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SEZIONE A 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

1. PROFILO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Il profilo educativo, il piano di studio e il quadro orario del percorso di Liceo Economico 

Sociale seguito dalla classe 5 E nel quinquennio 2016/17-2020/21 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: 

● avere acquisito competenze in una seconda lingua comunitaria (spagnolo) 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 scelte 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. 

 

                                                

1Art. 2 comma 2 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante 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, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

2Art. 9 comma 1 DPR 89/2010. 
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2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE 

2.1. Composizione della classe 

La classe 5E LES è attualmente composta da 13 studenti (10 ragazze e 3 ragazzi), tutti 

provenienti da questo Istituto. 

 

2.2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio. 

Continuità didattica nel triennio (docenti di ruolo e non - stabilità dei docenti) 

Rispetto alla composizione iniziale, nell’arco del triennio, sono cambiati alcuni docenti 

come si evince dagli elenchi qui di seguito indicati: 

Continuità didattica nelle seguenti discipline:  

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Maria Rita Mazzei Prof.ssa Maria Rita Mazzei Prof.ssa Maria Rita Mazzei 

STORIA Prof.ssa Maria Rita Mazzei Prof.ssa Maria Rita Mazzei Prof.ssa Maria Rita Mazzei 

LINGUA STRANIERA 2 

(SPAGNOLO) 

Prof.ssa Giovanna Lucchesi Prof.ssa Giovanna Lucchesi Prof.ssa Giovanna Lucchesi 

SCIENZE UMANE 
Prof.ssa Maria La Mura 

Prof.ssa Maria La Mura Prof.ssa Maria La Mura 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Laura Crispino Prof.ssa Laura Crispino Prof.ssa Laura Crispino 

LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE) Prof.ssa Anna Marini Prof.ssa Anna Marini Prof.ssa Anna Marini 

STORIA DELL’ARTE Prof. Nicola Bottari 
Scarfantoni 

Prof. Nicola Bottari 
Scarfantoni 

Prof. Nicola Bottari 
Scarfantoni 

 

Tutti i docenti sopra citati sono di ruolo. 

 

Discontinuità didattica nelle seguenti discipline: 

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

FISICA Prof.ssa Sandra De Cicco/ 
Prof.ssa Giulia Marini 

Prof. Fabrizio Mancinelli Prof. Fabrizio Mancinelli 

MATEMATICA Prof.ssa Sandra De Cicco/ 
Prof.ssa Giulia Marini 

Prof. Fabrizio Mancinelli Prof. Fabrizio Mancinelli 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Giovanni Saracini / Prof. 
Palchetti Giacomo 

Prof. Giovanni Saracini/ Prof. 
Castellitto Francesco 

Prof. Giovanni Saracini/ Prof. 
Maffei Andrea /Prof. 
Piccolotto Matteo/ Prof. 
Tondini Alberto 

FILOSOFIA Prof. Brentan Marco Prof.ssa Maria La Mura Prof.ssa Maria La Mura 

RELIGIONE Prof. Francesco Cavagna Prof. Alessandro Carmignani Prof. Alessandro Carmignani 

Tutti i docenti sopra citati sono di ruolo tranne i seguenti professori:  

- Prof.ssa Giulia Marini (supplente - a.s. 2020/21) 
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- Prof. Palchetti Giacomo (supplente - a.s. 2020-2021) 

- Prof. Francesco Cavagna (supplente - a.s. 2020-2021) 

- Prof. Castellitto Francesco (supplente - a.s. 2021/2022) 

- Prof. Maffei Andrea (supplente – a.s. 2022/2023) 

- Prof. Piccolotto Matteo (supplente – a.s. 2022/2023) 

- Prof. Tondini Alberto (supplente – a.s. 2022/2023) 

 

2.3. Profilo della classe 

Gli studenti, che compongono la classe 5E LES (Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico Sociale), provengono per lo più dalla città di Pistoia. Durante il triennio la 

classe ha subito un parziale cambiamento per la perdita, nel corso degli anni, di alcuni 

allievi, come di seguito elencato. La classe conta uno studente certificato BES. 

 

CLASSE ANNO SCOLASTICO NUMERO STUDENTI VARIAZIONI 

3^ 2020/2021 18 (6 M. e 12 F.) n. 2 alunne non sono state ammessa alla 

classe successiva; n. 4 alunni ritirati e 

trasferiti in altro istituto; 

4^ 2021/2022 15 (4 M. e 11 F.) n.3 alunne provenienti da altre sezioni 

dello stesso liceo di cui n. 1 alunna ritirata 

nel corso dell’anno; n.2 alunni non 

ammessi alla classe successiva. 

5^ 2022/2023 14 (4 M. e 10 F.) n. 1 alunno proveniente da altra quinta 

dello stesso istituto; n. 1 alunno 

proveniente da altro liceo. Attualmente la 

classe ha n. 13 studenti poiché n.1 

alunno si è trasferito presso altra scuola. 

 

La classe ha manifestato un continuo progresso nella coesione e nella solidarietà 

reciproca, ha saputo portare avanti un percorso di maturazione, migliorando 

continuamente sia nel comportamento che nell’interesse, evidenziando una buona 

partecipazione rispetto alle proposte affrontate, puntualità nello svolgimento del lavoro 

domestico. Il percorso del triennio è stato fortemente influenzato dalla pandemia da Covid 

19, che ha reso necessari lunghi periodi di Didattica a Distanza, che hanno notevolmente 

appesantito e sacrificato la partecipazione al dialogo educativo.  l docenti, in questa fase,  

hanno cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie tipologie di attività: video 

lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali della 

Piattaforma Microsoft Teams.  

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni si sono mostrati sempre rispettosi delle regole 

della comunità scolastica.    
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Per quanto riguarda il rendimento, un discreto gruppo di allievi ha conseguito risultati 

discreti, se non buoni /eccellenti in alcune materie. La restante parte, ha dimostrato un 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefisatti, anche se per alcuni di loro si 

denota ancora qualche difficoltà in alcune discipline e nella capacità di rielaborazione dei 

contenuti.   

 

I confronti e la collaborazione tra alunni e componenti del Consiglio di classe, i contatti con 

le famiglie e con la Dirigente scolastica, hanno consentito un continuo monitoraggio 

dell’andamento didattico – disciplinare degli studenti, l’individuazione delle criticità e la 

risoluzione tempestiva delle stesse.  

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Obiettivi di apprendimento 

Per raggiungere gli obiettivi di seguito indicati, saranno privilegiati: 

 la centralità dello studente nel processo di apprendimento; 

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

risorsa per l’apprendimento; 

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

strumenti multimediali a disposizione della scuola. 

 

Area metodologica 

a) 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.   

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

c) Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

d) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.   

e) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.   

f) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa 
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g) Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: 

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;   

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;   

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

h) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (alcuni elementi B2).   

i) Saper riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i rapporti e stabilire raffronti tra 
la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.   

j) Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

k) 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.   

l) 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.   

m) Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati statistici) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea.   

n) 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.   

o) Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 

p) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   
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q) Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

r) 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.   

s) 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.   

t) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento. 

 
3.2 Metodologie e strumenti didattici 

Metodologie didattiche 

Si rimanda alle relazioni disciplinari dei singoli docenti (allegato b). 
 

Durante l’emergenza sanitaria (5 Marzo 2020) a causa del COVID-19, i docenti, nel 

processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati, hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

● Piattaforma Microsoft 365 Teams (a.s. 2020-2021). 

● DaD:  

- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico ClasseViva alla voce Materiale Didattico;  

- correzione di esercizi, materiale didattico attraverso la mail istituzionale, la 

Piattaforma Microsoft 365 Teams con funzione apposita; 

- spiegazione di argomenti tramite audio, materiale didattico, mappe concettuali. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (modalità asincrona) degli stessi, in considerazione della rimodulazione dell’orario 

settimanale. 

 

Attività di recupero e potenziamento curricolari ed extra 

Nel corso del triennio sono state effettuate attività di sostegno agli apprendimenti e di 

potenziamento nelle discipline di area scientifica e linguistica: 

• recupero in itinere (in orario curriculare) 

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

luglio) 

• sportello help 

 

Strumenti didattici 
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Libri di testo, riviste e quotidiani, libri non di testo e narrativa, conferenze, spettacoli 

teatrali, film e sussidi audiovisivi, approfondimenti tratti da internet riguardanti le varie 

discipline. 

 

3.3 Attività extracurricolari 

Allo scopo di favorire la socializzazione tra gli alunni e di creare occasioni per prendere 

coscienza del patrimonio culturale, artistico e storico, approfondire la conoscenza sui 

contenuti previsti dalla programmazione e sperimentare nuovi ambienti e situazioni, il 

Consiglio di Classe, nel corso del triennio, ha individuato una serie di iniziative alle quali la 

classe ha partecipato e che hanno interessato diversi ambiti disciplinari. Di seguito si 

segnalano schematicamente le più significative per numero di allievi coinvolti e per 

ricadute didattiche e culturali. 

 

(a.s. 2020/2021) CLASSE TERZA 

Visite guidate/Viaggi istruzione Non svolti a causa del Covid-19 

Lezioni e Conferenze  Corso PCTO Educazione digitale, Sportello energia. 

 Corso PCTO Educazione digitale, Youthempowered. 

 Ciclo conferenze Amici del Forteguerri 

sull’emergenza Covid, quali “La pandemia le 

pandemie” prof. Franco Cardini 

 Seminari BOOT CAMP CCIAA (Camera di 

commercio Pistoia). 

(a.s. 2021/2022) CLASSE QUARTA 

Visita guidata(Mostre, Musei) Visita guidata a Mantova.  Docenti accompagnatori: N. Bottari 

Scarfantoni, L. Crispino, M. La Mura. 

Lezioni e Conferenze Incontro con la Camera penale di Pistoia: il giusto processo 

penale – art. 111 Costituzione. 

Lezioni e Conferenze Partecipazione al progetto “ A scuola di Teatro” presso il cinema 

Bolognini. 

Lezioni e Conferenze Corso PCTO Educazione digitale: Giovani Previdenti, Pronti, 

Lavoro….Via. 

Certificazioni linguistiche  DELE B2 – Spagnolo 

 Cambridge Inglese B2 

(a.s. 2022/2023) CLASSE QUINTA 
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Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione a Vienna. Docenti accompagnatori: prof. F. 

Mancinelli; prof. A.Marini 

Lezioni e Conferenze Partecipazione Cinejureforum – visione film “Il Traditore” con la 

collaborazione dell’avv. N. Caldarulo e il magistrato L. Boccia. 

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. 

Lezioni e Conferenze Partecipazione spettacolo “Animal Farm” by Palketto Stage – 

Teatro Manzoni 

Lezioni e Conferenze Partecipazione Progetto ASSO – Corso formazione BLSD 

defibrillatore. 

Lezioni e Conferenze Partecipazione incontro “Clima tra passato presente e futuro” per 

lo studio dei cambiamenti climatici. 

Certificazioni Linguistiche  Cambridge Inglese B2  

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

L’acquisizione delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” investe 

globalmente il percorso scolastico nell’ambito dell’insegnamento di Diritto ed Economia e 

quindi sono state integrate nello svolgimento dei programmi disciplinari previsti 

dall’indirizzo economico-sociale e dai moduli previsti per Educazione Civica nell’ambito 

della tematica individuata dal C.d.c., su proposta della Commissione di educazione Civica: 

“ISTRUZIONE, LAVORO E ACCESSO ALLE RISORSE”. Come da indicazioni contenute 

nel PTOF, le 33 ore annue sono state programmate e ripartite nelle seguenti discipline: 

Diritto ed Economia Politica, Scienze Umane, Filosofia, Storia, Lingua e cultura straniera -  

Inglese; Lingua e cultura straniera - Spagnolo; Lingua e letteratura italiana, Matematica e 

Fisica, Scienze Motorie.  

Durante l’anno scolastico 2022/2023 sono stai approfonditi alcuni argomenti sullo sviluppo 

sostenibile.  

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 
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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. 

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 Spagnolo, Scienze Umane e 

Filosofia) 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” (test con risposta a scelta multipla o del tipo vero/falso, 

questionari a completamento).  

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

interpretazione (problemi, temi, interrogazioni). 

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

questionari con domande che richiedono risposta aperta). 

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

per quanto riguarda l’accertamento delle competenze e, pertanto, la loro tipologia è stata 

stabilita nell’ambito delle riunioni per materie e risulta dalle relazioni finali disciplinari.  

4.2Criteri e strumenti di valutazione 

Valutazione disciplinare 

I criteri di valutazione adottati tengono conto dei seguenti fattori: 

 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. 
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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 

6. 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. 

 

6.1 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. 

 

Il 29 aprile gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi, in modalità simulazione, con 

le tracce ministeriali offerte come esempi di quelle che saranno proposte in occasione 

degli esami di Stato. 

 

6.2 Seconda prova scritta 

Per la prova scritta di Diritto /Economia Politica sono state proposte, sul modello delle 

tracce ministeriali dei precedenti anni scolastici le seguenti tipologie: 

 

1) 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 e economia. Per la 

prova d’esame si propone l’uso della griglia come da Allegato 1. 

 



17 
 

Il 2 maggio gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi, in modalità simulazione, con 

le tracce ministeriali offerte come esempi di quelle che saranno proposte in occasione 

degli esami di Stato. 

 

6.4 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. 

6.5Valutazione delle prove d’esame 

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

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

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

delle stesse. 
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CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE DAI 
SINGOLI DOCENTI 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 (Docente: Prof.ssa Mazzei Maria Rita) 

1.1 Relazione del docente 

Conosco questa classe da tre anni, quest’anno scolastico al gruppo classe si erano aggiunti 

due studenti, ma uno ha lasciato la classe, l'altro frequenta saltuariamente. 

La classe segue con interesse il programma di letteratura italiana, che si sta quasi per ultimare.  

Per quanto riguarda il comportamento la classe è abbastanza disciplinata e rispettosa delle 

regole, tranne qualche elemento che, in alcuni casi, ritarda nello studio e chiede di posticipare 

la verifica programmata. 

Il programma viene svolto agevolmente, in quanto gli studenti sono partecipi. La classe è 

formata da solo dodici studenti e spesso fanno domande su approfondimenti da fare a casa o 

spiegazioni particolari su quanto detto in classe. Il rendimento è buono, perché gli alunni 

studiano e si preparano in modo adeguato, per le verifiche richieste. 

Libri di testo adottati 

R. Bruscagli – G. Tellini – Il palazzo di Atlante – G. D’Anna 

Ore di lezione effettuate 

n. 132 
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Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze perseguiti nell’azione educativa e quasi del tutto raggiunti 

dagli studenti, sono i seguenti: 

 

 conoscenza fondamentale della storia e della produzione letteraria del periodo in 

questione; 

 conoscenza delle strutture del codice letterario e utilizzazione delle tecniche dell’analisi del 

testo, in versi ed in prosa, nell’ambito dei diversi generi; 

 conoscenza dei contenuti dei testi esaminati in relazione ad autori, correnti e generi 

letterari. 

 

Abilità e competenze 

1) Potenziare le competenze comunicative in vari contesti e settori, soprattutto di tipo 

 professionale;  

2) Arricchire il patrimonio lessicale; 

3) Rafforzare la padronanza sintattica; 

4) Acquisire un’autonoma capacità di lettura; 

5) Sviluppare le abilità di scrittura 

 Per quanto riguarda l’educazione civica, nella prima parte dell’anno, ho lavorato 

 seguendo un percorso, più che letterario, inerente alla lettura e alla discussione su 

 alcuni articoli della Costituzione. Durante tutto l’anno, comunque, riguardo ai vari 

 autori, abbiamo cercato di fornire agli studenti possibili collegamenti con la 

 disciplina in questione (ad es. molti di loro, come Leopardi o Pascoli, affrontano il 

 tema della natura, con il quale facilmente ci rapportavamo con il tema 

 dell’ambiente). Già dalla  quarta classe, studiando autori come Parini, abbiamo, ad 

 es., affrontato il tema dell’ambiente, leggendo l’Ode “La salubrità dell’aria”. 

Metodo di insegnamento 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate/interattive 

 attività individualizzate 

Strumenti e sussidi didattici 

 libri di testo 

 strumenti multimediali 

 materiali critici o testi d’autore forniti dal docente o reperiti dagli studenti 

Spazi utilizzati 

 aule scolastiche 

 laboratorio informatico 

 biblioteca 
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Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Romanticismo in generale 

Giacomo Leopardi, vita, opere e personalità. 

Il pessimismo leopardiano nelle sue varie fasi. 

Il concetto di “felicità” in Leopardi, collegare alla natura benigna/matrigna. 

La teoria del piacere in Leopardi. 

Leopardi: profeta dei nostri giorni. 

 

Svolto in parte in 

classe IV^ e 10 

ore di 

integrazione a 

settembre. 

L’età del Positivismo 

Il naturalismo francese 

Differenza fra il romanzo storico manzoniano, il romanzo verista verghiano, il 

romanzo di D'Annunzio con cifra estetica, ed i romanzi psicologici. 

Il verismo italiano. Giovanni Verga, vita, opere e personalità. 

Vinti e vincitori, la fiumana del progresso.  

Il fatalismo verghiano. 

Lettura integrale de “I Malavoglia”.  

Lettura delle novelle “Rosso Malpelo”, “Nedda” (Vita dei campi),  “La roba” e “Libertà 

(Novelle rusticane). 
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La crisi della ragione. Le premesse culturali del Decadentismo. Il Simbolismo 

francese, con Boudelaire 

 

15 

Lo scenario italiano fra tradizione e innovazione: 

Giosuè Carducci, vita, opere e personalità. I due poli della poetica carducciana: la 

vita e la morte. 

Giovanni Pascoli, vita, opere e personalità. 

Il concetto di “nido” in Giovanni Pascoli e il dolore per la famiglia distrutta. 

Le novità linguistiche pascoliane: il simbolismo, l'onomatopea e l'analogia. 

Gabriele D’Annunzio, vita, opere e personalità.  

Panismo dannunziano, superomismo, musicalità nel verso. 

Le avanguardie: Il Futurismo di Marinetti, crepuscolarismo e le riviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Il disagio della civiltà con autori come: 

Italo Svevo, vita, opere e personalità. 

Il conflitto con il padre, confronto con Tozzi. 

Il concetto di “inetto”. Riferirsi ad Alfonso Nitti, protagonista di “Una vita”. 

Rapporto di Svevo con i grandi nomi della letteratura europea. 

Luigi Pirandello, vita, opere e personalità. 

Saggio sull'umorismo del 1908. 

La frantumazione dell'”io”. 

L'alienazione ed il relativismo in Pirandello. 

Vita e forma in Pirandello. Da collegare al concetto di “maschera”. 

Federico Tozzi, vita, opere e personalità. 

Il romanzo del '900 identifica in Tozzi l'iniziatore del romanzo psicologico, superando 

ogni canone verghiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

La poesia nell’età tra le due guerre. L’esperienza dell’ermetismo ed oltre. 

Giuseppe Ungaretti, vita, opere e personalità. (*) 

Spazi bianchi in Ungaretti. La brevità di alcune sue poesie. Il cosmopolitismo 

ungarettiano. Il dolore insuperabile per la morte del figlio, ma anche per gli amici 

caduti in guerra. 

Eugenio Montale, vita, opere e personalità. (*) 

La negatività montaliana, supera il pessimismo leopardiano. Il male presente nelle 
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Argomento Ore di lezione 

piante, negli animali e nell'uomo, supera ogni possibilità di riscatto. 

La poetica del correlativo oggettivo in Montale, da collegarsi ai poeti inglesi. 

 

 

 

 

20 

La produzione scritta: tutte e sette le tipologie previste per l’esame di maturità. 
 

10 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state somministrate le tipologie di prove scritte presenti nell’esame di stato; oltre a queste 

sono state effettuate prove a risposta aperta ed a risposta multipla. 

E' stata fatta una prova di simulazione per l'esame di maturità. 

Per la verifica orale si sono svolte le classiche interrogazioni e sollecitati interventi. 

 

Come concordato in sede di dipartimento d’italiano, le prove scritte sono state almeno due nel 

trimestre e tre nel pentamestre; 

 

Per quanto riguarda le prove orali ne sono state sostenute due per ogni periodo. 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate 

in sede di dipartimento a settembre, oppure ad altre griglie elaborate via via che 

venivano richieste dal ministero, alla luce delle nuove disposizioni per l’esame di 

maturità. 

 

1.2 Programma analitico 
 
 

Programma di italiano 

 

L’elenco che segue comprende quanto affrontato alla data del 11/05/2022 e quanto ci 

proponiamo di trattare dopo tale scadenza. 

 

 Fra materialismo e romanticismo, l’esperienza di Giacomo Leopardi: la vita e il contesto 

storico e culturale, il pensiero e la personalità. I temi, la poetica, il linguaggio, le opere in 

generale. 

 

Dallo “Zibaldone”: 

 La teoria del piacere; 

 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

 “Teoria della visione”; 

 “Teoria del suono”. 

 

Da “Operette morali”: 



22 
 

 Dialogo della natura e di un islandese; 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; 

 

da “Canti”: 

 l’infinito; 

 Il passero solitario; 

 A Silvia; 

 La sera del dì di festa; 

 La quiete dopo la tempesta; 

 Il sabato del villaggio; 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

 La ginestre o fiore del deserto. 

 

 L’età del Positivismo: la situazione politica e filosofica dell’Europa nella seconda metà 

dell’Ottocento, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. 

 

Il verismo in Italia 

 

Giovanni Verga: la vita, il contesto storico e culturale, il pensiero, i temi, la poetica, il 

linguaggio, le opere. 

 

Da “Vita dei campi”: 

 Nedda; 

 Rosso Malpelo; 

 L’amante di Gramigna (Dedica a Salvatore Farina); 

 La Lupa. 

 

Da “Novelle Rusticane”: 

 La roba; 

 Libertà; 

 

I Malavoglia, impianto generale dell’opera e lettura integrale del romanzo. 

 

Mastro Don Gesualdo, impianto generale dell’opera, lettura della morte di Gesualdo. 

 

4) La crisi della ragione. Il Decadentismo e l’irrazionalismo 

 

3.a Il romanzo decadente in Europa: 

J.H. Huysmans, “Controcorrente” 

 

O. Wilde 

Da “Il ritratto di Dorian Gray”: 

 I principi dell’estetismo; 

 Un maestro di edonismo. 

 

3.b Il Simbolismo francese. 
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4. Giosuè Carducci: la vita e il contesto storico e culturale, il pensiero, la personalità, le 

opere. 

 

Da “Rime nuove”: 

 Pianto antico; 

 Traversando la Maremma toscana; 

 S. Martino 

 

Da “Odi barbare”: 

 Alla stazione in una mattina d’autunno; 

 Nevicata. 

 

5. Giovanni Pascoli: la vita, il contesto socio-culturale, il pensiero, la personalità, i temi, 

il linguaggio, le opere. 

 

Da “Il fanciullino”: 

 Una poetica decadente; 

 E’ dentro di noi un fanciullino. 

 

Da “Myricae”: 

 Arano; 

 Lavandare;  

 Il lampo;  

 Il tuono; 

 Novembre;  

 L’assiuolo; 

 X Agosto; 

 Temporale; 

 Galline 

 

Da “Canti di Castelvecchio”: 

 Il gelsomino notturno; 

 La mia sera; 

 Nebbia; 

 La cavalla storna 

 

Da “Primi poemetti”: 

 Digitale purpurea; 

 L'aquilone; 

 Italy, in generale. 

 

6. Gabriele D’Annunzio: la vita e il contesto socio-culturale, il pensiero e la personalità, i 

temi, il linguaggio e le opere. 

 

Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. 

 

Da “Le vergini delle rocce”: 
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 il programma politico del Superuomo. 

 

Da “Notturno”: 

 “Scrivo nell’oscurità”. 

 

Dal “Poema paradisiaco”: 

 “Consolazione”. 

 

Da “Le Laudi”: 

Da “Alcyone” – terzo libro de “Le Laudi”: 

 La sera fiesolana; 

 La pioggia nel pineto; 

 Meriggio; 

 La sabbia del tempo; 

 I pastori; 

 Le stirpi canore. 

 

7. Filippo Tommaso Marinetti: 

- Manifesto del Futurismo. 

 

8. La poetica del crepuscolarismo. 

 

9. Italo Svevo: la vita, il contesto socio-culturale, la personalità, il pensiero, i temi, il 

linguaggio e le opere. 

 

Lettura integrale e impianto generale del romanzo “La coscienza di Zeno”. 

 

10. Luigi Pirandello: la vita, il contesto socio-culturale, la personalità, il pensiero, i temi, 

il linguaggio e le opere. 

 

“L’arte umoristica”, tratto dal saggio sull’umorismo del 1908: “Un’arte che scompone il reale”. 

 

Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”. 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi; 

 Lo strappo nel cielo di carta; 

 Lo sdoppiamento della personalità e la frantumazione dell’Io; 

 Rapporto tra vita e forma. 

 

Da “Novelle per un anno”: 

 Il treno ha fischiato; 

 La carriola. 

 

L’innovazione teatrale di Luigi Pirandello: 

 Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: 

 L’ingresso in scena dei sei personaggi. 

Da “Enrico IV, atto III”: 

 Enrico IV, il tema della follia. 
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11. Federico Tozzi, vita opere e personalità. 

 

L’esperienza di romanzo psicologico di un autore compreso tra Svevo e Pirandello. 

Lettura integrale, a scelta degli studenti tra “Con gli occhi chiusi” o “Il podere”. 

 

12. La poesia nell’età tra le due guerre. 

 

13. Giuseppe Ungaretti, vita, opere e personalità. 

 

Da “L’allegria”: 

 In memoria; 

 Il porto sepolto; 

 Veglia; 

 Fratelli; 

 Sono una creatura; 

 I fiumi; 

 San Martino del Carso; 

 Mattina; 

 Soldati; 

 Natale, 

 Girovago. 

 

Dal “Sentimento del tempo”: 

 La madre; 

 L'isola; 

 Una colomba. 

 

Da “Il dolore”: 

 Tutto ho perduto. 

 

* 15. Eugenio Montale, vita, opere e personalità, contesto europeo.  

 

La figura femminile in Montale, attraverso le sue opere.  

 

Da “Ossi di seppia”: 

- I limoni; 

 - Non chiederci la parola; 

 - Meriggiare pallido ed assorto; 

 - Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 - Forse un mattino andando in un’aria di vetro; 

 - Cigola la carrucola del pozzo. 

 

 Da “Le occasioni”: 

- Dora Markus; 

- La casa dei doganieri; 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli; 
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- Non recidere, forbice, quel volto. 

 

Da “La bufera e altro”: 

- La primavera hitleriana; 

 - L’anguilla. 

 

 Da “Satura”: 

- Ho sceso dandoti il braccio...; 

 - Xenia 1; 

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

maggio 2023. 

 

Data           Firma 

04/05/23                         Prof.ssa Mazzei Maria Rita 
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2. STORIA 

 Prof.ssa Mazzei Maria Rita 

2.1 Relazione del docente 

Conosco questa classe da tre anni. Quest’anno si sono aggiunti due nuovi studenti, uno, ha 

smesso di frequentare e l'altro frequenta saltuariamente. 

La classe segue con interesse il programma di storia, che si sta quasi per ultimare.  

Per quanto riguarda il comportamento la classe è abbastanza disciplinata e rispettosa delle 

regole, tranne qualche elemento che, in alcuni casi, si distingue per le ripetute assenze e per 

disturbare un po’ la classe durante la spiegazione. 

Il programma viene svolto regolarmente, in quanto gli studenti se, opportunamente richiamati, 

sono abbastanza attenti alle spiegazioni ed a quanto viene consigliato in classe. 

Il rendimento è abbastanza buono, perché gli alunni si impegnano, soprattutto quando ci sono 

le verifiche. 

Libri di testo adottati 

 

Banti, Il senso della storia - Laterza scolastica 

Ore di lezione effettuate 

 n. 66 

Obiettivi raggiunti 

 

Conoscenze 

 

Gli obiettivi in termini di conoscenze perseguiti nell’azione educativa e quasi del tutto raggiunti 

dagli studenti, sono i seguenti: 

 

 conoscenza dei tratti fondamentali della storia, alla luce dei periodi in esame; 

 conoscenza dei vari momenti storici salienti del periodo studiato; 

 conoscenza dei vari argomenti proposti sul libro di testo. 

 

Competenze e abilità 

 

Gli obiettivi in termini di competenze e abilità perseguiti nell’azione educativa e raggiunti dagli 

studenti, sono i seguenti: 

 

 utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa, verbale in vari contesti;  

 cogliere i tratti salienti di un periodo storico-culturale preso in esame; 

 creare collegamenti fra i vari argomenti storici studiati e fra le varie discipline umanistiche; 

 produrre testi o relazioni scritte sui vari personaggi storici esaminati. 
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 Per quanto riguarda l’educazione civica, legata al programma di storia, abbiamo fatto 

 riferimento alla Costituzione per svariati articoli, e soprattutto abbiamo rapportato le vicende 

 storiche del passato con quelle attuali. 

Contenuti 

 Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

 lezioni frontali 

 lezioni partecipate/interattive 

 attività individualizzate 

Strumenti e sussidi didattici 

 libri di testo 

 strumenti multimediali 

 materiali critici o libri di testo alternativi forniti dal docente o reperiti dagli studenti 

Spazi utilizzati 

 aule scolastiche 

 laboratorio informatico 

 biblioteca 

 

 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Il periodo della “Belle Epoque” e la figura dello statista Giovanni Giolitti 8 

La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 10 

I totalitarismi e la crisi della democrazia in Europa 10 

La seconda guerra mondiale 12 

Approfondimenti sul fascismo, nazismo e stalinismo 12 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 10 

La ripresa economica degli anni ‘60 4 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state sostenute varie prove orali e scritte, inerenti al programma; oltre a queste sono 

state effettuate prove a risposta aperta ed a risposta multipla. 

Per la verifica orale si sono svolte le classiche interrogazioni e sollecitati interventi. 

Come concordato in sede di dipartimento di storia, le prove orali sono state almeno due sia nel 

trimestre che nel pentamestre. 
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Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in sede 

di dipartimento a settembre. 

 

2.2 Programma analitico 
 

Programma di storia 

 

5) La figura dello statista Giolitti e il periodo precedente al primo grande conflitto: “La 

Belle Epoque”. 

 

6) La prima guerra mondiale: 

- le ragioni del grande conflitto; 

- l’inizio delle operazioni militari e l’intervento italiano; 

 - dalla guerra europea alla guerra mondiale; 

 - la fine della grande guerra e i trattati che la riguardano; 

 

7) La rivoluzione russa in tutte le sue fasi. 

 

4)  Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale: 

 - la crisi europea; 

 - alla ricerca di nuovi assetti, politici ed economici; 

 - il biennio rosso e le sue caratteristiche storico-politiche. 

 

5) L’avvento del fascismo in Italia e la costruzione del regime con la figura di Benito 

Mussolini: 

 - la politica interna del fascismo; 

 - la politica estera del fascimo; 

 - la fascistizzazione della società; 

 - la Germania nazista; 

 - l’affermazione dei vari fascismi in Europa; 

 - la tenuta della democrazia in Gran Bretagna; 

 - l’antifascismo. 

 

6) L’Internazionale comunista e lo stalinismo: 

 - il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista; 

 - la società sovietica e la dittatura di Stalin fino all’introduzione dei Gulag; 

 - il totale superamento della riformista politica di Lenin. 

 

C. La seconda guerra mondiale: 

- verso la seconda guerra mondiale; 

- il dominio nazi-fascista sull’Europa; 

- la mondializzazione del conflitto; 

- la sconfitta della Germania e del Giappone; 

- gli scenari economici e politici dopo la guerra; 

- i trattati finali della guerra. 
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D. L’Italia repubblicana: nasce la nuova Repubblica attraverso una totale ricostruzione, 

dopo i disastri della guerra e con le elezioni del 1948 e con la nuova Costituzione. 

 

 

E. Gli anni ’50: la guerra fredda fra Stati Uniti e Russia: 

- il mondo della guerra fredda fra i due colossi; 

- verso un mercato comune europeo; 

- instabilità internazionale. 

 

10) L’Italia del boom economico:  

 - boom economico e sociale; 

  - gli anni del centrismo; 

  - gli anni ’60 e le lotte operaie. 

  

 

 

Data          Firma 

04/05/2023       Prof.ssa Mazzei Maria Rita 
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3.   DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 Prof.ssa Anna Marini 

 

3.1 Libri di testo adottati: M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds, compact, Pearson ed. 

Ore di lezione effettuate: 90 (di cui 7 di Educazione Civica) 

3.1 Obiettivi raggiunti 

Nel corso dei cinque anni la classe ha potuto usufruire di continuità di insegnamento e di metodo; 

si è sempre rivelata omogenea nella disposizione all’ascolto ed all’attività in classe, oltreché 

disponibile alla partecipazione attiva al dialogo. Sotto il profilo comportamentale non vi sono stati 

problemi di rilievo ed ogni questione che attenesse alla vita scolastica è stata affrontata con spirito 

collaborativo.  

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari i risultati si attestano su un livello medio apprezzabile. 

Buona parte della classe ha raggiunto una discreta padronanza della lingua inglese, sufficiente 

scioltezza espositiva, proprietà lessicale e capacità di rielaborazione personale. Un numero molto 

ristretto non ha acquisito pienamente le competenze linguistiche richieste a conclusione del 

percorso liceale. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto, a diversi livelli, gli obiettivi specifici di apprendimento 

di seguito elencati 

 

Conoscenze:Il Regno Unito: il periodo vittoriano (contesto sociale e culturale). Emily Brontë (Jane 

Eyre). Charles Dickens (Oliver Twist, Bleak House, Hard Times). Il problema del lavoro minorile 

nell’ottocento. Verga: Rosso Malpelo. Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde). Oscar Wilde (The Picture of Dorian Gray). I diritti delle donne nell’ottocento, nel 

novecento  e nel mondo contemporaneo. Mary Wollstonecraft. The suffragettes. Malala Yousafzai. 

The Age of Anxiety (contesto storico-sociale e letterario). Siegfried Sassoon. T.S Eliot. The Stream 

of Consciousness. James Joyce (Dubliners; Ulysses). George Orwell (Nineteen Eighty-Four). 

Towards a Global Age. Martin Luther King. La discriminazione razziale. Film Selma (Ava 

DuVernais, 2014).  

 

Abilità: -Listening: Comprendere nei dettagli spiegazioni e interventi su argomenti concreti 

e astratti formulati in lingua standard e a velocità normale. Comprendere i dialoghi di un 

film con l’aiuto dei sottotitoli in lingua originale. -Speaking: Produrre descrizioni chiare e 

precise sugli argomenti che sono stati affrontati in classe o che rientrano nel proprio 

campo d'interesse. Esprimere e sostenere le proprie idee e opinioni, fornendo 

opportunamente spiegazioni, informazioni a sostegno e commenti. 

Partecipare attivamente a discussioni formali su argomenti di routine e non abituali. -

Reading: Scorrere testi più o meno lunghi e complessi individuando le informazioni 

fondamentali.Comprendere nei dettagli testi di tipo letterario e documenti storici. -Writing: 

Scrivere testi chiari e articolati sugli argomenti di indirizzo. Sintetizzare testi descrittivi o 

argomentativi sui protagonisti, sugli eventi culturali e sugli argomenti affrontati in classe. 

Elaborare mappe tematiche e concettuali.  
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Competenze: -Seguire con attenzione esposizioni e interventi di vario tipo formulati in 

lingua standard su argomenti concreti e astratti, comprendendo le informazioni trasmesse. 

-Leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi e scopi.  -

Comprendere relazioni e articoli relativi ai problemi del mondo contemporaneo in cui gli 

autori esprimono prese di posizione e punti di vista particolari. – Comprendere e saper 

analizzare testi letterari moderni -Interagire con spontaneità e scioltezza tali da consentire 

una normale interazione e rapporti agevoli con parlanti nativi, senza sforzi per nessuna 

delle due parti. -Utilizzare la lingua con scioltezza, correttezza ed efficacia, per parlare di 

una gamma di argomenti di ordine generale, accademico e culturale segnalando con 

chiarezza le relazioni tra i concetti  

Ed. Civica:  

Conoscenze:Aspetti della discriminazione di genere nella società Vittoriana, nel primo Novecento e 

nella società contemporanea. Mary Wollstonecraft. The suffragettes. Malala Yousafzai. 

Abilità: Analizzare il problema della discriminazione di genere nella società moderna e in quella 

contemporanea. Analizzare il trattamento del tema in documenti storici e letterari. 

Competenze:Essere consapevole del problema della discriminazione di genere. Esercitare il 

pensiero critico. Essere socialmente responsabile. 

  

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento: Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, 

discussione guidata, attività di laboratorio, elaborazione di mappe concettuali, utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

 

Strumenti e sussidi didattici: Libri di testo, fotocopie, documenti digitali, sussidi 

audiovisivi, attrezzature multimediali, piattaforme online. 

Spazi utilizzati: aula dotata di LIM, laboratorio multimediale. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Il Regno Unito: il periodo vittoriano (contesto sociale e culturale). 7 

Emily Bronte (Wuthering Heights) 8 

Charles Dickens ( Oliver Twist, Bleak House, Hard Times) 9 



33 
 

Mary Wollstonecraft 2 

Robert Louis Stevenson ( Dr Jekyll and Mr Hyde ) 3 

Oscar Wilde ( The Picture of Dorian Gray ) 9 

The Age of Anxiety (contesto storico-sociale e letterario). 7 

Siegfried Sassoon 3 

T.S.Eliot 4 

James Joyce ( Dubliners; Ulysses) 7 

George Orwell (1984) 10 

Towards a Global Age. The US after World War II. 2 

Martin Luther King 6 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione   Prove scritte: reading comprehension; questionari a 

domande aperte.  Prove orali: listening comprehension, colloqui e interrogazioni. 

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

Dipartimento (cfr. all.D). 

 

3.2. Programma analitico  

 

Del libro di testo Amazing Minds, Pearson ed., sono stati svolti i seguenti punti: 

 

Chapter 5: The Victorian Age. 

Historical and social background: Early Victorian Age: A Changing Society; faith in progress; the 

age of optimism and contrast, p.256-257; late Victorian age: the end of optimism, trade depression 

and social questions, p.259. 

 

Emily Bronte (cenni biografici); ‘Wuthering Heights’: plot, structure, landscape as a symbol; 

comprehension, analysis and interpretation of the excerpt on p.277-280. 
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Charles Dickens (life, major works and themes, plots, characters, settings), p.290-292; ‘Oliver 

Twist’, p.295-298. 'Hard Times': main themes; comprehension and analysis of the excerpt p.306-

307 (‘Nothing but facts’). 'Bleak House' and 'Rosso Malpelo', p.302-304. 

 

‘The Strange Case of Doctor Jekyl and Mr Hyde’ by R.L.Stevenson: plot, main theme, setting; 

comprehension and analysis of the excerpt p.318-320.  

 

Oscar Wilde (life, p.322). The theme of the double in 'The Picture of Dorian Gray', p.322. 

Comprehension an analysis of the excerpt p.326-327 ('Dorian Gray kills Dorian Gray').  

Comprehension and interpretation of the article on social media on p.329. 

 

Chapter 6: The Age of Anxiety (1901-1949). Historical and social background: Britain at 

the turn of the century; the First World War; between the wars, p.346-348. 

Literary Background, p. 352-355. The radical experimentation of early 20th- century poetry, p.357. 

 

Siegfried Sassoon, cenni biografici e opera, p.368; comprehension, analysis and interpretation of 

the poem ‘Suicide in the Trenches’, p.369-370. 

 

The Stream of Consciousness, p.388-391.  

 

T.S.Eliot (cenni biografici); ‘The Waste Land’, p.372. Eliot, Montale and the Objective Correlative: 

comprehension, analysis and interpretation of the poems ‘The Hollow Men’ (excerpt) e ‘Non 

chiederci la parola’, p.376-378. 

 

James Joyce (life, major works and themes), p.394; Dubliners, p.395-396; comprehension, 

analysis and interpretation of the excerpt on p.396- 398; Ulysses, p.399; comprehension, analysis 

and interpretation of the excerpt on p. 400-401. 

 

George Orwell (life, major works and themes), p.417-419; comprehension, analysis and 

interpretation of the excerpt on p. 420-421. 

Cross-cultural perspectives: ‘Privacy and the Social Media, p.423-424. 

 

Chapter 7: Towards a Global Age (1949-today). Historical and social background: Welfare State 

in Britain; The Cold War and its consequences; the Vietnam War; the struggle for civil rights in 

America, p.434-437. 

 

Martin Luther King (life); ‘I have a dream speech’ p.474-477. Selma, p.479-480. 

 

 

Sono stati inoltre visionati I seguenti film in lingua originale:  

 

Wuthering Heights (Peter Kominski, 1992); Dorian Gray (Oliver Parker, 2009); Suffragette 

(Sarah Gavron, 2015); Orwell 1984 (Michael Radford, 1984); Selma (Ava DuVernais, 2014), 

Bridge of Spies (S.Spielberg, 2015) 

 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale ‘Animal Farm’ (Compagnia del ‘Palchetto’) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Del libro di testo Amazing Minds, Pearson ed., sono stati svolti i seguenti punti: 

 

Mary Wollstonecraft: A Vindication of the Rights of Woman, p.248; comprehension, and analysis of 

the excerpt on p.249-250. 

Malala Yousafzai, p.250-251.  

Sulla vita e sulle campagne più recenti dell’attivista pakistana sono stati visionati alcuni video 

pubblicati sulla piattaforma Youtube. 

E’ stato visionato il film ‘Suffragette’ (S.Gavron, 2015) 
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4. LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Docente: Prof.ssa Giovanna Lucchesi 

4.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati:  

La Literatura en tu tiempo vol. 1-2 di Maria Carla Ponzi, Marina Martínez Fernández 

Zanichelli. 

Ore di lezione effettuate: considerando n.°33 settimane di lezione, sono state 

effettuate:n. 79 ore di lezione di cui 1 ora è stata concessa per l’assemblea di classe con 3 

ore alla settimana previste dal piano di studio (rilevazione al 09 maggio 2023). Previste n. 

14 ore entro la fine dell’anno scolastico. 

Obiettivi raggiunti: 

La classe, composta da tredici studenti (di cui tre maschi), ha mantenuto nel corso del 

quinquennio un atteggiamento cordiale ed un comportamento corretto, dimostrando spirito 

di apertura nei confronti degli allievi che si sono aggiunti nel corso degli anni. Hanno 

evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, grazie anche al 

contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di riferimento e di forza 

nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. 

In termini di profitto, hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo, in alcuni casi, 

piena padronanza dei contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale ed 

affinando competenze espositive in lingua straniera. 

Gli obiettivi trasversali comuni sono stati definiti collegialmente nell’ambito della 

programmazione iniziale. Nel corso dell’anno la classe ha lavorato all’acquisizione 

linguistica e alla rielaborazione degli argomenti dei testi presi in esame.  

L’utilizzo di strumenti multimediali è stata occasione di avvicinamento ad una cultura 

diversa per apprezzarla e per coglierne le peculiarità ed affinità con la nostra letteratura ed 

il nostro Paese. Si sono presi in esame autori ed opere del XIX e XX secolo avendo cura 

di contestualizzare e individuare i processi sociali ad essi connessi, altresì sono stati presi 

in esame testi tratti da materiali autentici per approfondire la conoscenza delle istituzioni, 

gli aspetti giuridici ed economici della Spagna. A queste tematiche sono stati collegati gli 

argomenti di approfondimento relativi all’Educazione Civica. Nello specifico: 

- El papel de la mujer en la historia de España; 

- Las consecuencias sociales de la dictadura; 

- La constitución de la ETA como consecuencia del franquismo.  

Conoscenze: vedi programma allegato.  

Abilità:  

● Argomentare aspetti storico-letterari ed economico-sociali;  

● Analizzare, riassumere e commentare testi storico-letterari, economico-sociali con un 

lessico adeguato; 

● Individuare in un testo informazioni specifiche e saperle contestualizzare; 

● Riconoscere i fondamenti giuridici ed economico-sociali della Spagna e delle Istituzioni 

Europee. 

Competenze:  

● Saper interpretare testi storico-letterari ed economico-sociali;  
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● Comprendere messaggi scritti e orali, anche complessi, in contesti diversificati e tra-

smessi attraverso vari canali;  

● Saper presentare un periodo storico-letterario e i suoi autori più rappresentativi;  

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

 

Metodo di insegnamento 

● lezioni frontali 

● video lezioni 

● analisi dei  testi  

● brainstorming 

● elaborazioni di mappe concettuali 

 

Verifiche scritte 

E’ stato richiesto di rappresentare in modo autonomo quanto studiato attraverso verifiche 

scritte a risposta aperta. Le varie esercitazioni assegnate hanno mirato a sviluppare una 

sufficiente capacità di sintesi partendo dal testo scritto per accertarne la comprensione e la 

produzione. Altre esercitazioni, invece, hanno avuto lo scopo di sviluppare e consolidare la 

capacità di rielaborazione personale.  

 

Verifiche orali 

Gli allievi si sono esercitati all’esposizione orale dei contenuti studiati e alla rielaborazione 

degli stessi in chiave, per quanto possibile, interdisciplinare.  

 

Strumenti e sussidi didattici 

Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati altri tipi di materiale quali dispense, mappe 

concettuali, LIM per la visione di documentari e filmati. 

 

Spazi utilizzati 

Aula dotata di Lavagna Interattiva Multimediale 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

El papel de la mujer (Educación cívica y ciencias sociales) 4 ore 

Marco histórico-cultural, literario, artístico y económico-social desde la Guerra de 

Independencia hasta la Revolución Industrial (el Romanticismo y costumbrismo) 

11 ore 

Las constituciones españolas (Educación cívica) 5 ore 

Realismo y Naturalismo y sus autores. Marco histórico del 1869 a la dictadura de Primo 

de Rivera. 

15 ore 
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Modernismo y Generación del '98, marco histórico del 1898 a la Guerra Civil 18 ore 

La generación del 27 y Federico García Lorca ore 2 

Marco histórico del Franquismo hasta la entrada en la Unión Europea ore 4 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Nella correzione delle verifiche scritte è stata utilizzata una griglia di valutazione comune 

alle altre discipline con relativi descrittori. 

nel primo trimestre sono state effettuate: 

n. 2 prove scritte 

n. 2 prove orali 

nel secondo pentamestre sono state effettuate: 

n. 3 prove scritte  

n. 2 prove orali 

Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in 

sede di Dipartimento. 

 

4.2 Programma analitico 

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

maggio 2023. 

 

TEMA: LA LIBERTAD 

Módulo5: siglo XIX El Romanticismo L. 106  

El siglo XIX hasta 1868. 

El levantamiento del 2 de mayo y los Fusilamientos del 3 de Mayo de Francisco de Goya y 

Lucientes. Comentario Fusilamientos del 3 de Mayo 

El Romanticismo en España, características. 

La constitución de 1812  

Mariano José de Larra: Vuelva usted mañana 

Grabación audiovisual: Mariano José de Larra o la desesperación creadora- Fecha de 

emisión: 20-03-2009 TVE (Documento UNED) 

Mapa conceptual 

 

TEMA: RETRATOS DE MUJER: LA DISEGUALDAD DE GÉNERO Y EL SISTEMA ECONÓMICO 

Módulo 6 - el siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo L. 136 

El sexenio revolucionario (1868-1874) 

La Restauración. 

Marco literario: el Realismo y Naturalismo  

Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta 

Leopoldo Alas Clarín: La Regenta 

Emilia Pardo Bazán 
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Grabación audiovisual: Documental sobre la vida y la personalidad de la novelista Emilia 

Pardo Bazán – mujeres en la historia Fecha de emisión: 24-11-2009 TVE   

 

TEMA: LA INCERTIDUMBRE: AYER, HOY Y MAÑANA” 

Módulo 7 - Del siglo XIX al XX:  El Modernismo y la generación del 98 

De 1898 a la dictadura de Primo de Rivara 

Antoni Gaudí y Barcelona. 

El Modernismo y la Generación del 98. 

Características del Modernismo. 

Características de la generación del 98. 

Miguel de Unamuno y Niebla. 

Antonio Machado: A un olmo seco 

 

TEMA: LA GUERRA CIVIL 

Módulo 8 siglo XX: el grupo poético del 27 

La Segunda República (1931-1936) 

La Constitución de 1931  

La Guerra civil (1936-1939) 

La Generación del 27: Federico García Lorca. 

Poeta en Nueva York: La Aurora. 

Pablo Picasso: El Guernica. 

La Residencia de los Estudiantes 

 

TEMA: DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LA TRANSICIÓN 

Módulo 9: la literatura de posguerra. 

La era de Francisco Franco. 

Los años ’40, el realismo social de los ’50 y la renovación de la década de los ’60. 

La Transición. 

La Constitución de 1978. 

Carmen Laforet*: Nada 

Carmen Martín Gaite*: Entre visillos 

Hacia el siglo XXI* 

Fernando Aramburu*: Patria 

Educación ético-cívica:  

- El rol de la mujer a lo largo de la historia; 

- las constituciones españolas (de la Pepa a la de 1978); 

- ETA y la independencia vasca; 
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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. 70 ore diritto economia politica; n. 6 ore educazione civica su 

n. 99 ore previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 02/05/2023) 

 

La classe è composta da 13 alunni (10 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. Ad oggi, nessun allievo  

presenta insufficienze, la partecipazione è buona, 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) 
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Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente. 

Distinguere le fondamenta 

normative dell’ordinamento 

giuridico italiano con cui 

relazionarsi in qualità di 

cittadino nei confronti degli 

organi della PA competenti 

per materia 

- Principi fondamentali 

della Costituzione 

- 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. 

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 
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Sensibilizzare la legalità 

democratica 
 

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 10 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 13 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 15 

L’ECONOMIA PUBBLICA 3 

L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 10 

I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 11 
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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; 

Argomenti educazione civica 
Ore di 

lezione 

STATO LIBERALE; DISUGUAGLIANZE; OBIETTIVO N. 10 AGENDA 2030 1 

OBIETTIVO 4 AGENDA 2030; ISTRUZIONE DI QUALITA’; ISTRUZIONE E 

CULTURA PER TUTTI;   
1 

IL VALORE DELL’UGUAGLIANZA ; OBIETTIVO N.5 AGENDA 2030: PARITA’ 

DI GENERE. IL RAZZISMO: DISPREZZO E DIFFIDENZA. LETTURA “IL 

RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA” DI T. BEN JELLOUN. 

1 

ARTT. 10 E 11 DELLA COSTITUZIONE. LA SUBORDINAZIONE DEL 

DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE. 
1 

I DUBBI SULLA NASCITA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. 1 

APPROFONDIMENTO  1 
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- 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; 

- 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 fun-

zionamento delle Camere, la posizione giuridica dei parlamentari; l’iter legislativo, la 

funzione ispettiva e quella di controllo. 
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- Il Governo: la composizione del Governo; la responsabilità dei ministri; la formazio-

ne 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 giurisdi-

zione civile; la giurisdizione penale; i procedimento speciali; l’indipendenza dei ma-

gistrati e la loro responsabilità civile. 

- Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e la sua elezio-

ne; 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 a-

tre funzioni della Corte costituzionale.  

9. IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

- l’ordinamento internazionale; le fonti del diritto internazionale; l’ONU e la Dichiara-

zione 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 del-

la Comunità europea; dal Trattato di Maastricht a oggi; gli organi dell’Unione Euro-

pea; la politica agricola, la politica ambientale e la politica di sicurezza comune; i di-

ritti 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 eco-

nomica; la politica di bilancio e il debito pubblico; la politica di bilancio e la gover-

nante 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; 
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- 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 

- Stato liberale; disuguaglianze; Obiettivo n. 10 Agenda 2030; 

- Obiettivo n. 4 Agenda 2030; istruzione di qualità; istruzione e cultura per tutti; 

- 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. Jelloun; 

- Artt. 10 e 11 della Costituzione. La subordinazione del diritto interno al diritto inter-

nazionale; 

- I dubbi sulla nascita della Corte costituzionale; 

- Approfondimento. 

 

Pistoia, 4 maggio 2023 

L’Insegnante                                                                                                                                      

(Prof.ssa Laura Crispino) 
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6. SCIENZE UMANE 

La Mura Maria 

6.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati: Clemente, Danieli “Orizzonte scienze umane” Paravia 

Ore di lezione effettuate (al 29/04/2023): 66 e 4 di Educazione civica 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze( Vedi programma analitico) 

Abilità:  

-Cogliere la specificità dello sguardo sociologico sulla realtà umana. 

-Collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo dei suoi modelli interpretativi nell’ambito più vasto 

della storia della cultura. 

-Individuare i tratti salienti della ricerca sociale. 

Educazione civica 

-Analizzare la complessità dell’agire sociale 

 

 

Competenze 

-Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche disciplinari. 

-Saper individuare in maniera critica modelli scientifici di riferimento. 

-Comprendere e saper affrontare in maniera consapevole ed efficace le dinamiche proprie della 

realtà sociale. 

-Saper individuare l’apporto fornito dalla ricerca nell’ambito sociale. 

Educazione civica  

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

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

-Lezione frontale 
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-Brainstorming 

-Problem solving 

-Discussione guidata 

-Esercitazioni 

Strumenti e sussidididattici 

-Libri di testo 

-Sussidi multimediali/audiovisivi 

Spazi utilizzati: Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

L’industria culturale e la società di massa 11 

La globalizzazione 10 

Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 12 

La società multiculturale 10 

La ricerca sociale 12 

La politica, il potere, lo Stato e il cittadino 12 

La pace nella Costituzione  4 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

-Osservazioni sistematiche 

-Verifiche scritte 

-Verifiche orali 

-Esercitazioni 

-Analisi di testi 
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6.2 Programma analitico 

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

maggio 2023. 

 Unità 14: “Industria culturale e comunicazione di massa” 

 Unità 16: “La politica, il potere, lo Stato, il cittadino” 

 Unità 17: “La globalizzazione” 

 Unità 18: “Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni” 

 Unità 19: “La società multiculturale” 

 Unità 22: “La ricerca in sociologia” 

 Unità 23:” Ricerche classiche e proposte operative” 

 

 Educazione civica: Conoscere i valori che caratterizzano la Costituzione italiana; con par-
ticolare riferimento all’art.11 
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7. FILOSOFIA 

La Mura Maria 

7.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati: Ferraris “Il gusto del pensare 3”Paravia Pearson 

Ore di lezione effettuate: 45 e 4 di educazione civica al 29/04/2023 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Vedi programma allegato 

 

Abilità 

- Saper analizzare un testo, individuandone le idee portanti 

- Saper mettere a confronto prospettive filosofiche differenti 

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulle fi-

nalità della riflessione filosofica 

 

Competenze 

- Saper utilizzare gli apporti specifici disciplinari della cultura filosofica, avendo acqui-

sito le conoscenze dei principali nuclei tematici 

- Saper esporre in modo chiaro e coerente con lessico disciplinare specifico 

- Contestualizzare le nuove domande filosofiche che scaturiscono dalla riflessione 

sulla condizione umana 

- Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza 

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezione frontale 

Problemsolving 
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Brainstorming 

Discussione guidata 

Video-lezioni 

 

 

Strumenti e sussidi didattici: libri di testo, estratti di opere, video 

Spazi utilizzati: aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

 Ore di lezione 

La domanda sul senso dell’esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard 10 

La critica alla società capitalistica: Marx 9 

Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 7 

Freud e la psicoanalisi 5 

La critica della società: Weber, la scuola di Francoforte, Benjamin 4 

Husserl e la fenomenologia 3 

La filosofia dell’esistenza: Heidegger 3 

Pensiero politico e critica del totalitarismo: HannahArendt 4 

*La svolta linguistica: Wittgenstein 3 

*Popper e la filosofia della scienza 3 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Osservazioni in itinere, verifiche orali ed esercitazioni scritte 

7.2 Programma analitico 

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

maggio 2023. 
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 Capitolo 1:Schopenhauer “Il predominio della volontà” 

 Capitolo 2: Kierkegaard “La centralità dell’esistenza individuale” 

 Capitolo 3: la sinistra hegeliana e Feuerbach 

 Capitolo 4: Marx e la trasformazione della società 

 Capitolo 6: Nietzsche “Filosofare con il mertello” 

 Capitolo 7: Freud e la psicoanalisi 

 Capitolo 8: Bergson e lo spiritualismo 

 Capitolo 9: Husserl e la fenomenologia 

 Capitolo 10: Heidegger e l’esistenzialismo 

 Capitolo 14: La scuola di Francoforte e gli sviluppi del marxismo 

 Capitolo 15: La filosofia all’epoca dei totalitarismi “HannahArendt” 

 Capitolo 19: Popper e la filosofia della scienza 

 Capitolo 20: Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 
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8. MATEMATICA 
 (Docente: Fabrizio Mancinelli) 

8.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Bergamini - Trifone - Barozzi, “Matematica.azzurro 2ed.”, vol. 5, Zanichelli 

Ore di lezione effettuate 

73 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Studio di limiti di funzioni reali di variabile reale. 

Approfondimento dello studio delle funzioni fondamentali dell’analisi.  

Calcolo infinitesimale: continuità, derivabilità, cenni su integrabilità con esercitazioni 

relativamente semplici.  

 

Abilità 

calcolare limiti di funzioni; studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche con esempi 

tratti dalla fisica o da altre discipline;studiare la continuità o la discontinuità di una funzione 

in un punto; calcolare la derivata di una funzione; applicare i teoremi del calcolo 

differenziale; eseguire lo studio completo di una funzione e tracciarne il relativo grafico; 

calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni.  

Competenze (indicate a livello ministeriale) 

M1a: Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

M1b: Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia natura.  

 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
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Lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali e di gruppo, discussione guidata, 

brainstorming, problem solving, elaborazione di mappe concettuali. 

Strumenti e sussidi didattici 

Libri di testo, dispense. 

Spazi utilizzati 

Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Funzioni reali di variabile reale 15 

Limiti di funzioni 35 

Calcolo differenziale 29 

Cenni di calcolo integrale * 7 

 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove strutturate 

 

8.2 Programma analitico 

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

maggio 2022. 

Introduzione all’analisi: Elementi di topologia della retta reale: l’insieme , intervalli, estremi, 

intorni. Funzioni reale di variabile reale: definizione, classificazione, dominio, segno, 

intersezioni con gli assi, parità. 

Limiti:Introduzione al concetto di limite. Definizione generale di limite (con gli intorni), limite 

destro e limite sinistro, teoremi di esistenza e unicità dei limiti, teoremi del confronto. 

Definizione di continuità in un punto e in un intervallo, continuità delle funzioni elementari, 

limiti delle funzioni elementari agli estremi dell’insieme di definizione. L’algebra dei limiti e 
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il simbolo di infinito. Forme indeterminate: 
 

 
(funzioni razionali fratte),     (funzioni 

razionali intere) e 
 

 
 (funzioni razionali frazionarie, alcune funzioni irrazionali quadratiche). 

Continuità:Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti verticali, orizzontali, 

obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

La derivata:Rette tangenti ad una funzione in un punto; definizione di derivata e suo 

significato geometrico. Calcolo della derivata di semplici funzioni razionali intere in base 

alla definizione. Derivabilità e continuità, derivata destra e sinistra; funzione derivata e 

derivate successive. Derivata delle funzioni elementari; linearità della derivata; derivata del 

prodotto e del rapporto; derivata di funzioni composte. Derivata seconda. 

Lo studio di una funzione:Estremi relativi e assoluti. Punti stazionari. Monotonia delle 

funzioni in un intervallo e criteri di monotonia. Criteri per l’analisi dei punti stazionari.   

Punti di flesso. Grafici di funzioni. 

* Cenni sul calcolo integrale: il problema della ricerca della primitiva di una funzione. 

Integrali indefiniti immediati. Il problema delle aree. Integrale definito e teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 
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9. FISICA 
 (Docente: Fabrizio Mancinelli) 

9.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Walker, “Dialogo con la fisica” vol. 3, Pearson 

Ore di lezione effettuate 

55 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Onde e luce. 

La teoria della relatività. 

Fisica quantistica. 

Fisica nucleare e delle particelle elementari. 

Cenni di cosmologia. 

Elettrostatica. 

Correnti elettriche. 

Magnetismo. 

Cenni di elettromagnetismo. 

 

Abilità 

Conoscere i parametri fisici ed i fenomeni caratteristici delle onde meccaniche;  

affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, per 

conoscere le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e 

tempo, massa ed energia. 

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

campo;  

descrivere il campo elettrico in termini di energia e potenziale;  

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

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

solenoidi percorsi da corrente;  

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

moto in un campo magnetico; 

interpretare le esperienze sulle correnti indotte;  

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

la natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande 
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di frequenza;  

affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, per 

conoscere le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e 

tempo, massa ed energia. 

 

Competenze (indicate a livello ministeriale) 

F1: Osservare, descrivere ed analizzare appartenenti naturale ed riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

F2: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza.  

F3: Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali e di gruppo, discussione guidata, 

brainstorming, problem solving, elaborazione di mappe concettuali, attività di laboratorio, 

elaborazione informatica, utilizzo di tecnologie digitali. 

Strumenti e sussidi didattici 

Libri di testo, dispense, sussidi audiovisivi, informatici. 

Spazi utilizzati 

Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Onde e luce 5 

Teoria della relatività 15 

Fisica quantistica 9 

Fisica nucleare e delle particelle elementari 8 
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Argomento Ore di lezione 

Elettrostatica 12 

Correnti elettriche 6 

* Magnetismo 6 

* Cenni di elettromagnetismo 4 

 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove strutturate, attività di laboratorio 

 

9.2 Programma analitico 

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

maggio 2022. 

 

Teoria della relatività:Incongruenza tra elettromagnetismo e principio di relatività 

galileiana. Postulati della relatività ristretta di Einstein. Relatività della simultaneità. 

Dilatazione del tempo. Contrazione delle lunghezze. Relatività della massa inerziale. 

Equivalenza massa-energia. Trasformazioni di Lorentz per il tempo e la lunghezza. 

Paradosso dei gemelli. Principio di equivalenza. Dilatazione gravitazionale del tempo. La 

gravità come curvatura dello spazio-tempo. Curvatura della luce e lenti gravitazionali. 

Buchi neri. Legge di Hubble e destino dell’universo. 

Struttura quantistica della materia:Effetto fotoelettrico. Modelli di Rutherford e Bohr. 

Dualismo onda-particella. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Funzioni d’onda e 

paradosso di Schroedinger. 

Fisica nucleare e subnucleare:Il nucleo atomico. Radioattività. Fissione e fusione nucleare. 

Interazioni fondamentali della natura: forte e debole. Particelle-materia e particelle-forza. Il 

Modello Standard. Interazioni come scambio di particelle. Il campo di Higgs. 

Elettrostatica e correnti:La legge di Coulomb e sua analogia con la legge di gravitazione 

universale. Il vettore campo elettrico. Le linee di forza. Il principio di sovrapposizione. 

Campo elettrico generato da una e due cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. Flusso di 
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un vettore attraverso una superficie. Teorema di Gauss per il campo elettrico. La capacità 

elettrica ed il condensatore. Condensatori in serie ed in parallelo. Definizione di corrente 

elettrica. La corrente elettrica nei metalli. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo. Risoluzione di circuiti. La potenza elettrica e l’effetto 

Joule. 

* Magnetismo: Magnetismo naturaIe e della Terra. tre esperimenti classici del 

magnetismo: Oersted, Faraday, Ampére. Legge di Biot-Savart. Forza di Lorentz. Teorema 

di Gauss per il magnetismo. Teorema di Ampére. Cenni sull’induzione elettromagnetica. 
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10. STORIA DELL’ARTE - 5E LES 

 (Docente: Nicola Bottari Scarfantoni) 

10.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati:  

L’Arte di vedere, 3, Dal Neoclassicismo a oggi, a cura di C: Gatti, G. Mezzalama, E. 

Parente, L. Tonetti, Bruno Mondadori 

Ore di lezione effettuate 

64 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

In termine di conoscenze la classe ha raggiunto una buona conoscenza di quegli 

elementi stilistici e formali delle opere scelte per rappresentare i periodi storici presi in 

esame. La classe ha dimostrato interesse crescente durante il percorso formativo. 

Abilità 

Gli alunni sono giunti a sapere organizzare in autonomia i metodi di confronto e di 

approfondimento trattati durante il corso di studi. Inoltre sono arrivati a consolidare il 

linguaggio specifico della disciplina anche alla luce di un confronto con altre materie. 

Competenze 

Gli alunni sono in grado di fare collegamenti all’interno della disciplina giungendo a una 

visione del fenomeno artistico all’interno della cultura che lo ha generato. È stata posta 

attenzione alla necessità di inserire le opere d’arte nel proprio contesto storico-

ambientale. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

Frontale, D.A.D. 

Strumenti e sussidi didattici 

Testo scolastico, LIM, Lavagna, Internet 
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Spazi utilizzati 

Aula scolastica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione 

Ripasso 6 

Neoclassicismo 8 

Romanticismo in Europa 15 

Il Realismo francese 6 

L’Impressionismo e Parigi 9 

Post-Impressionismo e divisionismo 6 

Le Avanguardie 9 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifica orale 

 

10.2 Programma analitico 

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

maggio 2023. 

PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

 
Neoclassicismo: 
Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, La tutela dei monumenti 
David: il Giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone valica il San Bernardo; 
Architettura: Kedleston Hall, Walhalla; 
 
Romanticismo in Europa: 
Füssli: L’incubo; 
Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio 1808; 
John Constable: Il mulino di Flatford; 
William Turner: Incendio della camera dei lords e dei comuni il 16 ottobre 1834; 
Caspar David Friedrich: Il naufragio della speranza, Abbazia nel querceto, Viandante 
sul mare di nebbia; 
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Théodore Gericault: La zattera della Medusa; 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo;  
Francesco Hayez: i Vespri siciliani, Il bacio; 
Il restauro nel XIX secolo: le teorie di Viollet-le-Duc e di John Ruskin; 
 
Il Realismo francese: 
Gustave Courbet: Lo Spaccapietre, Le Signorine sulla riva della Senna; 
Jean-François Millet: Le spigolatrici; 
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe; 
Il realismo italiano, i Macchiaioli: 
Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 
La nuova architettura del ferro in Europa. 
 
L’Impressionismo e Parigi. 
Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 
Claude Monet: Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 
ninfee, La Grenouillère. 
Edgar Degas: Classe di danza, L’assenzio. 
Auguste Renoir: La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Moulin de la Galette, 
Bagnante seduta. 
 
Post-Impressionismo e divisionismo: 
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers, La montagna Saint-Victoire.; 
Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, Notte stellata, Campo 
di grano con corvi; 
Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ave Maria, Da dove veniamo? 
Che siamo? Dove andiamo? 
Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte. 
Edvard Munch: Sera sul viale Karl Johan, Adolescente, il Grido; 
Arts &Crafts e Art Nouveau 
Divisionismo italiano: Ave Maria a trasbordo, le Due madri, Il quarto stato. 
 
Le Avaguardie: 
La Secessione Viennese: Joseph Olbrich: Palazzo della Secessione; 
Gustav Klimt: Giuditta I, Il bacio 
L’Espressionismo: Fauves e Die Brucke 
Cubismo: Picasso e Braque 
 

(DA FARE) 

 
* Edvard Munch: Sera sul viale Karl Johan, Adolescente, il Grido; 
* L’Espressionismo: Fauves e Die Brucke 
* Cubismo: Picasso e Braque 
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11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

11.1 Relazione del docente  

Prof.re Tondini Alberto 

Libri di testo adottati 

“Il Corpo e i suoi linguaggi” 

G.D’ Anna 

Ore di lezione effettuate 

N° 39 scienze motorie (rilevazione alla data del 06/05/2023) 

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. 
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 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 originale 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). 
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 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 
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 Parco di Monteoliveto 

 Palestra Masotti 

 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). 

20 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). 

8 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. 

19 h 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 6 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 
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 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 24 su 33 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 08.05.2023) 

 

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 
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Argomento Ore di lezione 

*LE ALTRE RELIGIONI 2 

 

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 
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