lettura integrale de La coscienza di Zeno   
                                   
 Saggi critici e approfondimenti dal testo 
 
- Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 
da Ossi di seppia               I limoni 
        Non chiederci la parola 
        Meriggiare pallido e assorto 
                Spesso il male di vivere ho incontrato 
                Cigola la carrucola del pozzo 
 
da Le occasioni               Non recidere, forbice, quel volto 
                La casa dei doganieri 
 
da Satura               Ho sceso dandoti il braccio 
                
 
Saggi critici e approfondimenti dal testo 
 
 
 
Dalla presentazione del presente documento si prevede inoltre di svolgere il seguente 
argomento: 
 
 
- Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
  
da L’Allegria    Veglia 
     Sono una creatura 
     San Martino del Carso 
     I Fiumi 
     Fratelli 
     Natale 
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                                                     Mattina 
     Porto sepolto 
     Soldati 
 
Saggi critici e approfondimenti dal testo 
 
 
- Umberto Saba: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
 
dal Canzoniere:                            A mia moglie 
                                                     La capra 
                                                     Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 
Saggi critici e approfondimenti dal testo 
  
 
 
 
            
                             
                              
Pistoia, 15/5/2023                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                     La docente:  
 
                             Prof.ssa     Alessandra Berti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DISCIPLINA STORIA 

 docente : ALESSANDRA BERTI 

 

2.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Desideri-Codovini, Storia e storiografia, voll.3a-3b, G.D’Anna. 

Ore di lezione effettuate 

Nell’a.s. 2022/ 2023(considerando n.° 33 settimane di lezione): N° ore 46 su N° ore 66 
previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 15/5/2023), previste 56. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Possedere una conoscenza essenziale dei dati che caratterizzano il processo       
storico 

- Conoscere i principali avvenimenti storici del periodo studiato 

- Conoscere i principali termini e concetti del linguaggio della disciplina 

 

Abilità 

- Servirsi di alcuni strumenti di base 
- Utilizzare nonché fornire spiegazioni su termini base e categorie del linguaggio 

storico. 
- Applicare le conoscenze acquisite in modo personale ed organico 

Competenze 

- Saper ripercorrere gli eventi storici ricercando le interconnessioni fra interessi 
individuali e collettivi, fra motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali. 

- Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e 
sincronica. 

- Saper cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i 
fondamentali percorsi che li hanno originati. 
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- Saper riconoscere la natura sociale, economica, politica, culturale) di un fatto o di 
un fenomeno storico. 
 

Contenuti 
Vedi programma analitico con la precisazione che lo svolgimento dello stesso ha 
termine con la fine delle lezioni e che eventuali variazioni saranno esposte all’albo e 
comunicate a tutti i candidati sia interni che esterni. 

 

Metodo di insegnamento 
Nel lavoro metodologico hanno avuto un ruolo fondamentale la lezione frontale, la lezione-
discussione e l’attenzione al confronto individualizzato. 
L’attenzione e il livello di approfondimento che il programma della classe conclusiva del 
ciclo di studi esige, hanno imposto di operare tagli ragionati al programma preventivato, 
ma si è comunque cercato di non tralasciare gli essenziali riferimenti alle dinamiche che 
hanno dato origine ai principali avvenimenti storici del periodo studiato. 
Durante le lezioni è stata adottata una metodologia operativa volta a favorire, laddove 
possibile, l’approccio interdisciplinare, motivato dalla necessità di aiutare gli alunni a 
introdursi in maniera proficua nella dinamica della tematica esaminata, rendendoli 
consapevoli dell’interdipendenza degli eventi storico-culturali, della relazione individuo-
società e del concatenamento delle cause e degli effetti. 

Strumenti e sussidi didattici 

Testi in adozione, lavagna e fotocopie 

Spazi utilizzati 

Quelli della scuola 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento (per macrotematiche) Ore di lezione 

1) L’Italia postunitaria 2 

2) Le origini del pensiero socialista 2 

3)I governi della sinistra in Italia 4 

4) L’età dell’imperialismo 4 



Argomento (per macrotematiche) Ore di lezione 

5) Stati europei ed extraeuropei(1870-1915) 2 

6) L’età giolittiana 4 

7) Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 4 

8) La Russia rivoluzionaria 4 

9) La Grande guerra 4 

10) Il dopoguerra in Occidente 4 

11) L’età dei totalitarismi 4 

12) La dittatura sovietica 4 

13) La Germania nazionalsocialista 4 

14) Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 4 

15) la seconda guerra mondiale* 4 

16) La guerra fredda e il secondo dopoguerra* 2 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Le verifiche orali, almeno due sia per il trimestre che per il pentamestre, sono state 
effettuate sia durante che alla fine di ogni modulo e si sono concretizzate in interrogazioni, 
in colloqui volti a verificare la capacità di orientarsi nella materia e in discussioni 
partecipate (problem solving).  Attraverso queste tipologie di prove è stato possibile 
valutare il grado di attenzione, partecipazione, acquisizione dei contenuti, capacità di 
analisi e sintesi, comprensione interpretativa del messaggio, attitudine a compiere 
riferimenti interdisciplinari con materie affini, specie in relazione al lessico specifico. Ogni 
verifica è stata puntualmente occasione per il recupero in itinere di competenze e 
contenuti . 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento. 
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2.2 PROGRAMMA  DI  STORIA 
Classe 5^ sez. B  Les 

Prof.ssa BERTI ALESSANDRA 
Anno scolastico 2022/2023 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: Storia 
(Unità didattiche e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti) 
 
Testo in adozione, Desideri-Codovini, STORIA E STORIOGRAFIA, vol.3, G. D’Anna. 
 
 - La società italiana postunitaria:  la politica della destra storica; la questione romana, 
la questione meridionale, il brigantaggio. 
 
 
-Le origini del pensiero socialista: il socialismo utopistico, Marx e il socialismo 
scientifico, gli anarchici, i partiti socialisti moderni. 
 
 
-I governi della sinistra in Italia (1876-1900): politica interna, il trasformismo, la 
questione sociale, la politica estera e il colonialismo da Depretis a Crispi; la crisi di fine 
secolo. 
 
 
 - L’età dell’imperialismo: La Belle Epoque; crescita demografica, inurbamento, 
emigrazione; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo; le nuove forme di gestione 
e di organizzazione produttiva; crisi agraria e protezionismo; sistemi educativi e strutture 
sociali; redditi e consumi; divertimenti di massa; la questione sociale e le divergenze in 
seno al socialismo, nazionalismo, irredentismo, xenophobia, razzismo, panslavismo e 
pangermanesimo. 
 
 
- Stati europei ed extraeuropei tra il 1870 e il 1915: Gli Stati Uniti dalla Guerra di 
secessione all’espansione imperialistica; la Gran Bretagna delle riforme tra liberali e 
conservatori; La Francia della Terza Repubblica; la Germania imperiale; l’Impero austro-
ungarico; la Russia zarista; il Giappone e lo scontro con Cina e Russia, la Cina dalle 
guerre dell’oppio alla fine dell’impero. 
 
 
- L’età giolittiana: politica interna, rapporti con i cattolici, politica estera, Guerra di Libia, I 
partiti popolari nell’Italia del primo Novecento. 
 



 - Alleanze e contrasti fra le grandi potenze: accordi internazionali e crisi nei Balcani, il 
Congresso di Berlino e la riorganizzazione del sistema delle alleanze (1878-1907), 
L’attentato di Sarajevo. 
 
 - La Russia rivoluzionaria: la rivoluzione di febbraio e di ottobre; la guerra civile; i 
comunisti al potere, Lenin, la riorganizzazione economica ( dal comunismo di Guerra alla 
NEP ) 
 
 - La Grande Guerra: Guerra lampo e Guerra di trincea; disagi e ribellioni; le prime fasi 
della guerra; l’Italia dalla neutralità all’intervento, i nuovi armamenti, l’intervento Usa, la 
fase conclusiva; I trattati di pace e le conseguenze geopolitiche della Guerra. La crisi dello 
stato liberale in Italia. 
 
 - Il dopoguerra dell’Occidente: le trasformazioni economiche; le riparazioni di guerra e 
le relazioni economico- internazionali, la prosperità statunitense, il biennio rosso 
nell’Europa centrale, le conseguenze della pace punitiva in Germania  e la Repubblica di 
Weimar, l’Italia il Biennio rosso e il mito della vittoria mutilata , l’ascesa dei partiti popolari.  
 
 - Il Fascismo al potere: dal 1922 al 25, la realizzazione della dittatura, politica sociale ed 
economica negli anni 20, la ricerca del consenso, la conciliazione con la Chiesa, politica 
estera fino al 33, la vita quotidiana e i mezzi di comunicazione, l’antifascismo. 
 
- La dittatura sovietica: il fallimento della “rivoluzione permanente”, la costruzione del 
socialismo in un solo paese, La dittatura di Stalin, repressione e carestia, la 
trasformazione delle classi, i piani quinquennali, la costituzione del 1936, la liquidazione 
degli avversari politici, l’anticomunismo. 
 
- Il mondo tra le due guerre: le conseguenze della grande guerra sull’economia, pace 
punitiva e iperinflazione in Germania, la crescita economica degli Stati Uniti, Il crollo di 
Wall Street, Keynes e la pianificazione economica, Roosvelt e il New Deal, le 
conseguenze nel mondo della crisi del 29, l’economia italiana negli anni 30, l’economia 
sovietica 
 
-Ascesa e caduta del nazionalsocialismo: Hitler conquista il potere, la dittatura e 
l’ideologia nazionalsocialista, l’antisemitismo e la persecuzione degli ebrei, il consenso 
delle masse e l’importanza della propaganda, la politica economica,i rapporti con 
Mussolini, la crisi della democrazia in Europa (I fronti popolari in Francia e Spagna, la 
Guerra civile spagnola). 
 
 - La seconda guerra mondiale: cause e sviluppo; la guerra lampo, le fasi salienti; le 
armi, lo sterminio degli ebrei; la Resistenza in Italia, la caduta del Fascismo e lo sbarco 
alleato in Italia; la penisola divisa in due, la fine del conflitto e le conseguenze della guerra. 
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Dalla presentazione di questo documento alla fine dell’anno scolastico si prevede inoltre di 
svolgere i seguenti argomenti:                
 
 - Il secondo dopoguerra: Quadro generale dell’ltalia post-bellica.                                                                                             
 
 
 N.B: per ogni modulo sono stati analizzati saggi critici e brani storiografici inclusi nel testo 
in adozione onde favorire l’approfondimento dei temi trattati, l’attitudine critica, la capacità 
di adire a percorsi interdisciplinari in autonomia.                                                                   
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 (Trattazione interdisciplinare con storia n° ore 4, nel Pentamestre) 
 
Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia: dalla Questione romana ai Patti Lateranensi e 
alla loro revisione (accordo di Villa Madama) 
Esegesi del testo dei Patti Lateranensi in relazione all’articolo 7 della Costituzione italiana. 
 
 
 
 
 
 
            
                              
Pistoia, 15/5/2023                                                                                                                            
 
    
                      La docente: 
                            Prof.ssa     Alessandra Berti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. LINGUA E CULTURA INGLESE 

 DOCENTE: prof. CAMILLA LORENZA CHINI 

 

3.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

AA.VV. ENGAGE B2  PEARSON 

AA.VV. AMAZING MINDS COMPACT PEARSON 

Ore di lezione effettuate 

Il monte orario è di 65 ore alla data odierna.  

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno raggiunto, a diversi livelli, gli obiettivi di seguito elencati. 

Conoscenze 

Principali strutture morfosintattiche necessarie alla comprensione e produzione degli 
argomenti trattati. Lessico e fraseologia adeguati ai vari contesti affrontati. Aspetti 
socioculturali della lingua inglese. Elementi fondamentali di coesione, coerenza e tipologia 
di un testo. 

 

Abilità 

Comprendere il senso di testi relativamente complessi, sia riguardanti l'attualità che 
l'ambito letterario. Produrre testi chiari ed esaustivi sulle tematiche affrontate. Interagire 
con sicurezza e chiarezza accettabili. 

Competenze 

Produrre in forma scritta e orale, anche se non sempre perfetti dal punto di vista delle 
strutture linguistiche, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi relativi sia 
all'attualità che alla letteratura. Riconoscere e applicare i principali elementi relativi alla 
tipologia del testo. 

 



 35 

Contenuti 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si fa riferimento al programma allegato. 
Eventuali variazioni saranno esposte all'albo e comunicate a tutti i candidati. 

Metodo di insegnamento 
Il percorso formativo si è avvalso dell’utilizzo costante della lingua straniera, sia come 
veicolo di insegnamento, sia negli ascolti e nei video effettuati al fine di potenziare le 
abilità di comprensione e produzione orali. 
La classe si è accostata alle opere letterarie attraverso un approccio che favorisse lo 
studio della letteratura come un sapere multidisciplinare. 
Oltre alla lezione frontale la classe è stata stimolata ad un lavoro di gruppo così come ad 
una lezione interattiva.  
Il metodo privilegiato è stato quello umanistico-affettivo e comunicativo. 
Fasi delle unità di apprendimento: 1. sensibilizzazione agli argomenti trattati. 2. 
Comprensione dei documenti dati. 3. Produzione orale e scritta. 4. Riflessione sulle 
informazioni apprese. 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo, fotocopie, video e cd.  

Spazi utilizzati 

Aula scolastica e laboratorio linguistico per ascolti e visione video in lingua originale. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento  Ore di lezione 

Use of English (Funzioni linguistiche e strutture grammaticali, 
esercitazioni prove Invalsi) 

22 

Victorian Age (selected parts) 13 

Late Victorian Age (selected parts) 4 

Walt Whitman  2 

The Age of Anxiety (selected parts) 23 

Civics* 3 

The European CV and Job Application * 2 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo la data odierna. 



Strumenti di verifica e valutazione 

Strumenti per la verifica Formativa 
La rilevazione sistematica del processo d'apprendimento in itinere e/o delle difficoltà 
incontrate è stata effettuata mediante brevi conversazioni, discussioni in gruppo, interventi 
individuali, chiarimento di dubbi su alcune parti del programma e il controllo dei lavori 
eseguiti a casa . 
Strumenti per la verifica Sommativa 
Come concordato in sede di dipartimento, le verifiche sono state 3 nel trimestre e 5 nel 
pentamestre. I test utilizzati nelle prove sono stati di tipo oggettivo, seguendo il modello 
INVALSI, quali cloze test - multiple choice – gap-filling, ma anche produzione di brevi testi. 
I criteri di valutazione sono stati espliciti e trasparenti in maniera da coinvolgere la classe e 
rendere ciascuno consapevole del proprio processo di apprendimento. 
Nella verifica sommativa si è tenuto conto dell’acquisizione: 
· delle competenze linguistico-comunicative (uso delle abilità orali e scritte: listening, 
speaking, reading e writing; conoscenza delle strutture grammaticali, lessicali, fonologiche 
e testuali), 
· delle conoscenze relative all’universo culturale, 
· delle abilità trasversali Metacognitive e Comportamentali (saper utilizzare strategie di 
apprendimento efficaci, possedere autonomia nello studio, saper utilizzare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio e 
per organizzare e gestire il proprio lavoro). Inoltre si è tenuto conto della costanza nello 
studio, dell’interesse e della partecipazione. 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento e qui di seguito riprodotte. 
 
Infine, al momento della verifica sommativa, attraverso la rilevazione sistematica del 
processo d'apprendimento (verifica formativa), si è rapportata la situazione di partenza al 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati per le competenze linguistico-comunicative 
e le conoscenze relative all’universo culturale e all’acquisizione delle abilità trasversali 
Metacognitive e Comportamentali, valorizzando le risorse e le potenzialità di ciascun 
allievo. 
 
 
 
Pistoia,  
04/05/23                                                                     
                                                                                                     Firma del docente 
 
                                                                                           Prof.ssa Camilla Lorenza Chini 
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3.2 Programma analitico 
 
 
- The Victorian Age 
The literary and historical background. 
The Victorian compromise. 
Dickens life and works –  from Oliver Twist, I want some more. 
From Hard Times, Nothing but facts. 
Bleak House and Rosso Malpelo 
- Late Victorian Age 
Robert Louis Stevenson, life and works. 
From The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The truth about  Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde. 
Oscar Wilde life and works and Aestheticism  
from The Picture of Dorian Gray, All art is quite useless  
Dorian Gray kills Dorian Gray  
Rudyard Kipling. The White Man's Burden.  
- American Poetry 
Walt Whitman , life and works. 
From Leaves of Grass:  
O Captain! My Captain (with reference to Dead poets'society). 
-The Age of Anxiety 
Literary Background 
Political speech – Winston Churchill – Blood, toil, tears and sweat. 
The Stream of Consciousness  
Sigmund Freud  
James Joyce: life and works.  
Dubliners – Eveline (photocopies) 
Virginia Woolf: life and works. 
To the Lighthouse photocopies 
She could be herself by herself 
My dear stand still. 
T. S Eliot and The objective correlative. 
Francis Scott Fitzgerald: life and works.  
The Great Gatsby – Gatsby's Party  
Movie in original language 
George Orwell: life and works 
Animal Farm (stage performance) 
Nineteen Eighty-Four 
 
- Business Communication 
Europass CV, The cover letter, A job application and A job interview. 
 
- Civics 
Being average can lead to success, different types of intelligence. 

Pistoia, 4/05/2023                                                        Firma docente 

                                                                  Prof.ssa Camilla Lorenza Chini                                                              



4. DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE- EDUCAZIONE CIVICA 

Docente :  Laura Tarabusi  

4.1.Relazione del Docente  

Libri di testo adottati: 

Doveri-Jeannine: Correspondances (Europass) 

Doveri-Jeannine Harmonie Littéraire (vol.2) (Europass) 

 
Ore di lezione effettuate: 
 
Nell’a.s. 2022/2023 sono state effettuate 79 alla data del 15 maggio 2023 delle 99 previste 
dal piano di studi. Si prevede di svolgere ulteriori 11 ore fino alla data del 10 giugno (totale 
90). Sono state inoltre svolte tre ore di Educazione Civica. Totale ore di lezione 93 (alla 
data del 10 giugno 2023). 
 
Obiettivi raggiunti 
 
La classe V B è composta da undici studenti, seguo gli studenti dal primo anno di studi, 
tranne un piccolo gruppo (quattro studenti) che si è unito alla classe il secondo anno 
proveniente dalla 1 G,  vi è stata dunque continuità didattica.  

All’inizio dell’anno scolastico è stato effettuato un ripasso dei principali argomenti di 
letteratura e civiltà affrontati lo scorso anno. Si è inoltre lavorato sui libri letti durante le 
vacanze estive Stendhal: Le rouge et le noir- Vercors Le silence de la mer-Camus: La 
peste. 

     Conoscenze 
La maggior parte degli studenti della VB, ha dimostrato di conoscere: 

- alcuni elementi di cultura e civiltà relative alla Francia riguardanti le Istituzioni politiche, le 
Istituzioni europee,le problematiche sociali di attualità quali l’immigrazione, la famiglia, 
l’ambiente, ecc., in un’ottica interculturale; 

- l’inquadramento generale della storia francese da Napoleone Bonaparte alla Quinta 
Repubblica; 

- le caratteristiche principali delle correnti letterarie e di alcuni autori del periodo tra XIX e 
XX secolo; 

- la terminologia e il lessico appropriati all’esposizione degli argomenti trattati. 

Competenze 

Nel corso dell’anno la classe ha lavorato all’acquisizione linguistica e alla rielaborazione 
degli argomenti e dei testi oggetto del programma. La maggior parte degli studenti ha 
dimostrato di conoscere il contesto storico e sociale di riferimento e di sapersi orientare 
nell’ analisi dei testi e degli autori studiati. 
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Abilità: 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato, usando la lingua francese di: 

- comprendere e produrre una varietà di testi in contesti differenziati; 

- operare una sintesi di contenuti di testi di letteratura e civiltà; 

- saper utilizzare correttamente il dizionario. 

Gli studenti hanno generalmente partecipato adeguatamente al dialogo educativo e si 
sono mostrati per la maggior parte interessati alla disciplina, con risultati differenziati, in 
qualche caso, infatti rimangono delle fragilità, soprattutto nell’espressione scritta. Alcuni 
alunni, grazie a una partecipazione attiva e a un impegno costante, hanno conseguito 
risultati apprezzabili, dimostrando una buona padronanza della lingua. La continuità 
didattica ha permesso di impostare le attività in una prospettiva pluriennale.  
 
Educazione civica  

CONOSCENZE ABILITA’       COMPETENZE 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
della Francia  e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali 
 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa della 
Francia  e i  doveri di 
cittadino 

Analizzare la complessità 
dell’agire sociale 
  
Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali 
 

Formulare risposte 
personali argomentate 
rispetto alla complessità 
dell’agire sociale.  
 
Fare proprio  il principio di 
responsabilità nell’agire 
quotidiano. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza attiva con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita  
democratica.  

 
Sono state svolte tre ore di lezione. Tematiche affrontate: Istituzioni politiche francesi e 
Costituzione, confronto con le istituzioni politiche italiane. 
 
È stata effettuata una verifica scritta sui temi trattati; gli studenti hanno dimostrato 
interesse per le tematiche affrontate e i risultati sono stati generalmente positivi. 

 

 

 
 



Contenuti (vedi programma  analitico allegato) 
 

Metodo di insegnamento 

L’attività didattica prevede l’insegnamento centrato sullo studente, obiettivo principale è lo 
sviluppo di una serie di competenze, sia generali che linguistico- comunicative per 
questo,nel corso degli anni, le lezioni sono state di tipo sia frontale che interattivo, di 
gruppo e individualizzato nel caso di studenti che presentassero difficoltà nell’acquisizione 
dei contenuti. Sono stati costantemente corretti individualmente i lavori effettuati per casa 
(risposte a domanda aperta, composizioni, riassunti, trattazioni sintetiche), per migliorare 
l’espressione scritta. Vi sono stati riferimenti alla attualità francese, seguendo attraverso la 
stampa o il dialogo in classe alcuni eventi importanti. Si è prestata inoltre attenzione al 
collegamento interdisciplinare relativo agli argomenti trattati in particolare di letteratura e di 
storia.  

Strumenti e sussidi didattici 
Sono stati utilizzati: testi in adozione, dizionari, fotocopie di testi, materiali on-line, 
registrazioni audio, video, film. 
I testi in adozione sono :Doveri-Jeannine: Correspondances (Europass)-Doveri-Jeannine 
Harmonie littéraire (vol. 2 )  Europass. 
Sono stati forniti agli studenti testi e materiali per approfondire alcuni argomenti di 
letteratura di civiltà e attualità, alcuni sono stati trasmessi tramite la piattaforma  Microsoft 
Teams e caricati sul Team di Francese della classe. 
 
Spazi utilizzati 

Aule Liceo Forteguerri- Aula virtuale sulla piattaforma Microsoft Teams.  

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Storia francese XIX e XX secolo 20 

Le principali correnti letterarie XIX secolo                  10 

Le principali correnti letterarie XX secolo 4 

Immigrazione,famiglia e società , ecologia e testi correlati 
 

8 

Autori XIX secolo 21 

Autori XX secolo 10 

Educazione civica: Istituzioni politiche- Confronto con le Istituzioni 
politiche italiane. Costituzione Francese. 
 
 

3 
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In totale 6 ore sono state dedicate allo svolgimento di compiti in classe 
(+ 1 ora verifica scritta Educazione Civica). Le ore sono riferite al 
15/05/2023 . Dopo il quindici maggio le ore residue (11) saranno 
dedicate al ripasso del programma. 

 

 
Alcuni percorsi sono stati sviluppati in una prospettiva interdisciplinare:  
Storia e Lingua e cultura Francese: Affaire Dreyfus, Prima guerra Mondiale, Primo 
Dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale. 

Letteratura italiana e Letteratura Francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo e poeti 
maledetti, cenni sul romanzo del Novecento. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Per quanto riguarda la verifica formativa orale è stata effettuata l’interrogazione breve,la 
correzione di esercizi e attività assegnate, per la verifica sommativa orale, l’interrogazione 
breve e lunga. Per le verifiche formative scritte domande a risposta aperta, esercizi di 
traduzione, riassunti, composizioni,analisi di documenti, per la verifica sommativa scritta, 
domande a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti, frasi di traduzione, analisi di 
documenti. 

Numero verifiche formative: continue durante tutto l’anno scolastico 

 
Prove sommative : primo trimestre: orali: 3 -scritte: 3 
Secondo pentamestre: orali:4  - scritte:3  (+ 1 prova scritta Educazione Civica) 
Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento di Lingue straniere.   
 
Altre considerazioni del Docente:  

Alcuni studenti hanno frequentato i corsi preparatori  per il conseguimento delle 
certificazioni Delf e hanno sostenuto l’esame ottenendo il diploma per il  Livello B2 durante 
il quarto anno.. 
 

   

                                                                                          La Docente   

                                                                                                Prof.ssa Laura Tarabusi 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Programma di Lingua e cultura Francese 
Classe V B  Liceo  Economico/sociale 
Anno scolastico 2022-2023 
Prof. Laura Tarabusi 
Testi adottati: Doveri-Jeannine: Correspondances (Europass) 
                       Doveri-Jeannine : Harmonie littéraire (vol.2 )  (Europass) 
 
 
Histoire Française :  

Napoléon Bonaparte  et le Premier Empire.  
La Restauration.  
La Monarchie de Juillet .   
La Deuxième République .  
Le Deuxième Empire .  
Documentaire : Le Paris du Baron Hausmann. 
La Guerre Franco-prussienne.  
La Commune.  
La Troisième République.  
L’Affaire Dreyfus .   
Documentaire : J’accuse : L’Affaire Dreyfus. 
La Belle  époque.   
La Grande Guerre.   
Documentaire :La Première Guerre Mondiale / Je révise avec toi 
Lecture et analyse de deux lettres de poilus. (fiches)                        
La France de l’entre deux-guerres.   
Documentaires : L’entre deux-guerres : 1919-1939 - (1919-1929 La grande illusion N°1. 
1929 - 1939 -La course a l'abîme N°2)  
 Le Front Populaire.  
La Deuxième Guerre Mondiale et le Gouvernement de Vichy :  
Documentaire : Apocalypse- La France pendant la Deuxième Guerre mondiale 
(L’écrasement)  
La Quatrième République.  
La Décolonisation.   
La Cinquième République : De Gaulle.  
Mai 1968.  
Documentaire : Mai 68 : Dix semaines qui ébranlèrent la France. 
Les affiches et les slogans de Mai 68. (fiche) 
La Cinquième République .  
Civilisation (livre Correspondances) 
L’immigration en France.  
Les Français et les autres. 
Un pays à forte immigration. 
La banlieue : marginalisation et révolte. 

La question de l’écologie 
Le développement durable 
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La famille et ses transformations. 
Actualité : La réforme des retraites en France. 

Educazione civica 
Les Institutions politiques françaises. Livre Correspondances + fiche  
Comparaison avec les Institutions italiennes. 
La Constitution Française. 

Littérature (livre Harmonie llittéraire vol. 2  sauf précisé Correspondances ou fiches) 
Le Romantisme.  (fiche ) 
Alfred de Musset : la vie, l’œuvre 
Confessions d’un enfant du siècle (extrait) - (fiche) 
Alphonse de Lamartine : la vie, l’œuvre. 
« Le lac » : (versi 1-28). 
Victor Hugo : la vie, l’œuvre. 
« Melancholia » (su Correspondances pages106-107). 
«  Demain, dès l’aube » . 
«  La retraite de Russie » (fiche) 
« Les misérables »: le contenu et les thèmes du roman  
Extrait du roman « Les misérables » : Le portrait de Jean Valjean. 
 Vision film de Truffaut L’histoire de Adèle H.  Fiche sur le film. 
Extraits scénario du film (fiche) 
Entre Romantisme et Réalisme .  
Stendhal : la vie, l’œuvre .   
Lecture intégrale du roman « Le rouge et le noir .   

« La Chartreuse de Parme » : le contenu et les thèmes du roman.  
Extrait du roman « Fabrice à Waterloo ». (fiche) 
Le Réalisme 
 Honoré de Balzac : la vie, l’ œuvre.  
Documentaire Honoré de Balzac - Grand Ecrivain (1799-1850) 
 «  Eugénie Grandet » : le contenu et les thèmes du roman -Extraits tirés du roman»  
 Extrait 1 : Le petit déjeuner. 
 Extrait 2 : Je n’ai plus mon or (fiche)  
 «  Le Père Goriot » : le contenu et les thèmes du roman- 
Extrait : Si j’avais mon or 
Gustave Flaubert : la vie, l’ œuvre. 
« Madame Bovary » : le contenu et les personnages du roman. 
-Extraits du roman  Madame Bovary : 
-Extrait 1 : Le nouveau.  
-Extrait 2 : Les deux rêves. 
-Extrait 3 : Maternité 
Vision documentaire La grande librairie- Sur les traces de Flaubert. 
Guy de Maupassant : la vie, l’œuvre.  
Nouvelles : 
- La parure  (fiche) 
- Boule de suif (lecture intégrale) 



Le Naturalisme.   
Emile Zola : la vie, l’œuvre. 
 « L’Assommoir » : le contenu et tes thèmes du roman. 
Extrait chapitre 2 :L’idéal de Gervaise 
 «  Germinal » : le contenu et les thèmes du roman 
Extrait  : Du pain ! Du pain ! » 
Secret d’histoire : Emile Zola, la vérité quoi qu'il en coûte  (documentaire) 
Article publiée sur L’Aurore “ J’accuse” (13 janvier 1898) 
Le Parnasse : L’art pour l’art. 
Charles Baudelaire : la vie, l’œuvre. 
Les fleurs du mal : 
« L’albatros » . 
« Spleen » . 
« Correspondances » . 
«  À une passante » . 
« Enivrez-vous »  tiré de « Spleen de Paris » (vol.1 Harmonie littéraire) 
«  Perte de l’auréole » tiré de  « Spleen de Paris » 
Paul Verlaine : la vie, l’œuvre.  
 «  Art poétique » . 
« Le ciel est par-dessus le toit » (fiche). 
« Il pleure dans mon cœur ». 
« Chanson d’automne ». 
Arthur Rimbaud : la vie, l’œuvre.  
- extrait tiré de « Lettre du voyant » (fiche). 
« Le dormeur du val  ». Comparaison avec La guerra di Piero  de F. de André. 
« Sensation » (fiche). 
« Voyelles » 
« Adieu » (Une saison en enfer) (Fiche) 
« Ma bohème » (fiche) 
« Ophélie » (fiche) 
« Le bateau ivre » (1 strofa)- fiche 
Roberto Vecchioni : chanson sur Arthur Rimbaud :A.R 
Décadentisme et symbolisme   
Le Symbolisme (fiche). 
L’évolution du roman au XXème siècle. (fiche) 

 Joris-Karl Huysmans :  
-Le contenu  du roman « À rebours » . Des Esseintes et Andrea Sperelli. 
Marcel Proust : la vie, l’œuvre.  
Le contenu et les thèmes du roman « À la recherche du temps perdu ». 
- Extrait tiré du roman « Du côté de chez Swann » : La petite madeleine. 
-Le questionnaire de Proust  (fiche) 
Filippo Tommaso Marinetti : Le manifeste du Futurisme (Le Figaro 1909) (Fiche) 
Guillaume Apollinaire: La vie, l’oeuvre. 
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Le Surréalisme  
Vision fiche présentation Surréalisme (Bac français) 
L’Existentialisme  
Un faubourg existentialiste : Saint-German des Prés. 
Albert Camus : la vie, l’œuvre.  
« Le Mythe de Sisyphe » (le contenu et les thèmes). 
«  L’étranger « : le contenu et les thèmes du roman. 
-Extraits tirés du  roman : « L’étranger » : 
-Extrait 1 : le début du roman . (fiche) 
-Extrait 2 : Mersault perd son calme (su Correspondances page 228). 
Lettre à Monsieur Jourdain (fiche) 
Le premier homme : extrait Monsieur Bernard (fiche) 
« La peste »: le contenu et les thèmes du roman. 
Lecture intégrale du roman La peste. 
Vision film documentaire  Les vies de Albert Camus. 
Simone de Beauvoir : la vie- l’œuvre . 
Simone de Beauvoir. L’aventure d’être soi (documentaire). 
-Extrait tiré du roman « Mémoires d’une jeune fille rangée  » : Les comédies des adultes. 
Jean Paul Sartre : la vie, l’œuvre. 
-Extrait tiré du roman «  Les mots » fiche) 
Vercors : la vie, l’œuvre 
Lecture intégrale du roman « Le silence de la mer. 

Vision du film « Le silence de la mer » de P. Boutron (2004) 
Boris Vian : 
La vie, l’œuvre 
« Le déserteur » 
Le théâtre de l’absurde 
Eugène Ionesco: la vie, l’oeuvre  
Extrait de la pièce Rhinocéros : Je suis le dernier homme. 
 
 
 
Pistoia, li   15.05.2023                                                               La docente 
                                                                                        Prof.ssa  Laura Tarabusi 

 

 

 

 

 
 



5. DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 Docente: Laura Crispino 

5.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati: “Nel mondo che cambia” – Maria Rita Cattani – Flavia Zaccarini – 
PEARSON – PARAVIA. 

Ore di lezione effettuate: n. 64 ore diritto economia politica; n. 9 ore educazione civica su 
n. 99 ore previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 03/05/2023) 
 

La classe è composta da 12 alunni (9 femmine e 3 maschi) che l’insegnante ha seguito fin 
dal primo anno del percorso di studi. Si sono registrati risultati progressivamente  positivi, il 
lavoro si è svolto in un clima sereno, di rispetto. Gli alunni hanno lavorato con impegno, 
continuando a manifestare interesse per la materia, partecipando alle lezioni e svolgendo i 
compiti assegnati nel rispetto dei tempi indicati. Il conseguimento delle conoscenze, abilità 
e competenze è stato raggiunto da quasi tutta la classe in modo discreto, da molti in modo 
buono e ottimo.  

Obiettivi raggiunti diritto ed economia politica 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
I contenuti corrispondono ai 
QDR dei LES per diritto ed 
economia politica. In 
grassetto i contenuti 
corrispondenti agli obiettivi 
minimi (6) 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra 
epoche ed in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali. 
 

E’ capace di analizzare la 
realtà contemporanea in 
termini di Forme di Stato 
adottate e di villaggio 
globale. 

- Evoluzione delle Forme di 
Stato: da quello assoluto alla 
Forma di Stato 
democratico e sociale. 
- La globalizzazione e 
l’interdipendenza attivata 
dalle relazioni economiche 
internazionali (con 
particolare riferimento al 
ruolo di UE e ONU) 

Collocare l'esperienza 
personale in un sistema di 

 Distinguere le fondamenta 
normative dell’ordinamento 

- Principi fondamentali 
della Costituzione 
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regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell'ambiente. 

giuridico italiano con cui 
relazionarsi in qualità di 
cittadino nei confronti degli 
organi della PA competenti 
per materia 

- Diritti e doveri dei 
cittadini 
- Organizzazione dello 
Stato e dell’UE 
- Principi e organizzazione 
della Pubblica   
amministrazione 
 
 

 

Riconoscere le caratteristiche 
del sistema socio-economico, 
analizzandolo criticamente in 
modo da  orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Esaminare fatti economici 
osservabili con particolare 
riferimento  alla società di 
mercato ed alle sue varie 
forme. 
Comprendere il ruolo 
economico dello Stato e 
degli organismi 
internazionali che compiono 
scelte di  politica  economica 

- Stato e mercato 
- Fallimenti dl mercato e 
Terzo settore 
- Sistema tributario e 
spesa pubblica 
- Crescita e sviluppo 
- Politiche di 
stabilizzazione 

 

Obiettivi raggiunti educazione civica 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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

Fare proprio il principio di 
responsabilità nell’agire 
quotidiano. 

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

Sensibilizzare la legalità 
democratica 

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. 

Perseguire il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale. 

 

 

 

Conoscere i valori che 
caratterizzano la Cost. 
italiana. 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino. 

 



Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezioni frontali; 

 Discussione guidata. 

Strumenti e sussidi didattici 
1. Libro di testo; 

2. Costituzione. 

Spazi utilizzati: aula scolastica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE 8 

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 11 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 16 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 11 

L’ECONOMIA PUBBLICA 4 

L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 10 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 4 

 

Argomenti educazione civica 
Ore di 
lezione 

Il valore dell’uguaglianza; Obiettivo n. 5 Agenda 2030; parità di genere;  il 
razzismo; disprezzo e diffidenza; lettura “il razzismo spiegato a mia figlia” di T. 

Ben Jelloun. 
1 

Obiettivo n. 10 Agenda 2030 delle Nazioni unite: ridurre le disuguaglianze. Il 
problema migratorio. Vivere in uno Stato di diritto. 

1 

Istruzione e cultura per tutti; Obiettivo n. 4 Agenda 2030: 1 
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Strumenti di verifica e valutazione 

TRIMESTRE: almeno n. 2 verifiche orali; n.1 prova scritta 

PENTAMESTRE: n. 1 prova scritta; almeno n.2 verifiche orali. 

Nel Pentamestre è stata svolta la simulazione della prova d’esame. 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento. 

 
5.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 
maggio 2023. 

DIRITTO 
1. LO STATO  E I SUOI ELEMENTI COSTITUTTIVI:  

- lo Stato e le sue origini; 
- le caratteristiche dello Stato moderno; 
- il territorio, il popolo e la cittadinanza; 
- la condizione giuridica dello straniero; 
- la sovranità. 

2. LA FORMAZIONE DELLO STATO: 
- l’idea dello Stato nel pensiero di Machiavelli; 
- la formazione delle monarchie assolute; 
- la concezione di Hobbes; 
- Look e il contratto sociale. 

3. DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO MODERNO 
- Montesquieu e lo spirito delle leggi; 
- Rousseau e lo Stato del popolo; 
- la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; 
- liberismo e democrazia nel pensiero di Tocqueville; 
- lo Stato liberale la sua crisi; 
- le ideologie socialiste: Saint – Simon e Marx; 
- lo Stato socialista; 
- lo Stato totalitario: fascismo e nazismo; 

istruzione di qualità. Il percorso universitario in Italia: laurea; 
laurea Magistrale; dottorati di ricerca 

Obiettivo n. 16 Agenda 2030: pace, giustizia e istituzioni solide; artt.10 e 11 
Costituzione: approfondimento - impegnarsi per la pace 

1 

I dubbi sulla nascita della Corte Costituzionale. 1 

Art. 21 della Cost.: uso dei social e reputazione. 1 

La figura di Aldo Moro e il suo contributo alla Costituente – Approfondimento 3 



- lo Stato democratico. 
4. LE FORME DI GOVERNO 

- Stato e governo nell’età contemporanea; 
- la monarchia; 
- la repubblica. 

5. LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI 
- le origini storiche della Costituzione; 
- la struttura e i caratteri della Costituzione;  
- il fondamento democratico e la tutela dei diritti; 
- il principio di uguaglianza; 
- il lavoro come diritto e dovere; 
- il principio dell’autonomia e del decentramento; 
- la libertà religiosa e i Patti Lateranensi; 
- la tutela della cultura, della ricerca e dell’ambiente; 
- il diritto internazionale. 

6. LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI 
- la libertà personale; 
- la libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione, 
- i diritti di riunione e associazione; 
- la libertà di manifestazione del pensiero; 
- le garanzie giurisdizionali; 
- i doveri dei cittadini. 

7. RAPPRESENTANZA E DIRITTO DEI CITTADINI 
- democrazia e rappresentanza; 
- i partiti politici; 
- il diritto di voto e il corpo elettorale; 
- i sistemi elettorali e la legge elettorale italiana; 
- gli strumenti di democrazia diretta; 
- gli interventi di cittadinanza attiva. 

8. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
- Il Parlamento: composizione del Parlamento; l’organizzazione delle Camere; il 

funzionamento delle Camere, la posizione giuridica dei parlamentari; l’iter 
legislativo, la funzione ispettiva e quella di controllo. 

- Il Governo: la composizione del Governo; la responsabilità dei ministri; la 
formazione del Governo e le crisi politiche; le funzioni del Governo; l’attività 
normativa del Governo. 

- La Magistratura: il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale; la 
giurisdizione civile; la giurisdizione penale; i procedimento speciali; l’indipendenza 
dei magistrati e la loro responsabilità civile. 

- Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e la sua 
elezione; i poteri del Capo dello Stato; gli atti presidenziali e la responsabilità; il 
ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale; il giudizio sulla legittimità delle 
leggi; le atre funzioni della Corte costituzionale.  
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9. IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
- l’ordinamento internazionale; le fonti del diritto internazionale; l’ONU e la 

Dichiarazione universale dei diritti umani; la NATO, il G8 e il G20; la WTO e 
l’OCSE; il diritto nel mondo globale. 

- l’Unione europea e il processo di integrazione: le origini storiche; le prime tappe 
della Comunità europea; dal Trattato di Maastricht a oggi; gli organi dell’Unione 
Europea; la politica agricola, la politica ambientale e la politica di sicurezza comune; 
i diritti dei cittadini europei.  

ECONOMIA POLITICA 
1. IL RUOLO NELLO STATO DELL’ECONOMIA  

- L’economia mista; 

- Le funzioni economiche dello Stato; 

- Le spese pubbliche; 

- Le entrate pubbliche e il sistema tributario; 

- La pressione tributaria e i suoi effetti. 
 

2. I FALLIMENTI DEL MERCATO E DELLO STATO 

- L’economia del benessere; i fallimenti del mercato (le esternalità); i fallimenti dello 
Stato. 

3. L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 

- La politica economica; l’intervento pubblico; gli strumenti e gli obiettivi della politica 
economica; i cicli economici e le politiche anticicliche; 

- Il bilancio dello Stato; i principi del bilancio; l’analisi costi-benefici; la manovra 
economica; la politica di bilancio e il debito pubblico; la politica di bilancio e la 
governante europea; i principi costituzionali relativi al bilancio; l’iter di approvazione 
del bilancio. 
 

4. GLI SCAMBI INTERNAZIONALI E IL MERCATO GLOBALE 

- Gli scambi con l’estero: i rapporti economici internazionali; le teorie sul commercio 
internazionale*; 

- La bilancia dei pagamenti*. 
5. LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 

- La globalizzazione; 

- I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione; 

- Il ruolo delle multinazionali; 
- le conseguenze economiche dei flussi migratori.  
6. LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CRESCITA SOSTENIBILE 

- Teorie sulla crescita economica ( teoria mercantilista, classica, marxista, il pensiero 
di Schumpeter; 

- la misurazione della crescita e dello sviluppo economico; 

- i problemi legati allo sviluppo; 

- lo sviluppo sostenibile. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 Il valore dell’uguaglianza; Obiettivo n. 5 Agenda 2030; parità di genere; il razzismo; 
disprezzo e diffidenza; lettura “il razzismo spiegato a mia figlia” di T. Ben Jelloun; 

 Obiettivo n. 10 Agenda 2030 delle Nazioni unite: ridurre le disuguaglianze. Il 
problema migratorio. Vivere in uno Stato di diritto; 

 Istruzione e cultura per tutti; Obiettivo n. 4 Agenda 2030: istruzione di qualità Il 
percorso universitario in Italia: laurea; laurea Magistrale; dottorati di ricerca; 

 Obiettivo n. 16 Agenda 2030: pace, giustizia e istituzioni solide; artt.10 e 11 
Costituzione: approfondimento - impegnarsi per la pace; 

 I dubbi sulla nascita della Corte Costituzionale; 

 Art. 21 della Cost.: uso dei social e reputazione; 

 la figura di Aldo Moro e il suo contributo alla Costituente. 
 

 
 

Pistoia, 03 maggio 2023 
L’Insegnante                                                                                                                 

(Prof.ssa Laura Crispino) 
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6. DISCIPLINA      SCIENZE UMANE 

 (Docente: )     prof. Bandini Emiliano 

 

6.1 Relazione del docente 

 

La classe nel corso del triennio si è dimostrata generalmente sempre collaborativa, 
anche se l’impegno e i livelli di apprendimento sono diversificati. Alcuni ragazzi sono 
cresciuti nel corso degli anni sia in conoscenze che in affidabilità. I risultati ottenuti, 
quindi, sia sul piano delle conoscenze che sul profilo della collaboratività sono 
generalmente buoni. Le lezioni sono quasi sempre state partecipate e vivo è stato da 
parte loro l’interesse. Questo mi ha permesso di approfondire alcune tematiche legate 
alla contemporaneità e di discuterne con i ragazzi in modo critico e riflessivo. 

 
 

Libri di testo adottati 

“ Orizzonte Scienze Umane” di E. Clemente e R. Danieli, volume unico, ed Paravia; 

 

Ore di lezione effettuate 

- n. ore 61 (al 15 maggio) 
- n. ore 73 (al 10 giugno) 

Le ore sono risultare 73 su 99 a causa di varie attività che hanno coinvolto la classe come 
risulta dal registro elettronico di classe 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti, a conclusione della classe quinta, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni e pur a livelli diversi di padronanza, dovranno aver raggiunto le 
seguenti:  

 

Conoscenze 

(per i contenuti si rimanda al programma analitico) 

- Le istituzioni 
- Il Potere 
- Democrazia e Totalitarismo 



- la burocrazia  
- le politiche sociali dal Welfare al Terzo settore 
- la povertà 
- Significato e storia della globalizzazione 
- Le trasformazioni nel mondo del lavoro 
- Multiculturalismo e intercultura  
- Metodi e ricerche sociologiche 

 

Abilità 

- Distinguere tra dimensione sociale e dimensione politica del potere 
- Cogliere la centralità del concetto di “legittimazione” del potere 
- Individuare le linee evolutive essenziali della storia dello Stato moderno 
- Acquisire il lessico specifico di base necessario a descrivere le caratteristiche delle 

moderne democrazie liberali 
- Cogliere i tratti tipici degli Stati totalitari e individuare in essi elementi di interesse 

per un’analisi sociale 
- Cogliere i tratti essenziali del Welfare State, individuandone risorse e fattori di 

debolezza 
- Individuare i diversi volti della globalizzazione e le loro connessioni 

Competenze 

- Cogliere in esperienze e situazioni della vita quotidiana fattori e dinamiche di 
respiro globale 

- Individuare le possibili linee evolutive dello scenario globale e le sue criticità 
- Individuare gli aspetti più rilevanti dei cambiamenti del lavoro dipendente negli ultimi 

decenni 
- Acquisire consapevolezza delle differenti prospettive sul tema dell’occupazione e 

dei diversi soggetti che vi sono coinvolti  
- Cogliere la specificità della questione multiculturale in seno alla storia europea degli 

ultimi decenni  
- Individuare interrogativi e problemi innescati dalla rivoluzione digitale 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Problem solving 
- Brainstorming 
- Elaborazione di mappe concettuali 
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Strumenti e sussidi didattici 

- Libri di testo 
- Articoli 
- Pubblicazioni scientifiche 
- Estratti di opere 

Spazi utilizzati 

- Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

ARGOMETI TRATTATI, NON IN MODO ANALITICO Ore di lezione 

La Scuola di Chicago: William Thomas, Robert Park, Nel 
Anderson (The Hobo) 

La cultura Hobo e la Beat Generation, Jack Keruac, Sulla 
strada (1957) 

Taylorismo e Fordismo, confronto con l’etica Hobo 

Howard Becker, Labelling theory, teoria dell’etichettamento e 
studio sui musicisti da ballo. La devianza non come qualità del 
soggetto ma come determinante sociale (Edwin M. Lemert 
devianza primaria e secondaria). 

Periferia come luogo di “disorganizzazione sociale” e 
collegamenti con la devianza 

Multiculturalismo (visione moderata e radicale della convivenza), 
Amartya Sen, Identità e violenza (2006). Il paradigma 
interculturale e la sua diversità rispetto al Multiculturalismo. 

Dominque Schnapper, Integrazione (1990). Concetto di Stato – 
Nazione. Globalizzazione e migrazioni.  

Arthur Kleinman, “la sofferenza urbana e sociale”, le disfunzioni 
della burocrazia, L’ethos burocratico di Max Weber e il concetto 
di “non - luogo” Marc Augé 

Educazione Civica: Rousseau, il Contratto sociale 
nell’interpretazione di Jacob Talmon, nel testo “Le origini della 
democrazia totalitaria” (1954).  

22  

(Settembre/Novembre) 

Alexis de Tocqueville, il sistema penitenziario americano e lo 
studio sulla democrazia americana. I quaccheri all’origine del 
sistema penitenziario americano. 

Jeremy Bentham, il modello utilitaristico del penitenziario, 

22  

(Novembre/Marzo) 



ARGOMETI TRATTATI, NON IN MODO ANALITICO Ore di lezione 

“Panopticon, ovvero la casa d’Ispezione” (1791) 

Max Weber “Economia e società” (1922), il Potere. I tipi ideali del 
potere. Concetto di razionalizzazione e “disincanto del mondo” 

Philip Zimbardo, “L’effetto lucifero” (1971), confronto 
l’esperimento di Stanley Milgram “Obbedienza all’autorità” 
(1974) 

Erving Goffman, Il modello drammatologico, le Istituzioni Totali e 
“Microfisica del Potere” (1977) di Michel Foucault 

La Povertà. La legge sui poveri del 1843 in Inghilterra. Le 
Workhouses, modello di istituzione totale e visione della povertà. 
Il povero come deviante da rieducare. La visione 
monodimensionale e multidimensionale della povertà, in 
Amartya Sen.  

Unicef e Agenda 2030. Bambini e adolescenti in condizione di 
povertà assoluta nel mondo e in Italia.  

Il concetto di Sostenibilità ambientale a confronto con la 
Decrescita felice di Serge Latouche. Il “paradosso della Felicità” 
di Richard Esterlin. Estrazione del Cobalto in Congo e 
condizione dei minori nelle miniere (articolo giornale). 

Le origini storiche e culturali del Welfare State. I modelli di 
welfare dopo gli anni Settanta del Novecento: dall’economia 
keynesiana al neoliberismo di Milton Friedman.  

Educazione civica: il giusnaturalismo  di Kant e il concetto di 
“socievole insocievolezza” analogie con il pensiero di Alfred 
Adler;  

In Kant: Stato Paternalistico (Stato dispotico) e Patriottico (stato 
liberale) collegamenti con Alexis de Tocqueville. 

Dal Welfare state al welfare mix e il ruolo del Terzo Settore.  

Diogene di Sinope e il Progetto Diogene (Vivere in Strada), 
esempio di welfare mix.  

Shoshana Zuboff, “Il capitalismo della sorveglianza” (2019); il 
mercato delle intelligenze artificiali; la teoria comportamentista di 
Skinner e Watson come modello del “controllo” sociale. Walden 
Two (1945) romanzo utopistico di Skinner analogie con la Città 
Ideale di Platone.  

Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione (1964) 

21 

(Marzo/Maggio) 
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ARGOMETI TRATTATI, NON IN MODO ANALITICO Ore di lezione 

La Globalizzazione (i suoi diversi volti). George Ritzer, La 
Mecdonalizzazione della società (1993)* 

Educazione Civica: Herbert Marcuse Eros e Civiltà (1955) . 
L’uomo a una dimensione (1964) confronto con l’opera di Freud 
Disagio della Civiltà (1929) e con Serge Latousche Usa e getta 
(2013) e Bauman Vita Liquida (2008) 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

- Colloqui 
- Mini-trattazioni 
- Quesiti 
- Prova scritta tradizionale 

 

 

 

 
Pistoia, 15/05/2023                                                
 

                                                                                   Prof. Emiliano Bandini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



6.2 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

         A.S.2022/2023                         Scienze Umane                   Prof. Emiliano Bandini 

 

- La scuola di Chicago: William Thomas, Robert Park, Ernest Burgness e Niel 
Anderson 

- Taylorismo e Fordismo, confronto con l’etica Hobo 

- Howard Becker: uno studio sui musicisti da ballo  
- La devianza non come qualità del soggetto (Cesare Lombroso, L’uomo deviante) 

ma come determinante sociale. Le profezie che si auto avverano di Merton 
- Periferia come luogo di “disorganizzazione sociale” e connessioni con la devianza  
- Le istituzioni: le istituzioni come rete di status e ruoli 
- La struttura delle organizzazioni e la burocrazia 
- I caratteri della burocrazia 
- L’ethos burocratico di Max Weber, il concetto di razionalizzazione e disincanto del 

mondo 
- Le disfunzioni della burocrazia, “la trasposizione delle mete” di Merton 
- Le norme sociali: le regole di convivenza 
- Caratteristiche delle norme sociali 
- Lo Stato totalitario, richiami al testo “Le origini della democrazia totalitaria” di Jacob 

Talmon 
- L’interazionismo simbolico di Mead e Blumer e la sociologia comprendente di 

Weber a confronto con il paradigma positivista 
- Erving Goffman, il modello drammatologico (analisi delle istituzioni totali) 
- Il Panopticon di Jeremy Bentham 
- Alexis de Tocqueville, il sistema penitenziario americano e lo studio sulla 

democrazia americana 
- Le origini storiche e culturali del Welfare State. I modelli di welfare dopo gli anni 

Settanta del Novecento: dall’economia keynesiana al neoliberismo di Milton 
Friedman.  

- Welfare state, welfare mix e Terzo Settore. 
- Il Potere: aspetti fondamentali e la microfisica del potere di Michel Foucault 
- L’analisi del potere in Max Weber 
- La globalizzazione: dalla terza rivoluzione industriale alla delocalizzazione alla 

glocalizzazione. George Ritzer, La Mecdonalizzazione della società (1993)* 
- Multiculturalismo. Dalla multiculturalità, multiculturalismo e intercultura. Il modello 

del multiculturalismo radicale individuato da Amartya Sen 
- La legge sui poveri del 1843 in Inghilterra. Le Workhouses, modello di istituzione 

totale e visione della povertà. Il povero come deviante da rieducare. 
- La Povertà: povertà assoluta, relativa e fluttuante. 
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- Shoshana Zuboff, “Il capitalismo della sorveglianza” (2019); il mercato e i pericoli 
delle intelligenze artificiali. L’esperimento  del 2012 di Facebook. “Walden Two” 
(1945) romanzo utopistico di Skinner (esempio di società Tecnocratica).  

- Philip Zimbardo, “L’effetto lucifero” (1971), confronto l’esperimento di Stanley 
Milgram “Obbedienza all’autorità” (1974) 

- Unicef e Agenda 2030. Bambini e adolescenti in condizione di povertà assoluta nel 
mondo e in Italia.  

- Il concetto di Sostenibilità ambientale a confronto con la Decrescita felice di Serge 
Latouche. Il “paradosso della Felicità” di Richard Esterlin. Estrazione del Cobalto in 
Congo e condizione dei minori nelle miniere. 

- Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione (1964) 

- Periferia e devianza in confronto con il concetto di Non – luogo di Marc Augé 
- Arthur Kleiman e la sofferenza urbana 
- Il Progetto Diogene esempio di Welfare Mix. 
- Metodologia della ricerca (qualitativa e quantitativa) la ricerca di Theodor Adorno 

sulla personalità autoritaria  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA: la tematica di educazione civica è stata affrontata come 
riflessione storico critica rispetto al concetto di democrazia e i suoi pericoli. 

- Rousseau, il Contratto sociale nell’interpretazione di Jacob Talmon, nel testo 
“Le origini della democrazia totalitaria” (1954). 

- il giusnaturalismo  di Kant e il concetto di “socievole insocievolezza” analogie 
con il pensiero di Alfred Adler;  

- In Kant: Stato Paternalistico (Stato dispotico) e Patriottico (stato liberale) 
collegamenti con Alexis de Tocqueville. 

- La scuola di Francoforte, caratteristiche. Herbert Marcuse Eros e Civiltà 
(1955) confronto con l’opera di Freud Disagio della Civiltà (1929). L’uomo a 
una dimensione (1964) di Herbert Marcuse. Serge Latousche Usa e getta 
(2013) e Bauman Vita Liquida (2008). 

 
 
 
Pistoia, 15/05/2023 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. DISCIPLINA      FILOSOFIA 

 (Docente: )     prof. Bandini Emiliano 
 

7.1 Relazione del docente  

La classe nel corso del triennio si è dimostrata generalmente sempre collaborativa, 
anche se l’impegno e i livelli di apprendimento sono diversificati. Alcuni ragazzi sono 
cresciuti nel corso degli anni sia in conoscenze che in affidabilità. I risultati ottenuti, 
quindi, sia sul piano delle conoscenze che sul profilo della collaboratività sono 
generalmente buoni. Le lezioni sono quasi sempre state partecipate e vivo è stato da 
parte loro l’interesse. Questo mi ha permesso di approfondire alcune tematiche legate 

alla contemporaneità e di discuterne con i ragazzi in modo critico e riflessivo. 

 

Libri di testo adottati 

- Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, paravia, vol. 2 
- Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, paravia, vol. 3 

 

 

Ore di lezione effettuate 

- n. ore 55 (al 15 maggio) 
- n. ore 66 (al 10 giugno) 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti, a conclusione della classe quinta, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni e pur a livelli diversi di padronanza, dovranno aver raggiunto le 
seguenti:  

 

CONOSCENZE 
 
(Per i contenuti trattati si veda il programma analitico) 
 

- Immanuel Kant  
- Johann Fichte 
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
- Arthur Schopenhauer 
- Søren Aabye Kierkegaard 
- Karl Marx 
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- Auguste Comte  
- Friedrich Wilhelm Nietzsche 
- Henri-Louis Bergson 

 
 
 
ABILITÀ  
 

- Comprendere e saper individuare, a partire da una nozione o all’interno di una 
relazione tra concetti o da un testo, le diverse problematiche filosofiche  

- Saper analizzare un problema sulla base delle conoscenze apprese  
- Saper utilizzare il lessico filosofico, individuando i collegamenti semantici e tematici 

interni ad un testo o ad una problematica filosofica  
- Saper utilizzare gli apporti specifici ed interdisciplinari della cultura filosofica, 

avendo acquisito le conoscenze dei principali nuclei tematici 
- Essere capaci di orientarsi cronologicamente definendo i concetti-chiave, e di 

esprimere la diversità riguardante le argomentazioni basilari e quella concernente i 
diversi procedimenti del ragionamento  

- Cogliere il contributo che ciascuna teoria filosofica ha fornito alla comprensione del 
rapporto dell’individuo con se stesso e con il mondo 

 
 
COMPETENZE  
 

- Comprendere e saper individuare, a partire da una nozione o all’interno di una 
relazione tra concetti o da un testo, le diverse problematiche filosofiche  

- Saper analizzare un problema sulla base delle conoscenze apprese  
- Saper esporre in modo chiaro e coerente con lessico specifico  
- Saper utilizzare il lessico filosofico, individuando i collegamenti semantici e tematici 

interni ad un testo o ad una problematica filosofica  
- Saper utilizzare gli apporti specifici ed interdisciplinari della cultura filosofica, 

avendo acquisito le conoscenze dei principali nuclei tematici  
- Saper esporre in modo chiaro e coerente con lessico specifico 
- Saper rielaborare in modo semplice ma autonomo i contenuti appresi 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

- lezioni frontali 
 



Strumenti e sussidi didattici 

- libri di testo 
 

Spazi utilizzati 

- aule scolastiche 
 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

 

Argomento Ore di lezione 

 Immanuel Kant: a) il problema della conoscenza nella 
Critica della ragion pura; b) il problema della morale 
nella Critica della ragion pratica; c) il problema 
estetico nella Critica del giudizio; d) Il giusnaturalismo 
in Kant e la sua visione politica 

10 

 Hegel: a) i capisaldi del sistema hegeliano; b) La 
fenomenologia dello spirito;  

5 

 Schopenhauer: rappresentazione e volontà (tutto 
Schopenhauer pagine su libro di testo) 

 

5 

 Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 
(tutto Kierkegaard pagine su libro di testo) 

 

5 

 Johann Fichte, Discorsi alla nazione tedesca; Lo 

Stato commerciale chiuso; La missione del Dotto. 

4 

 L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx: a) 
l’alienazione e il materialismo storico; b) il sistema 
capitalistico e il suo superamento. (aspetti generali) 

 

6 
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 Nietzsche: a) la crisi delle certezze filosofiche; b) la 
fedeltà alla tradizione: il cammello; c) l’avvento del 
nichilismo: il leone; d) l’uomo nuovo e il superamento 
del nichilismo: il fanciullo. 

 

11 

 Bergson, l’essenza del tempo; l’evoluzione creatrice; 
lo slancio vitale; Il riso. Saggio sul significato del 
comico* 

 

4 

 

 

 

 

 

Pistoia, 15/05/2023                                                
 

Prof. Emiliano Bandini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO A.S. 2022/2023 

FILOSOFIA – Prof. Bandini Emiliano  

 

 Immanuel Kant: 
- Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminsmo? (1784) 
- Idea di una storia universale dal punto di vista cosmologico (1784) 
- Primi principi metafisici della dottrina del diritto (1797) 
- Fondazione della metafisica dei costumi (1785) 
- Critica della ragion pura (1781) 
- Critica della ragion pratica (1788) 
- Critica del giudizio (1790) 
- Per la pace perpetua (1793) 

 

 Fichte:  
- Lezioni sulla missione del Dotto (1794) 
- Lo stato commerciale chiuso (1800) 
- Discorsi alla nazione tedesca (1807-1808) 
- Fondamenti del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza 

(1796) 
 

 Hegel: 
- La fenomenologia dello Spirito (1807) 

 

 Schopenhauer:  

- Il mondo come volontà e rappresentazione (1813) 

 

 Kierkegaard:  

- Sul concetto di ironia con particolare riferimento a Socrate (1830) 
- Aut – Aut (1843) 
- Timore e tremore (1843) 

 

  Feuerbach: Fondamenti della filosofia dell’avvenire (accenni) 

 

 Marx:  

- Manoscritti economico filosofici 1844 (1932) 

- Manifesto del partito comunista (1848) 

- Ideologia tedesca (1846) 

- Il Capitale (1867 - ) accenni 
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 Nietzsche:  

- La nascita della tragedia (1872) 

- La gaia scienza (1882) 

- Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno (1891) 

- Al di là del bene e del male (1886) 

- La genealogia della morale (1887) 

- La volontà di potenza (1906, postumo) 

 

 Bergson:  

- Saggio sui dati immediati della coscienza (1889) 

- L’evoluzione creatrice (1907) 

- Il riso. Saggio sul significato del comico (1900)* 

 

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

 
 
Pistoia, 15/05/2023 
 
          Docente 
         Prof. Emiliano Bandini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. MATEMATICA 

 (Docente: Antonella Esposito) 
 
8.1 Relazione del docente 
 
Libri di testo adottati 
Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone Anna – MATEMATICA AZZURRO 2 ED. - 
volume 5 con tutor (LDM) – Zanichelli ed. (ISBN: 9788808352279) 
 
Ore di lezione effettuate  
Alla data odierna del 06 maggio 2023 sono state effettuate 68 ore di lezione su 99 ore 
previste dal piano di studi 
 
Obiettivi raggiunti 
Seppur con livelli differenti la classe ha, nel complesso, raggiunto i seguenti obiettivi 
disciplinari: 
 
Conoscenze 

 Funzioni  

 Limite e continuità di una funzione 

 Calcolo della derivata di una funzione 

 Ricerca di massimi, minimi, flessi 

 Studio di funzione 
 
Abilità 

 Calcolare limiti di semplici funzioni 

 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto 

 Calcolare la derivata prima e le derivate di ordine superiore di una funzione  

 Eseguire lo studio del grafico probabile di semplici funzioni  
 
Competenze 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.     
 
Contenuti 
Vedi programma analitico. 
 
Metodo di insegnamento 
Lezioni frontali ed esercitazioni; visione di video ed animazioni realizzate con Geogebra; 
lavori di gruppo. 
Sono stati effettuati ripassi periodici in classe principalmente in vista delle verifiche scritte.   
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Spazi utilizzati 
Aula 
 
 
Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento  Ore di lezione 

FUNZIONI 12 

LIMITI DI FUNZIONE – RICERCA ASINTOTI 18 

CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 12 

DERIVATE: calcolo e teoremi 20 

RICERCA DI MASSIMI, MINIMI E FLESSI 6 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati dopo il 15 maggio. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Le verifiche effettuate durante l’anno si sono basate su prove orali riguardanti la parte 
teorica del programma svolto e l’elaborazione di esercizi. Sono state valutate anche la 
partecipazione e l’impegno dei singoli alunni. Le verifiche scritte sono state incentrate sullo 
studio di semplici funzioni e lettura del grafico (dominio, segno, intersezioni con gli assi, 
limiti e continuità, ricerca di massimi e minimi, ricerca di flessi). 
Sono state effettuate almeno due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre tra scritte e 
orali. 
Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento e qui di seguito riprodotte. 
 
8.2 Programma analitico 
Funzioni: 
Definizione e classificazione di funzione; dominio e segno di una funzione sia dal punto di 
vista grafico che analitico: in particolare, per funzioni razionali intere, funzioni razionali 
fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche; punti di intersezioni 
del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; eventuali simmetrie di una funzione. 
 
Limiti: 
Intervalli limitati e illimitati; intorno di un punto: intorno circolare, intorno destro e sinistro, 
intorno di infinito. 
Interpretazione grafica del concetto di limite di una funzione: limite finito per x che tende a 
un valore finito;  limite finito per x che tende a un valore infinito; limite infinito per x che 
tende a un valore finito; limite infinito per x che tende a un valore infinito e relativi limiti 
destro e sinistro per tutti i casi; teorema di unicità del limite (enunciato). 



Algebra dei limiti: limite della somma algebrica di funzioni, limite del prodotto di funzioni e 
limite del quoziente di funzioni; forme di indecisione: +∞ - ∞, 0/0 e ∞/∞; infinitesimi, infiniti 
e loro confronto. 
 
 
 
Continuità:  
Interpretazione grafica del concetto di continuità di una funzione; classificazione dei punti 
di discontinuità di una funzione.  
Teoremi sulle funzioni continue (enunciati): teorema di Weierstrass, teorema di esistenza 
degli zeri.  
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione e ricerca. 
 
Derivate: 
Calcolo delle derivate sulla base della definizione.  
Derivate fondamentali delle funzioni trattate (funzione costante, funzione identica, funzione 
potenza, funzione logaritmica, funzione esponenziale, funzione seno, funzione coseno); 
algebra delle derivate: derivata della somma algebrica di funzioni, del prodotto di funzioni, 
del quoziente di funzioni; derivata delle funzioni composte; derivate di ordine superiore al 
primo. 
Retta tangente e punti di non derivabilità. 
Teoremi del calcolo differenziale (solo enunciati senza esercizi): teorema di Lagrange, 
teorema di Rolle, teorema di  Fermat; massimi, minimi e flessi di una funzione. 
 
Studio di funzione: 
Grafico probabile di semplici funzioni (funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte, 
funzioni irrazionali): dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi 
del dominio e asintoti.  
Ricerca di massimi, minimi e flessi di una funzione con derivata prima e seconda. 
 
 
Considerazioni relative alla classe: 
Il gruppo classe si è dimostrato nel complesso collaborativo e partecipe alle attività 
proposte durante il corso dell’anno. Nonostante  il livello di partenza non adeguato e 
disomogeneo, posso affermare che gran parte della classe ha raggiunto una preparazione 
sufficiente e ha compreso i concetti basilari dell’analisi. In particolare, alcuni alunni si 
distinguono per la brillantezza dei risultati. Il livello di partenza della classe e le diffuse 
lacune di base non hanno permesso di approfondire gli argomenti trattati e di affrontare lo 
studio di funzioni più complicate.  
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9. FISICA 
 (Docente: Esposito Antonella) 
 
9.1 Relazione del docente 
 
Libri di testo adottati 
James Walker – Dialogo con la Fisica – Volume 3 – Linx (ISBN: 9788863649710) 
 
 
Ore di lezione effettuate  
Alla data odierna del 6 maggio 2023 sono state effettuate 50 ore di lezione su 66 ore 
previste dal piano di studi 
 
Obiettivi raggiunti 
Seppur con livelli differenti la classe ha, nel complesso, raggiunto i seguenti obiettivi 
disciplinari: 
 
Conoscenze 
Elettrostatica: cariche elettriche e legge di Coulomb, campo elettrico, energia potenziale e 
differenza di potenziale, condensatori e capacità. 
Corrente elettrica: resistenze, circuiti elettrici e potenza elettrica. 
Elettromagnetismo: magneti e campo magnetico, esperienze di Oersted, Faraday e 
Ampère; forza di Lorentz. 
Induzione elettromagnetica: legge di Faraday – Neumann – Lenz. 
Equazioni di Maxwell e spettro elettromagnetico. 
 
Abilità 
Analizzare, impostare e risolvere semplici esercizi relativi agli argomenti affrontati. 
Analizzare formule inerenti agli argomenti trattati. 
 
Competenze 
Esaminare il concetto di interazione a distanza ed introdurre il concetto di campo. 
Calcolare valori di resistenze, correnti, tensioni, potenza assorbita o dissipata in un 
circuito. 
Descrivere le esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti. 
 
Contenuti 
Vedi programma analitico. 
 
Metodo di insegnamento 
Lezioni frontali ed esercitazioni anche attraverso l’utilizzo di esempi pratici; visione di video 
e simulazioni di esperimenti di laboratorio (PhET: simulazioni gratuite online di Fisica); 
lavori di gruppo; esperienze di laboratorio. 
Sono stati effettuati ripassi periodici in classe principalmente in vista delle verifiche scritte.   



 
Spazi utilizzati 
Aula; laboratorio di Fisica. 
 
 
 
Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento  Ore di lezione 

ELETTROSTATICA 19 

CORRENTE ELETTRICA 9 

ELETTROMAGNETISMO  21 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati dopo il 15 maggio. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 
Le verifiche effettuate durante l’anno si sono basate su prove orali e scritte riguardanti la 
parte teorica del programma svolto e l’elaborazione di semplici esercizi.  
Sono state oggetto di valutazione anche le relazioni delle esperienze effettuale nel 
laboratorio di Fisica relative ad esperimenti con circuiti elettrici, campi magnetici e 
induzione elettromagnetica.  
Durante l’anno scolastico sono state effettuate almeno due verifiche nel trimestre e tre nel 
pentamestre tra scritte e orali. Oggetto di valutazione sono stati anche la partecipazione e 
l’impegno dei singoli alunni.  
Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 
sede di Dipartimento. 
 
9.2 Programma analitico 
Elettrostatica: 
Carica elettrica ed elettrizzazione: elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; 
conduttori ed isolanti. 
La legge di Coulomb per cariche poste nel vuoto e in un mezzo dielettrico; 
sovrapposizione di forze elettriche. 
Il campo elettrico generato da una carica puntiforme; sovrapposizione dei campi; linee di 
campo elettrico per una singola carica e per due cariche; flusso del campo elettrico e 
legge di Gauss (senza dimostrazione). 
Energia potenziale elettrica; potenziale elettrico e differenza di potenziale; relazione tra 
potenziale e campo elettrico; superfici equipotenziali. 
Condensatori piani e capacità. 
 
La corrente elettrica: 
Definizione di intensità di corrente; circuiti elettrici; cenni sulla forza elettromotrice: 
generatore ideale e reale; resistenza elettrica: definizione, prima e seconda legge di Ohm; 
effetto Joule; potenza elettrica. 
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Circuiti con resistenze in serie e in parallelo; circuiti con condensatori in serie e in 
parallelo. 
Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
 
 
 
Elettromagnetismo:  
Magneti e campo magnetico; linee di forza del campo magnetico; campo magnetico 
terrestre. 
Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted, Faraday 
e Ampère. 
Forza magnetica su una carica in moto: forza di Lorentz. 
Legge di Biot – Savart; campo magnetico generato al centro di una spira; campo 
magnetico generato da un solenoide. 
Magnetismo nella materia. 
 
Induzione elettromagnetica ed equazioni di Maxwell:  
Flusso del campo magnetico; forza elettromotrice indotta; legge di Faraday – Neumann – 
Lenz. 
Cenni su:  
equazioni di Maxwell (senza dimostrazioni) e loro significato fisico; onde elettromagnetiche 
e spettro elettromagnetico. 
 
Considerazioni relative alla classe: 
Il gruppo classe si è dimostrato nel complesso collaborativo e partecipe alle attività 
proposte durante il corso dell’anno.  
Nonostante  il livello di partenza non adeguato e disomogeneo, gran parte della classe ha 
raggiunto una preparazione sufficiente e ha compreso i concetti basilari 
dell’elettromagnetismo. In particolare, alcuni alunni si distinguono per la brillantezza dei 
risultati ottenuti. Particolare interesse e partecipazione si sono evidenziati nelle attività 
laboratoriali e nei lavori di gruppo realizzati durante l’anno. 
Il livello di partenza della classe e le diffuse lacune di base non hanno permesso di 
affrontare la risoluzione di problemi più complessi. Per questo motivo, durante l’anno 
scolastico, sono stati affrontati solo semplici esercizi.  

 



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 .  Alcuni 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 
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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. 

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. 
 
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. 
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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 
 
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,  Ia orana Maria,  Da dove veniamo? Che siamo? 
Dove andiamo? 

 
 

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 maggio 2023 
           La docente 
               
         Prof.ssa Alessandra Caselli
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11. DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Valeria Militello 
 

11.1 Relazione del docente  

prof.ssa Militello Valeria 

Libri di testo adottati 

“Il Corpo e i suoi linguaggi” 

G.D’ Anna 

Ore di lezione effettuate 

N° 57 su N° 66 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 15/05/2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Definizione e classificazione del movimento. 

- Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette. 

- Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie e le funzioni fisiologiche (capacità 
condizionali). 

- Il processo coordinativo (capacità coordinative generali e speciali). 

- L’allenamento delle capacità motorie. 

- Le regole degli sport praticati. 

- Le capacità tecniche e tattiche degli sport individuali praticati. 

- I fondamentali degli sport di squadra praticati. 

- Le tattiche di gioco degli sport praticati. 



- I principali ruoli nel gioco praticato e le loro caratteristiche. 

- L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

- Principi etici sottesi alle discipline sportive. 

- Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali, fisiche, sociali. 

- Sport come mezzo di integrazione fra le culture diverse. 

- I principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in 
palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

- Le tecniche di assistenza attiva durante il lavoro individuale, di coppia e di gruppo. 

- Il codice comportamentale del primo soccorso. 

- Il trattamento dei traumi più comuni. 

- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni: in montagna, in acqua. 

- Le norme comportamentali da osservare in caso di infortunio. 

Sezione B- Consuntivo delle attività svolte dai singoli docenti 

Abilità 

- Realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione personale. 

- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche complesse 
anche non abituali. 

- Svolgere attività di differente durata e intensità. 

- Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli 
alla richiesta della prestazione. 

- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

- Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

- Riconoscere e adeguarsi al ritmo delle azioni. 
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- Analizzare e riprodurre schemi motori complessi. 

- Applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in modo origimnale e creativo 
un problema motorio. 

- Assumere ruoli all’interno del gruppo classe in relazione alle proprie capacità 
individuali. 

- Analizzare tecnicamente e individuare gli eventuali errori nella prestazione (propria 
e altrui). 

- Saper organizzare autonomamente un allenamento. 

- Saper effettuare esercizi di riscaldamento muscolare. 

- Saper effettuare esercizi di defaticamento muscolare dopo un allenamento. 

- Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli adatti alle proprie capacità 
fisico-tecniche e responsabilità tattiche. 

- delle capacità motorie ed espressive (realizzazione di movimenti complessi 
attraverso l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive, 
gestione di varie Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di 
gioco. 

- Utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di primo soccorso. 

- Conoscere i principi basilari di una corretta alimentazione e saperli applicare. 

- Muoversi in sicurezza in diversi ambienti. 

- Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo. 

- Praticare in forma globale attività all’aria aperta. 

Competenze 

- Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale metodiche di 
allenamento per affrontare attività motorie di più alto livello). 



- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (maturazione di uno stile di vita sano 
ed attivo, adozione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse 
attività e conoscenza delle informazioni relative al primo soccorso). 

- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (esperienze motorie ed 
organizzative in ambiente naturale sia individuale che di gruppo; utilizzo di 
dispositivi tecnologici a supporto delle attività). 

 

Contenuti 

V. programma analitico 

Metodo di insegnamento 

La conduzione del lavoro scolastico si è tradotta in: 

- Lezioni espositive 

- Lezioni frontali 

- Lavoro di gruppo 

- Conversazioni, discussioni, confronti 

- Stimolo all’iniziativa 

- Attività operativa 

- Esercitazioni 

 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo 

Spazi utilizzati 

- Aula di lezione 

- Parco di Monteoliveto 

- Palestra Masotti 
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- Palestra interna dell’istituto 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

La percezione di sé e il comportamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive (conoscere e padroneggiare il 
proprio corpo in varie situazioni motorie ed espressive e sviluppare le 
potenzialità funzionali). 

25 h 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (riconoscere, ricercare e 
applicare comportamenti di promozione allo star bene in ordine a un 
sano stile di vita e alla prevenzione. Assumere comportamenti 
responsabili nella tutela della sicurezza). 

15 h * 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (individuare e 
educare ai benefici che derivano dalla pratica di attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti, saper utilizzare le moderne tecnologie per 
svolgere attività all’aperto in sicurezza). Saper utilizzare le moderne 
tecnologie per svolgere attività in diversi ambienti al fine di 
mantenere e/o potenziare le proprie capacità fisiche. 

20 h 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Gli elementi considerati per la valutazione sono stati. 

- Interazione docente/discente  

- Prove orali 

- Prove scritte 

- Relazioni sugli argomenti trattati 

- Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

- Verifiche di accertamento in genere 

- Interesse e partecipazione alle attività proposte 

- Puntualità nella consegna dei compiti assegnati (relazioni, verifiche) 



Per la valutazione delle prove si è fatto riferimento alle griglie elaborate in sede di 
Dipartimento e reperibili sul sito della scuola. 

 

11.2 Programma analitico 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 
Maggio 2023 

- Le qualità motorie: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare, equilibrio 
- Efficienza fisica e allenamento 
- Capacità motorie condizionali e coordinative: consolidamento e sviluppo 
- Apparato scheletrico 
- Apparato cardiocircolatorio 
- Sistema muscolare 
- Elementi di traumatologia e primo soccorso 
- Droghe, alcool e doping * 
- BLSD 
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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 06.05.2023) 
 
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 



Argomento Ore di lezione 

*LE ALTRE RELIGIONI 3 

 
Strumenti di verifica e valutazione 
Interventi, interrogazioni 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Pistoia, 15/05/2023 
 
        Prof. Alessandro Carmignani 
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