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A PRESENTAZIONE GENERALE
DELLA CLASSE

1. PROFILO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE

II profilo educativo, ii piano di studio e ii quadro orario del percorso del Liceo Economico
Sociale  seguito  dalla  classe  5°G  nel  quinquennio  2018/19  -  2022/23  risponde  alle
indicazioni riportate nel DPR 15 marzo 2010 n. 89, di cui si richiamano in particolare gli
articoli 2 e 5.
"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento
razionale,  creative,  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;

1 Art.  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".
2  Art. 9 comma 1 DPR 89/ 2010.
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• 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.

2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE

2.1 Composizione della classe
La classe 5°G LES è attualmente composta da 19 studenti (4 ragazzi e 15 ragazze), 
tutti/e provenienti da questo Istituto. Durante il triennio, la composizione della classe è 
variata sino agli attuali 19 per motivi dovuti alla non ammissione di alcuni/e alla classe 
successiva. Inoltre, la classe attuale è anche frutto dell'accorpamento, avvenuto al 
secondo anno, di due classi diverse. Nella classe sono presenti studenti/esse con 
bisogni educativi speciali, di cui si allegano specifiche relazioni:
 uno studente con L. 104/92, con percorso curricolare;
 una studentessa con DSA (L. 170/2010); 
 e una studentessa con BES (DM 27/12/2012).  

2.2 Variazione del Consiglio di classe nel triennio

Rispetto alla composizione iniziale e per quanto riguarda la continuità didattica, va 
precisato che alcuni insegnanti che compongono il Consiglio hanno conosciuto la classe 
soltanto nel corrente anno scolastico. Hanno insegnato nella classe con continuità nel 
triennio i seguenti docenti, elencati in ordine alfabetico: Giubbolini Luca (Storia Dell'arte), 
Guarducci Giulio (Lingua E Cultura Straniera Spagnolo), Iodice Patrizia (Fisica), La Mura 
Maria (Scienze Umane), Micheli Carlo (Matematica), Mingardo Daria (Filosofia). 

Nell'arco del triennio, infatti, sono cambiati diversi docenti, come indicato negli elenchi qui 
di seguito:



Disciplina a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022

Lingua e 
letteratura italiana

Prof.  Francesco
Sgarano

Prof. Francesco 
Sgarano

Prof.ssa Jessica Cancila

Storia
Prof. Francesco 
Sgarano

Prof. Francesco 
Sgarano

Prof.ssa Jessica Cancila

Inglese Prof.ssa Maria Assunta 
Biagioni

Prof.ssa Lucia Frosini
Prof.ssa  Lucia  Frosini
(sostituto:  Prof.  Diego
Biserni)

Scienze motorie e 
sportive

Prof. ssa Corinna Russo
Prof. ssa Corinna 
Russo

Prof. Giovanni Saracini
(Sostituti: Prof. Andrea 
Maffei, Prof. Matteo 
Piccolotto, Prof. Alberto 
Tondini)

Religione cattolica
Prof. Francesco 
Cavagna

Prof. Alessandro
Carmignani

Prof. Alessandro 
Carmignani

Diritto Prof.ssa M. A. Pratesi
Prof. Salvatore 
Bruzzano

Prof. Salvatore Bruzzano

Francese
Prof.ssa Carmelina 
Votta

Prof.ssa Carmelina 
Votta

Prof.ssa Ramona 
Mazzocchi

Sostegno
Prof.   Massimiliano 
Lotti Guidoni

Prof.ssa Chiara 
Mastroberti
Prof. Fabio Panconi

Prof. Ettore Marrese

Prof.ssa Chiara 
Mastroberti
(sostituita da maggio da 
Prof.ssa Alice Fossi)

2.3 Profilo della classe

La classe ha variato la sua composizione nel corso del triennio, come si può evincere dalla
seguente tabella:

CLASSE ANNO SCOLASTICO NUMERO 
STUDENTI VARIAZIONI

III 2020/21 28 (8 M, 20 F)
1 studentessa cambia scuola a inizio 
anno

IV 2021/22 18 (4 M, 15 F)

1 studentessa cambia scuola a metà 
anno; 1 studentessa frequenta il quarto 
anno a Rondine3;
1 studentessa frequenta metà anno 
all'estero

V 2022/23 19 (4 M, 15 F)
1  studentessa  rientra  dal  percorso
Rondine

3  Il Quarto Anno Rondine è un’opportunità formativa e di studio riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, come percorso
di  sperimentazione  per  l’innovazione  didattica  –  rivolta  a  circa  30  diciassettenni  di  tutta  Italia  dei  Licei  Classico,
Scientifico e delle Scienze Umane, per frequentare la classe quarta nel borgo di Rondine.
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Gli studenti e le studentesse che compongono la classe 5°G LES, provengono per lo più
dalla  città  di  Pistoia  o  da  zone  limitrofe.  Il  percorso  del  triennio  è  stato  purtroppo
caratterizzato  dalle  conseguenze della  pandemia da Covid 19,  che ha reso necessari
periodi di Didattica a Distanza durante il terzo anno, e periodi di quarantena per i singoli
studenti  e  studentesse  o  docenti  durante  il  quarto  anno,  con  conseguenze  sulla
partecipazione al dialogo educativo, sull’approfondimento di alcune tematiche disciplinari e
interdisciplinari  e  sull’interazione fra  studenti  e  docenti  e  studenti  fra  loro;  nonostante
queste difficoltà,  la classe ha saputo reagire e superare con senso di responsabilità e
impegno  le  innegabili  sfide  che  si  sono  via  via  presentate,  grazie  allo  spirito  di
collaborazione tra i docenti ed allievi/e. I/le docenti hanno sempre cercato di continuare il
percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli studenti e le studentesse con
video lezioni sincrone, trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso delle piattaforme
digitali, l'uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l'utilizzo di filmati, libri e testi digitali
della Piattaforma Microsoft Teams. II coordinatore di classe, durante il secondo biennio,
ha  mantenuto  un  contatto  costante  con  i/le  colleghi/e,  gli/le  alunni/e  e  con  la
rappresentanza  dei  genitori,  per  monitorare  l'andamento  didattico  dei  ragazzi  e  delle
ragazze e le ricadute psicologiche di questo complesso periodo di emergenza. 

Sul  piano  del  rendimento,  nel  corso  del  triennio,  la  classe  ha  seguito  un  percorso
abbastanza lineare, malgrado l'avvicendamento di alcuni insegnanti, che ha portato le/gli
studenti/esse ad adattare a metodologie differenti, rivelando sempre interesse, in un clima
che, col tempo, si è rivelato cordiale e collaborativo, pur manifestando differenti livelli di
curiosità  intellettuale,  di  capacità  di  comunicazione  e  di  competenze  disciplinari.  Un
discreto  gruppo di  allievi/e  si  è  dimostrato  più  sensibile  alle  sollecitazioni  dei  docenti,
partecipando in modo interessato e conseguendo risultati discreti, se non buoni e perfino
eccellenti, in alcune discipline. Ad essi si affianca un secondo gruppo che, a causa una
partecipazione ed un impegno non sempre continuativi, ha raggiunto sufficientemente gli
obiettivi  di  apprendimento  prefissati.  Si  registra,  infine,  un  esiguo  gruppo  che  mostra
ancora qualche difficoltà, soprattutto in alcune discipline e nella capacità di assimilazione e
rielaborazione critica dei contenuti.

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 Obiettivi di apprendimento

Area metodologica

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori,  naturale  prosecuzione  dei  percorsi  liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lungo
l’intero arco della propria vita.

 Essere consapevoli  della diversità dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.



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

Area logico-argomentativa

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

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

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

Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

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

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

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

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

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.

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

Area storico-umanistica

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
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 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

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

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,  degli autori e
delle  correnti  di  pensiero  più  significativi  e  acquisire  gli  strumenti  necessari  per
confrontarli con altre tradizioni e culture.

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

 Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

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

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali
( chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i
metodi  di  indagine  propri,  anche  per  potersi  orientare  nel  campo  delle  scienze
applicate.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di  studio  e  approfondimento,  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica
nella  formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

3.1 Obiettivi di apprendimento
"II percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e



sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la  complessità  e  la  specificità  dei
processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane" (art. 9 comma 1). Nell'ambito dell'offerta formativa, l'opzione
economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti  alle scienze giuridiche, economiche e sociali  (art.  9 comma 1). Gli  studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:

• 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 (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) 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, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici,
statistici e informatici, 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;

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza vengono definiti obiettivi trasversali
e strategie comuni per il loro raggiungimento.
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 
• l’interazione con soggetti  esterni (esperti  o altri  studenti) per partecipare ad

attività di progettazione e/o concorsi (si vedano le attività extracurricolari del
quarto e quinto anno). 

3.2Metodologie e strumenti didattici
Metodologie didattiche

• lezioni frontali
• esercitazioni in classe
• discussione guidata



11

• attività di laboratorio linguistico
• problem solving

Nel processo di insegnamento-apprendimento per ii raggiungimento degli obiettivi mInimI
prefissati,  dall'inizio  dell'emergenza sanitaria  (5 Marzo 2020) a causa del  COVID-19,  i
docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:

• Piattaforma Microsoft 365 Teams (a.s. 2019/20 e 2020/21).
• Didattica a distanza:
• invio  di  materiale,  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.

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
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. Si rimanda nello specifico alle relazioni disciplinari dei singoli docenti.

3.3 Attività extracurricolari

Le  attività  extracurricolari  sono  illustrate  nelle  tabelle  di  seguito,  suddivise  per  anno
scolastico:

CLASSE III (A.S. 2020/21)

Lezioni e conferenze Progetto “Società e Cittadino”. Progetto “Al cinema insieme”.

Certificazioni 
linguistiche

Inglese C2 (n.°1)

CLASSE IV (A.S. 2021/22)

Lezioni e conferenze Progetto “Società e Cittadino” , 24° edizione

Certificazioni
linguistiche

Inglese B1 (n.° ) o B2 (n.° 8); Inglese C1 (n.° 1), Inglese C2 (n.° 1).



CLASSE V (A.S. 2022/23)

Visite guidate Visita guidata al Museo Bardini, Firenze; viaggio d’istruzione in Provenza

Lezioni e conferenze Incontro “Clima tra passato, presente e futuro” con il Prof. Giovanni Zanchetta, 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa

Progetto ASSO, formazione BLS-D.

Progetto “Al cinema insieme, Cinejureforum”; visione de: “Il traditore” di M. 
Bellocchio (2019); con la partecipazione dell’Avv. N. Caldarulo e il magistrato L.
Boccia.

Progetto “Moro Vive”. On. Gero Grassi, promotore della Commissione di 
inchiesta sul “caso Moro”

Certificazioni Spagnolo B2 (n.° 1); Spagnolo C1 (n.° 1)

Concorsi Premio “Serietà e Impegno” XXX^ edizione Premio Rotary “Serietà e Impegno”.

n.°6 studenti hanno partecipato per meriti scolastici ed extrascolastici; di questi,
ben tre studentesse sono state premiate il 6 maggio 2023: un’alunna è risultata 
vincitrice del secondo premio, un’altra del premio "Francesco Innocenti", e una 
terza ha ricevuto una menzione speciale per il lavoro svolto.

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
"Cittadinanza responsabile".  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. 
Infine, il Consiglio di classe nella seduta dell’8 Ottobre 2021 e in ottemperanza alla Legge
n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee guida contenute nel Decreto ministeriale del 22-
06.2020,  ha  individuato  le  discipline  più  affini,  garantendo  la  trasversalità  di  detto
insegnamento. Come da indicazioni contenute nel PTOF, le ore annuali previste sono state
così programmate: 
-nel TRIMESTRE:  Scienze Umane; Storia , entrambe con verifica;
-nel  PENTAMESTRE:  Diritto  ed  Economia  Politica;  Filosofia,  Inglese;  Arte;  Lingue
Straniere (Spagnolo o Francese); Italiano e Storia; le verifiche sono state svolte da Inglese
e Diritto.

3.5 Percorsi sviluppati in una prospettiva interdisciplinare

Per eventuali percorsi effettuati  in ottica interdisciplinare, si rinvia alla descrizione delle
singole discipline.
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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:

• Prove strutturate:  prevedono sollecitazioni  e risposte chiuse, cioè univocamente
determinate, che non lasciano margini di interpretazione, motivo per cui tali prove
sono anche dette "prove oggettive" (quesiti a risposta multipla o del tipo vero/falso,
quesiti a completamento).

• Prove semi-strutturate: prevedono sollecitazione chiusa e risposta aperta (quesiti a
risposta aperta, analisi del testo, relazioni).

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

Le prove effettuate nel corso dell'anno scolastico hanno caratteristiche e finalità differenti
per quanto riguarda l'accertamento delle competenze e, pertanto, la loro tipologia è stata
stabilita nell'ambito delle riunioni 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.

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza

1- 4
gravement

e
insufficient

e

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
insufficient

e

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 

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.



commettendo errori.

7
discreto

Ha una conoscenza 
discreta ed abbastanza 
articolata dei contenuti 
disciplinari. Sa applicare i 
contenuti a diversi contesti 
con parziale autonomia.

È in grado di fare collegamenti e sa applicare 
le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 
compiti complessi, nonostante qualche errore.
Se guidato, è in grado di effettuare analisi e 
sintesi complete, ma non approfondite e 
valutazioni parziali; si esprime in modo 
corretto e usa un lessico appropriato.

8
buono

Ha una conoscenza 
articolata e completa dei 
contenuti disciplinari. 
Collega autonomamente i 
contenuti fra loro e li 
applica a diversi contesti.

Sa applicare le conoscenze acquisite 
nell’esecuzione di compiti complessi, senza 
commettere errori. Sa effettuare analisi, 
sintesi e valutazioni complete; si esprime in 
modo corretto usando un lessico ricco e 
appropriato.

9-10
ottimo

Ha una conoscenza piena 
e completa dei contenuti, 
arricchita da 
approfondimenti personali. 
Ha conoscenze ampie, ben
articolate e molto 
approfondite che sa 
applicare,senza 
commettere errori, 
nell’esecuzione di compiti 
complessi e in contesti 
nuovi.

È in grado di effettuare analisi e sintesi 
complete e approfondite e formulare 
valutazioni autonome; si esprime in modo 
corretto e scorrevole e dimostra padronanza 
della terminologia specifica di ogni disciplina.

Valutazione del comportamento
Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti criteri:
 comportamento corretto e responsabile;
 rispetto delle regole e delle norme di sicurezza;
 partecipazione al dialogo didattico ed educativo.

Scheda di valutazione del comportamento

Voto Descrittori

10

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

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

8

 Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche
 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
 Rispetto delle norme relative alla vita scolastica solo a seguito di richiami 

verbali
 Limitato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe

7

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

accompagnati da ammonizione verbale o scritta

6

 Disinteresse per le attività didattiche
 Comportamento non sempre corretto nel rapporto con insegnanti e 

compagni
 Ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
 Ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico, 

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

5

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

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

5.ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità
dell’Esame di Stato, con particolare attenzione per le novità introdotte dal corrente anno
scolastico.

5.1 Prima prova scritta

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

 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
 Analisi e produzione di un testo argomentativo;
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativi su tematiche di attualità.



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.

Il 29 marzo 2023, la classe ha 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.  Per  la  prova  d’esame,  si  propone  l'uso  della  griglia  come  da
Allegato. 

5.2 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 prove: 

• Trimestre: la prova scritta ha riguardato una traccia da svolgere su un 
argomento di Diritto relativo alle forme di governo.

• 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 economia politica e
Scienze umane. Per la prova d’esame, si propone l'uso della griglia come da Allegato. La
simulazione scritta si è svolta in data 2.5.2023.

5.3 Colloquio

Per quanto concerne il  colloquio, il  Consiglio di  classe non ha svolto delle simulazioni
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti che dovranno dimostrare di:
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1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare
in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

2) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP,
mediante  una  breve  relazione  o  un  lavoro  multimediale,  le  esperienze  svolte
nell’ambito  dei  PCTO, con riferimento al  complesso del  percorso effettuato,  tenuto
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

3) di  aver  maturato  le  competenze  di  Educazione  civica  come  definite  nel  curricolo
d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

5.4 Valutazione delle prove d’esame

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di classe propone le griglie allegate al
presente documento che possono essere considerate come ipotesi per una valutazione
collegiale. Per le singole discipline facciamo riferimento alle relazioni finali delle stesse.



Se
zi

on
e B CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE DAI SINGOLI DOCENTI

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Jessica Cancila

1.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

Il Palazzo di Atlante 3a, Dall'Italia Unita al primo Novecento, Bruscagli Riccardo, Tellini
Gino. D’Anna.

La Divina Commedia (edizioni varie in dotazione agli/alle studenti/esse).

Libri di narrativa (si veda programma analitico)

Ore di lezione effettuate

Al giorno 2.5.2023, ore 84 (Lezione 58; Verifica scritta  9; Verifiche orali  6; Sorveglianza
5; Attività di laboratorio sui testi 5; Assemblea di classe  1). 

Educazione civica: ore 12 (trimestre e pentamestre, per le discipline di italiano e storia).

Obiettivi raggiunti

Conoscenze



 Conoscere  il  contesto  storico-culturale  dall’Ottocento  al  secondo  periodo  post-
bellico

 Conoscere la storia letteraria del periodo, i generi letterari e la loro evoluzione in
relazione ai modelli di riferimento e al clima culturale del periodo

 Conoscere i generi letterari: lirica, romanzo e teatro

 Conoscere i  temi  principali  della  poetica dantesca e alcuni  canti  significativi  del
Paradiso

 Conoscere  contenuti,  temi  e  stile  delle  opere  principali  del  periodo  studiato,
attraverso la lettura integrale o di passi significativi

 Conoscere gli elementi di base dell’analisi formale del testo poetico e del testo in
prosa

Abilità

 Individuare  i  generi  letterari  dell’età  studiata  e  riconoscerne  caratteristiche  ed
evoluzione

 Individuare  i  collegamenti  tra  biografia  dell’autore,  produzione letteraria   e  contesto
storico-culturale di riferimento

 Sapere  leggere  e  analizzare  in  senso  lessicale,  semantico  e  sintattico  un  testo  in
relazione all’opera di cui fa parte e alla poetica dell’autore

 Produrre analisi testuali guidata su testi letterari in poesia e in prosa

 Usare  in  modo  consapevole  la  lingua  italiana  nell’esposizione  orale  e  scritta,  per
produrre testi e discorsi di diversa natura e finalità

Competenze

 Saper mettere in relazione i fenomeni culturali con gli eventi storici

 Sapere mettere in relazione gli autori e le opere con il contesto-storico di riferimento

 Approfondire lo studio di temi e autori della letteratura italiana, con letture critiche

 Comprendere e saper utilizzare i concetti e  il linguaggio specifico della disciplina e
dell’analisi testuale

Contenuti

Si veda programma analitico.

Metodo di insegnamento

 Lezioni frontali con spiegazione delle principali tematiche

 Lezioni partecipate con letture e analisi di testi letterari

 Esercitazioni laboratoriali di analisi scritte di testi letterari 
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 Esercitazioni di temi scritti da svolgere a casa

Educazione civica

Partecipazione a progetti interdisciplinari; trattazione di argomenti di attualità e contro la
violenza sulle donne.

Visione del film “Persepolis”, un film d'animazione del 2007, candidato all'Oscar, basato
sull'omonima graphic novel  autobiografica di  M. Satrapi.  Ricerca di  approfondimento a
cura  degli  studenti  e  delle  studentesse);  produzione  conclusiva  di  un  articolo  per  il
Giornalino scolastico

Il traditore - Un film di Marco Bellocchio, per il progetto  “Cinejureforum“ Pistoia.

Partecipazione al Progetto: "Moro vive".  Il  progetto “Moro vive” promosso dal Consiglio
della  Regione  Puglia  ha  il  fine  di  presentare,  attraverso  gli  atti  processuali  e  delle
Commissioni d’inchiesta, l’intera vicenda umana, politica, il rapimento e la morte di Aldo
Moro a partire dalla prima lezione all’Università di Bari del 3 novembre 1941 sino al 9
maggio  1978.  La  classe ha studiato  gli  eventi  principali  del  secondo guerra  e  ha poi
seguito la lezione dell’On. Gero Grassi in Consiglio Comunale a Pistoia. 

Strumenti e sussidi didattici

 Libri di testo

 Dispense

 Appunti

 Videolezioni 

Spazi utilizzati

 Aule scolastiche

 Aula multimediale

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

Dante (completato dopo il 15 maggio)* 14

G. Leopardi 11

G. Carducci 5



Argomento Ore di lezione

Scapigliatura 2

Naturalismo, Verismo, G. Verga 7

Le avanguardie del Novecento 3

Il Decadentismo in Italia e in Europa; G. Pascoli, G. D’Annunzio 12

Il romanzo del Novecento: L. Pirandello e I. Svevo 6

La poesia del Novecento: E. Montale e G. Ungaretti* 6

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

Strumenti di verifica e valutazione

Le  verifiche  sono  articolate  in  diverse  modalità:  dall’analisi  testuale,  alla  risposta  a
domande aperte, a test per la verifica delle conoscenze. Le verifiche orali si sono svolte in
modo  da  accertare  le  conoscenze  e  le  competenze  e  rispettando  le  linee  guida  del
Dipartimento. Sono stati corretti elaborati fatti a casa dagli studenti e dalle studentesse per
dar loro modo di esercitarsi con le tipologie previste per l’Esame di Stato.

1.2 Programma analitico

Gli  argomenti  contrassegnati  con l’asterisco saranno affrontati  o  completati  dopo il  15
maggio 2023; i testi sottolineati sono stati analizzati, gli altri solo letti:.

 La poesia del Novecento*: G. Ungaretti (biografia, poetica con letture critiche e opere
principali, analisi di: L’Allegria: Veglia; Fratelli; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi) e
E. Montale (biografia, poetica e opere, analisi di:  Non chiederci la parola; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Ho sceso, dandoti il braccio.

 Il romanzo del Novecento: L. Pirandello (biografia, poetica e opere, lettura integrale di
Così è (se vi pare); Brani: Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta; Il sentimento
del contrario da L’Umorismo) e I. Svevo (biografia, poetica e opere, analisi di: Zeno e il
dottor S.; L’ultima sigaretta; Quale salute?). 

 I  crepuscolari,  G. Gozzano (Il  più atto); Le Avanguardie del Novecento; il  Futurismo
(lettura di: Il primo manifesto del Futurismo e Il bombardamento di Adrianopoli di F. T.
Marinetti; E lasciatemi divertire di A. Palazzeschi).

 G. Pascoli: biografia, poetica e opere; la poetica del Fanciullino; Il fanciullino: Guardare
le  cose  con  occhi  nuovi;  Myricae:  Arano;  Lavandare;  Il  lampo;  Il  tuono;  Patria;
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Novembre;  Temporale  X  Agosto;  L'Assiuolo;  Canti  di  Castelvecchio:  Il  gelsomino
notturno; Nebbia. 

 D'Annunzio: vita, poetica e opere; Il Piacere,  L’attesa dell’amante;  Il ritratto di Andrea
Sperelli; L’asta);  Le Laudi: La pioggia nel pineto. 

 Decadentismo italiano: i temi e le opere; Le riviste; i Simbolisti francesi (lettura di: C.
Baudelaire:  Corrispondenze;  Spleen,  L'albatros;  P.  Verlain:  Languore;  A.  Rimbaud:
Vocali). Questa parte è stata fatta in prosepttiva interdisciplinare per la parte francofona
della classe. 

 La Scapigliatura  (A.  Boito,  lezione di  anatomia;  E.  Praga Preludio;  U.  Tarchetti,  La
donna scheletro); 

 Il  Naturalismo  (temi  principali,  scelte  formali,  opere  principali;  letture  tratte  da  G.
Flaubert  Madame  Bovary:  L’educazione  letteraria  di  una  ragazza  di  provincia;  il
bovarismo oggi; Il crollo del Voreux (Zola, Germinal); Introduzione a Teresa Raquin di
E. Zola); il Verismo, con un confronto tra i due movimenti (sintesi di: Nedda e confronto
stilistico con le innovazioni formali successive; lettura e analisi di: La lettera dedicatoria
a Salvatore Farina, La prefazione a I Malavoglia e a L’amante di Gramigna; Prefazione
a Eva; Nedda (Una ragazza bruna, timida e ruvida); Vita dei campi: Rosso malpelo; I
Malavoglia: Buona e brava gente di mare, La femminile coralità paesana; La morte di
Bastianazzo; Qui non posso starci; Novelle rusticane: La roba; Mastro Don Gesualdo:
La giornata di Gesualdo; A un tratto si irrigidì).

 Introduzione al Secondo Ottocento; G. Carducci: biografia, opere, poetica. Lettura di
L’inno a Satana; Lettura e analisi di Pianto antico; Per Vincenzo Caldesi, San Martino,
Nevicata.

 G. Leopardi:  biografia  e  poetica;  lettura e analisi  di:  L’Infinito;   A se stesso;  Canto
notturno di un pastore errante per l'Asia; La sera del dì di festa; A Silvia; La ginestra;
Brani  tratti  da Zibaldone di  Pensieri  (la  teoria  del  piacere;  la  rimembranza):  Lettura
integrale delle Operette morali seguenti: Plotino e Porfirio; Il Dialogo della Natura e di
un islandese Il Dialogo di un folletto e di uno gnomo a cura della classe;  Dialogo di un
venditore d'almanacchi e di un passeggere; Dialogo della moda e della morte. 

 Dante: letture critiche (tratte da Dante e la cultura medievale, di B. Nardi); Introduzione
generale  al  Paradiso;  Introduzione  al  canto  proemiale  del  Paradiso;  confronto  tra  i
Proemi delle tre cantiche (da M. Santagata);  Lettura integrale dei seguenti canti, con
analisi puntuale dei primi due canti citati e altrimenti dei versi indicati: Pd. I, III, VI (vv. 1-
33),  XVII (13-75), XXXIII (121-145).

Interdisciplinarietà
In collaborazione con la docente di Letteratura francese sono stati affrontati i simbolisti
francesi. Riferimenti storici e letterari attraverso la lettura integrale di:

• La signorina Else, A. Schnitzler
• Bel-Ami, G. De Maupassant
• Niente di nuovo sul fronte occidentale,  E. M. Remarque
• Il fumo di Birkenau, L. Millu o La notte, di E. Wiesel
• Così è (se vi pare), L. Pirandello



• I fisici (Die Physiker), F. Dürrenmatt.
• L'Agnese va a morire, R. Viganò
• Il silenzio del mare, Vercors (in prospettiva interdisciplinare)
• Facoltativo: L'gov e L'ufficio, due racconti tratti da Memorie di un cacciatore, I. S.

Turgenev

Il   programma è stato condiviso e approvato dall’intera classe 5^ G LES.  

Pistoia, 2.05.2023

La docente

Prof.ssa Jessica Cancila
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2. STORIA
Docente: Prof.ssa Jessica Cancila 

2.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

Giardina Andrea, Sabbatucci Giovanni,  Vidotto Vittorio Prospettive Della Storia Ed. Blu
Vol. 3 L'eta Contemporanea 3 B. Laterza Scolastica. 

Libri di narrativa (si veda programma analitico)

Ore di lezione effettuate

In data 2 maggio 2023, Totale ore 42 (Lezione  37; Verifica scritta  5). 

Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Gli alunni hanno affrontato lo studio di: fatti, fenomeni, processi, vita quotidiana dei diversi
periodi  storici  affrontati,  i  termini  specifici  della  storia  e  della  storiografia;  gli  strumenti
principali  della  ricerca storica (documenti  scritti,  fonti  iconografiche,  tecniche di  ricerca
sociale);  i  principali  eventi  e le trasformazioni  di  lungo periodo della storia d’Europa e
dell’Italia,  nel  quadro  della  storia  globale  del  mondo,  nelle  prospettive  diacronica  e
sincronica per quanto riguarda il periodo studiato.

Abilità

Gli studenti si sono esercitati  nelle abilità di: saper presentare il periodo storico sotto il
profilo politico, economico, sociale, culturale; saper usare in maniera appropriata concetti
e  termini  storici  in  rapporto  agli  specifici  contesti  storico-culturali;  saper  analizzare  e
interpretare documenti e fonti storiche diverse saper collocare gli eventi nella dimensione
temporale  e  spaziale;  saper  cogliere  cause,  implicazioni  e  interrelazioni  tra  eventi  e
processi storici; saper padroneggiare alcuni strumenti della storiografia per individuare e
descrivere continuità e mutamenti saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più
significativi delle età Moderna e Contemporanea quali radici del presente. 

Competenze

Gli alunni hanno sviluppato competenze nel: sapersi orientare sui concetti generali relativi
alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica
e culturale; saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici saper fornire un
semplice giudizio  critico su fenomeni  e  processi;  saper  interpretare la  complessità  del
presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto.

Per  l’Educazione  Civica,  sono  state  affrontate  le  competenze  per  formulare  risposte
personali argomentate rispetto alla complessità dell’agire sociale; fare proprio il principio di



responsabilità  nell’agire  quotidiano;  esercitare  i  principi  della  cittadinanza  attiva  con
competenza  e  coerenza  rispetto  al  sistema  integrato  di  valori  che  regolano  la  vita
democratica.

Contenuti

Si veda il programma analitico.

Metodo di insegnamento

Lezioni  frontali;  lettura  di  testi,  documenti  storiografici  e  fonti  storiche.  Esposizione  di
ricerche e approfondimenti da parte delle/degli alunne/i.

Strumenti e sussidi didattici

L’insegnante ha assegnato alla classe video didattici per integrare o consolidare alcuni
argomenti,  durante  l’anno  scolastico.  Un’ulteriore  integrazione  è  stata  realizzando
assegnando la lettura integrale di alcuni testi (si veda il programma analitico). 

Spazi utilizzati

Aula scolastica.

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

Introduzione generale al Novecento, secolo breve 1

L’Ottocento: secolo delle nazionalità; età degli imperi, organizzazioni
politiche, seconda rivoluzione industriale e  Belle époque; Le potenze
europee ed extraeuropee a inizio Novecento

6

L'Italia dall'Unità al Novecento; le "questioni" aperte; l’età giolittiana. 5

La  prima  guerra  mondiale:  cause,  schieramenti,  fasi,  fronti,
conseguenze; La Rivoluzione russa

7

Il  primo dopoguerra;  Il  fascismo:  esordi  e  sviluppi.  Il  consenso e  il
dissenso;  La Germania dalla Repubblica di  Weimar alla costruzione
del Terzo Reich.

6

I totalitarismi 4

La  seconda  guerra  mondiale.  Presupposti,  fasi  fondamentali,
conseguenze*.

6
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Argomento Ore di lezione

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. 2

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

Strumenti di verifica e valutazione

Valutazioni di prove orali. Valutazioni attraverso prove scritte con domande aperte o semi-
strutturate.  In  particolar  modo  si  è  prestata attenzione ai  progressi  ed  al  processo di
sistemazione e maturazione delle competenze degli allievi, valorizzando, nel porre rimedio
alle lacune pregresse, anche l'impegno e la buona volontà dimostrata.

2.2 Programma analitico

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

Il secondo dopoguerra: la nascita della Costituzione; La guerra fredda; L'Italia nel secondo
dopoguerra; il Caso Moro.

*La seconda guerra mondiale. Presupposti, fasi fondamentali, conseguenze.  Consenso e
opposizione al regime fascista dalla nascita alla Resistenza.    

I  totalitarismi:  origine  e  dibattito  storiografico  sul  termine  “totalitarismi”;  caratteristiche
comuni e differenze (letture di docuemnti storiografici e critici). 

Il primo dopoguerra: La Repubblica di Weimar; Il biennio rosso in Italia e in Germania; la
crisi del 1929; La repubblica di Weimar; La reggenza del Carnaro; la nascita dei Fasci di
combattimento; l’ascesa di Hitler;   

La rivoluzione d’ottobre, la formazione dell'Unione Sovietica, l”età di Stalin.   

La Grande Guerra: cause profonde e casus belli; reazioni allo scoppio della guerra; fasi e
protagonisti; esiti e conseguenze.   

L'Italia dall'Unità al Novecento; le "questioni" aperte; l’età giolittiana.   

La società di massa: caratteri distintivi; la situazione politica e le alleanze in Europa nella
Belle  Epoque;  Nazionalismo  vs.  spirito  di  nazionalità;  antisemitismo;  panslavismo,
pangermanesimo, sionismo. La seconda rivoluzione industriale.  

Introduzione al Novecento “secolo breve” 

Interdisciplinarietà

Riferimenti storici e letterari attraverso la lettura integrale di:



• La signorina Else, A. Schnitzler
• Bel-Ami, G. De Maupassant
• Niente di nuovo sul fronte occidentale,  E. M. Remarque
• Il fumo di Birkenau, L. Millu o La notte, di E. Wiesel
• Così è (se vi pare), L. Pirandello
• I fisici (Die Physiker), F. Dürrenmatt.
• L'Agnese va a morire, R. Viganò
• Il silenzio del mare, Vercors 
• Facoltativo: L'gov e L'ufficio, due racconti tratti da Memorie di un cacciatore, I. S.

Turgenev

Il   programma è stato condiviso e approvato dall’intera classe 5^ G LES.  

Pistoia, 2.05.2023

La Docente

Jessica Cancila
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3. LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Prof. Diego Biserni 

3.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

M. Spicci, T. Shaw, D. Montanari, Amazing Minds compact, Pearson Longman

Ore di lezione effettuate

Conteggio delle ore al 03/05/2023

Ore totali prof.ssa Frosini: 29 (dal 17/09/2022 al 07/12/2022)

Ore totali personali:  48 (dal 14/12/2022 al 03/05/2023, di cui 2 di sorveglianza per prova
invalsi e simulazione 1° prova esame di stato, e 11 ore per prove di verifica) 

Obiettivi raggiunti

Conoscenze

La classe dimostra di conoscere gli elementi che caratterizzano i generi testuali, il periodo
storico relativo agli autori letterari trattati e le principali caratteristiche della letteratura dei
periodi  romantico,  Vittoriano  e  del  900,  nonché  il  lessico  specifico  e  gli  elementi  di
somiglianza e differenza tra la cultura inglese e quella italiana. 

Abilità

La  classe  ha  dimostrato  di  saper  utilizzare  la  lingua  inglese  per  descrivere  eventi,
formulare  delle  ipotesi,  effettuare  paragoni  e  collegamenti  interdisciplinari,  esprimere
opinioni e sostenere una conversazione su argomenti familiari oppure di studio. Inoltre, la
classe ha dimostrato di saper comprendere un testo letterario e di sapere esporre—sia
oralmente che in forma scritta—i contenuti appresi. 

Competenze

L'obiettivo per la classe è stato quello di raggiungere le competenze relative al livello B2
del  quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue.  La  classe  ha  generalmente
dimostrato  di  aver  raggiunto  tale  obiettivo—e  talvolta  di  superarlo—riuscendo  a
comprendere  e  produrre  una  varietà  di  testi  sia  scritti  che  orali  su  diversi  argomenti,
dimostrando anche competenza interdisciplinare. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze 

Lavoro sul totalitarismo, partendo dalle opere di G. Orwell “1984” ed “Animal Farm” (di cui
è stata vista  nel  corso del  trimestre una rappresentazione teatrale),  già  analizzate nel
programma principale di lingua e letteratura inglese. 



Abilità 

Analisi del problema della società del controllo, partendo dall’analisi di testi di autori in
lingua inglese. 

Competenze 

Raggiungere consapevolezza dei problemi globali in riferimento ai temi affrontati da Orwell
e riuscire a trattare l’argomento in L2.

Contenuti

Si veda programma analitico.

Metodo di insegnamento

Lezioni di tipo frontale in L2 che andassero a stimolare il più possibile la discussione tra gli
studenti—sempre in  L2—avvalendosi  anche di  strumenti  multimediali,  tra  cui  slide  per
facilitare la presentazione e l’accessibilità degli argomenti trattati. Saltuariamente è stato
utilizzato anche materiale audiovisivo. In generale, si è voluto dare priorità alla discussione
in classe dell'argomento trattato in quello specifico momento in L2, favorendo così l’utilizzo
reale della lingua.

Strumenti e sussidi didattici

Libro di testo, computer con proiettore e connessione a internet per visione e ascolto di
materiale audiovisivo e visualizzazione di slide sugli argomenti trattati

Spazi utilizzati

Aula assegnata alla classe

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

The Romantic Age - Jane Austen, Mary Wallstonecraft and Mary 
Shelley

16 (prof.ssa 
Frosini)

The  Victorian  Age  -  Charles  Dickens,  R.  L.  Stevenson  and  Oscar
Wilde

10

The American Poetry - W. Whitman and E. Dickinson 3

The Modern Age - V. Woolf, J. Joyce and  J. Conrad; Brooke and 
Owen (War Poetry); G. Orwell

14

The Lost Generation - Fitzgerald (The Great Gatsby) 3

The Theatre of the Absurd - S. Beckett (Waiting for Godot) 2
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Argomento Ore di lezione

Ed. Civica: Totalitarianism 5

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

Strumenti di verifica e valutazione

Nel primo trimestre sono state effettuate 4 prove di verifica (1 prova pratica, 1 prova scritta
e 2 prove orali), somministrate dalla docente prof.ssa Frosini Lucia. Nel pentamestre, per il
controllo  del  profitto  scolastico  ai  fini  della  valutazione,  sono state assegnate 2  prove
scritte sotto forma di  essays. Per la valutazione della produzione e comprensione orale,
invece, le 2 verifiche sono state costituite da conversazioni in L2 su argomenti letterari,
storici, generali e personali. 

Per Ed. civica, nel pentamestre gli studenti hanno preparato una presentazione sul tema
del totalitarismo

3.2 Programma analitico

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

Per quanto riguarda le opere degli autori qui di seguito citate, oltre ad uno studio generale
dell’opera, si  considerano affrontati  quei  testi  esclusivamente presenti  sul  libro di  testo
utilizzato  dagli  studenti  e  menzionato  all’inizio  del  qui  presente  documento.  Inoltre,  si
precisa che i testi presenti sul libro in uso alla classe sono stati letti ma non analizzati nel
dettaglio, concentrandosi invece sui contenuti generali delle opere affrontate e studiate.

 The Romantic Age - Romantic Fiction (pp. 174-176)
 Jane Austen - “Pride and Prejudice” 
 Mary Shelley - “Frankenstein, or the Modern Prometheus”
 Mary Wollestonecraft - “A Vindication of the Rights of Woman”

 The Victorian Age (pp.262-263-264-266, le parti relative agli autori studiati)
 Charles Dickens - “Oliver Twist”, “A Christmas Carol”
 Robert L. Stevenson - “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”
 Oscar Wilde - “The Picture of Dorian Gray”

 The American Poetry (p.268)
 Walt Whitman - “O Captain! My Captain!”
 Emily Dickinson - “Hope is the Thing With Feathers”, “To Make a Prairie”

 The Modern Age (da p.352 a 357, parti relative a autori fatti)
 War Poetry: Rupert Brooke, “The Soldier”; Wilfred Owen “Dulce et decorum 

est”
 Virginia Woolf - “To the Lighthouse”



 James Joyce - “Dubliners”, “Ulysses”
 Joseph Conrad - “Heart of Darkness”
 George Orwell - “1984”, “Animal Farm”

 The Lost Generation
 Francis S. Fitzgerald, “The Great Gatsby”

 The Theatre of the Absurd (pp. 444-445, da p.458 a 462)
 Samuel Beckett - “Waiting for Godot”

Educazione Civica
Visione dello spettacolo su Animal Farm, presentazioni studenti sul tema del totalitarismo 
ricollegato a parte del programma riguardante G. Orwell con “1984” e “Animal Farm”

PROGRAMMA CONDIVISO CON LA CLASSE

IL DOCENTE
DIEGO BISERNI 
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4. LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA
 Docente: Prof. Giulio Guarducci

4.1 Relazione del docente

Libro di testo adottato
- Garzillo L., Ciccotti R., Gallego González A., Pernas Izquierdo A., Contextos Literarios 
2ed. (Vol. Unico), Zanichelli, Bologna, 2013. 
- Altri testi:
1. Tirso de Molina, "El burlador de Sevilla y convidado de piedra"
(versión adaptada nivel B1 - ISBN: 978885360785)
2. José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio (1844) texto original.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-
dos-partes--0/html/ 

Ore di lezione effettuate
Al 2.05.2023 risultano effettuate in totale n° 71 ore di cui:
n° 55 ore di lezione
n° 11 ore di verifiche orali
n° 3 ore di verifiche scritte
n° 2 ore di sorveglianza

Obiettivi raggiunti
Conoscenze

 Grammatica e lessico di livello B1-B2 del MCER/CEFR (ripasso in itinere)
 Contesto storico, sociale, artistico e letterario dal XVIII sec. al XX
 Movimenti, opere e autori principali dei secoli XVII-XX
 Approfondimenti giuridico-legislativi e costituzionali relativi ai secoli XIX e XX

Abilità
C. Produrre argomentazioni di interesse storico-letterario ed economico-sociale
D. Leggere, tradurre, analizzare, sintetizzare e commentare testi storico-culturali ed 

economico-sociali con un lessico adeguato (livello B2 del MCER/CEFR)
E. Individuare in un testo le informazioni generali e quelle specifiche per saperle poi 

contestualizzare e confrontare diacronicamente e tematicamente con altre
F. Redigere brevi testi (saggi brevi, commenti, racconti) e compilare formulari
G. Riconoscere i fondamenti giuridico-legislativi e costituzionali fondamentali

Competenze
 Saper interpretare testi e contesti storico-letterari, artistici ed economico-sociali
 Codificare e decodificare messaggi scritti e orali, anche complessi, in contesti 

diversificati e trasmessi attraverso vari canali
 Saper presentare, in forma scritta e orale, un periodo storico-letterario con le sue opere 

e i suoi autori più rappresentativi



 Saper illustrare il contesto politico-sociale e giuridico di una data epoca storica

OBIETTIVI SPECIFICI PER EDUCAZIONE CIVICA: Conoscere l’organizzazione 
costituzionale e amministrativa della Spagna per consolidare i valori e le regole della vita 
democratica

Contenuti
Di seguito al punto 1.2: Programma analitico

Metodo di insegnamento
Lezioni frontali, brainstorming, discussioni guidate

Strumenti e sussidi didattici
 libro di testo
 altri testi
 appunti e fotocopie di materiali autentici, critici e d’autore, forniti dal docente
 documentari e lungometraggi in lingua spagnola

Spazi utilizzati
 in presenza: aula scolastica

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma (al 2.05.2023)

Argomento Ore di lezione

Marco histórico (político, social, artístico y literario) desde el siglo XVII 
hasta el XX

15

Teatro del Siglo de Oro: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la 
Barca

8

Ilustración: J. de Cadalso, G.M. de Jovellanos, L.F. de Moratín 3

Romanticismo: J. de Espronceda, G.A. Bécquer, M.J. de Larra 10

Teatro siglo XIX: José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio, 1844 10

Realismo y Naturalismo 2

Modernismo: Rubén Darío 4

Generación del '98: Antonio Machado 3

Vanguardismo y Generación del '27: Federico García Lorca (*) -

Dictadura de Franco, Transición española, Constitución de 1978 (*) -
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Argomento Ore di lezione

TOTALE 55

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dal 9.05.2023.

Strumenti di verifica e valutazione

In base a quanto stabilito in sede dipartimentale e alle griglie di valutazione adottate per il
corrente  anno  scolastico  2022-23, sono  state  effettuate  tre  verifiche  sommative  nel
trimestre, due scritte e una orale; nel pentamestre sono previste due verifiche scritte (la
seconda  si  effettuerà  il  9.05.2023)  e  due orali  (la  seconda  attualmente  in  corso).
Parallelamente allo svolgimento del programma gli studenti sono stati coinvolti  in letture,
visione di  materiale digitale (film e documentari),  discussioni in  L2 e costante  ripasso,
rendendo possibile formulare valutazioni formative in itinere.

4.2 Programma analitico

Trimestre
 Repaso de fonética, prosodia y de todas las estructuras gramaticales nivel B1/B2

con particular atención a: parataxis, ipotaxis y concordancia temporal
 El teatro del Siglo de Oro: Lope de Vega,  Arte nuevo de hacer comedias en este

tiempo (1609): repaso y profundización
 Tirso de Molina,  El Burlador de Sevilla y convidado de piedra: lectura integral de

versión adaptada nivel B1 ISBN:9788853607850
 Calderón de la Barca, La vida es sueño: Jornada II, versos 1448-1487, Jornada II,

versos 2148-2187
 La Narrativa del Siglo de Oro
 Marco histórico, social, artístico y literario del siglo XVIII: la Ilustración
 El teatro ilustrado: Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), El Sí de las Niñas, 

1805: lectura del acto III, escena VIII.
 Marco histórico de la primera parte del siglo XIX: Motín de Aranjuez, las 

Abdicaciones de Bayona, la Guerra de Independencia española
 La primera Constitución española de 1812 (Constitución de Cádiz - La Pepa)
 Reinado de Fernando VII (Sexenio absolutista, Trienio liberal, Década ominosa) y 

el de Isabel II: marco histórico, social, artístico y literario
 El Romanticismo español
 José de Espronceda (1808-1842), vida y obras: La canción del Pirata, 1835
 Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870): Rimas XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (1859-

1868) y la leyenda Los ojos verdes (1861)



 Pentamestre
 El Costumbrismo de Mariano José de Larra (1809-1837): lectura y comentario del 

texto “Vuelva Usted mañana”, 1833
 El teatro romántico
 José Zorrilla y Moral (1817-1893), Don Juan Tenorio: Drama religioso-fantástico en 

dos partes, 1844 (lectura integral del texto original)
 Desde el Sexenio democrático o revolucionario hasta la Restauración borbónica: la 

Revolución Gloriosa de 1868, el reinado de Amadeo I, la Primera República 
española y el reinado de Alfonso XII. Marco histórico, social, artístico y literario

 Realismo y naturalismo: rasgos principales
 Leopoldo Alas «Clarín», La Regenta (texto extraído del cap. XIII)
 Desastre del 98 y reinado de Alfonso XIII: marco histórico, social, artístico y literario
 Modernismo literario español
 Rubén Darío (1867-1916), Sonatina (Prosas profanas, 1896)
 La Generación del 98
 Antonio Machado (1875-1939): Caminante (Proverbios y Cantares XXIX, Campos 

de Castilla, 1912); Retrato (Campos de Castilla, 1917)
 La dictadura de Primo de Rivera, la II República española y la Guerra Civil (1936-

39): marco histórico, social, artístico y literario
     (*)  Las Vanguardias y la Generacíón del 27
     (*)  Vida y obras de Federico García Lorca (1898-1936): Romance Sonámbulo 

(Romancero Gitano, 1928)
     (*)  De la Dictadura de Franco a la Transición española y la Constitución de 1978 (a 

cui sono dedicate n°1 ora  di Educazione Civica)

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dal giorno 9.05.2023.

Il   programma è stato condiviso e approvato dall’intera classe 5 G LES.  

Pistoia, 2.05.2023

Prof. Giulio Guarducci
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5. LINGUA E CULTURA FRANCESE
Docente: Prof.ssa Ramona Mazzocchi

5.1 Relazione del docente

Testi in adozione:

• Doveri – Jeannine, Harmonie Littéraire (vol 2) – Europass; 

• Doveri – Jeannine, Correspondances - (Europass).

Ore di lezione effettuate

Nell’anno scolastico 2022/2023 sono state effettuate 80 ore di  lezione alla data del 15
maggio  2023  delle  99  previste  dal  piano  di  studi.  Di  queste  80  ore,  tre  sono  state
impiegate per svolgere le lezioni di Educazione Civica. Si prevede di svolgere altre 12 ore
fino alla data del 10 giugno 2023. Totale ore di lezione: 92 ore alla data del 10 giugno
2023. 

Obiettivi raggiunti

Il  gruppo  di  Lingua  e  Cultura  Francese  della  classe  V°G è  composto  da  6  studenti.
All’inizio dell’anno, si è cominciato con il ripasso di alcuni macro-argomenti grammaticali e
con un ripasso di alcuni argomenti di letteratura e civiltà che la classe aveva affrontato
l’anno precedente.

Conoscenze

La  maggior  parte  degli  studenti  del  gruppo  linguistico  della  V°G,  ha  dimostrato  di
conoscere:

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

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

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

 La terminologia ed il lessico appropriati all’esposizione degli argomenti trattati.

Abilità

Nel  corso  dell’anno il  gruppo  linguistico  ha  lavorato  all’acquisizione  linguistica  ed alla
rielaborazione degli argomenti e dei testi oggetto del programma. La maggior parte degli



studenti ha dimostrato di conoscere il contesto storico e sociale di riferimento e di sapersi
orientare nell’analisi dei testi e degli autori studiati.

Competenze

La maggior parte degli studenti ha dimostrato, usando la lingua francese, di:

 Comprendere e produrre una varietà di testi in contesti differenziati;

 Operare una sintesi di contenuti di testi di letteratura e civiltà;

Gli  studenti  hanno generalmente  partecipato adeguatamente al  dialogo educativo  e  si
sono mostrati per la maggior parte interessati alla disciplina. Alcuni alunni, grazie ad una
partecipazione attiva ed a un impegno costante, hanno conseguito risultati apprezzabili,
dimostrando una buona padronanza della lingua.

Educazione Civica

Conoscenze. 

 Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  della  Francia  e  internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa della Francia e i doveri
di cittadino. 

Abilità. 

 Analizzare la complessità dell’agire sociale; 

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

Competenze. 

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

  Fare proprio il principio di responsabilità nell’agire quotidiano;

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

Sono state svolte tre ore di Educazione Civica. Tematiche affrontate: Istituzioni politiche
francesi, confronto con le Istituzioni politiche italiane.

Contenuti

Si veda programma analitico.

Metodo di insegnamento
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Lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali e di gruppo, discussione guidata,
brainstorming, elaborazione di mappe concettuali, elaborazione pratica/grafica/informatica.

L’obiettivo principale dell’attività didattica è stato lo sviluppo di una serie di competenze,
sia  generali  che linguistico-comunicative e per  questo le  lezioni  sono state di  tipo sia
frontale  che  interattivo,  di  gruppo  e  individualizzato.  Sono  stati  spesso  corretti
individualmente  i  lavori  effettuati  in  classe  o  per  casa  (composizioni,  riassunti)  per
migliorare  l’espressione  scritta.  Si  è  prestata  inoltre  attenzione  al  collegamento
interdisciplinare relativo agli argomenti trattati in particolare in letteratura e storia.

Strumenti e sussidi didattici

Libri di testo, testi di lettura e consultazione, dispense e fotocopie, sussidi audiovisivi ed
attrezzature multimediali, sussidi informatici, attrezzature di laboratorio.

I testi in adozione sono:

Doveri – Jeannine, Harmonie Littéraire (vol 2) – Europass; 

Doveri – Jeannine, Correspondances - (Europass).

Sono  stati  forniti  agli  studenti  testi  e  materiali  per  approfondire  alcuni  argomenti  di
letteratura, civiltà ed attualità.

Spazi utilizzati

Aule scolastiche.

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

Ripasso di grammatica 9

Storia francese e principali correnti letterarie XIX e XX secolo 19

Territorio, economia, ecologia, immigrazione, famiglia e Istituzioni 4

Autori XIX secolo 29

Autori XX secolo 9

Educazione Civica 3

Ripasso del programma 7

In totale, 4 ore sono state dedicate allo svolgimento di compiti in 
classe. Durante 1 ora si sono svolte le Prove Invalsi (sorveglianza) e 
durante 1 ora si è svolta la simulazione della Seconda Prova 



Argomento Ore di lezione

(sorveglianza). Le ore sono riferite al 15/05/2022. Si intende dedicare 
le ore residue ad un ulteriore ripasso del programma.

Alcuni percorsi sono stati sviluppati in una prospettiva interdisciplinare:

Letteratura italiana e letteratura francese: i poeti maledetti.

Strumenti di verifica e valutazione

Prove strutturate, prove semi-strutturate, prove non strutturate, prove aperte, colloqui.

Per quanto riguarda la verifica formativa orale, è stata effettuata l’interrogazione breve, la
correzione  di  esercizi  e  di  attività  assegnate;  per  la  verifica  sommativa  orale,
l’interrogazione breve e lunga.  Per le verifiche formative scritte,  esercizi  di  traduzione,
riassunti  e  composizioni;  per  la  verifica  sommativa  scritta,  prove  strutturate,  semi-
strutturate o non strutturate.

Numero verifiche formative: continue, durante tutto l’anno scolastico;

Numero verifiche sommative: 4 nel trimestre (2 scritti e 2 orali), 5 nel pentamestre (2 scritti
e 3 orali).

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

5.2 Programma analitico

• Histoire française.

Napoléon Bonaparte et le Premier Empire;

La Restauration;

La Monarchie de Juillet;

La Deuxième République;

Le Deuxième Empire;

La guerre Franco-prussienne;

La Commune;

La Troisième République;

La Belle Époque;

La Grande Guerre;
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La France de l’entre deux-guerres.

Le Front Populaire;

La Deuxième Guerre Mondiale et le Gouvernement de Vichy;

La Quatrième République;

La Décolonisation;

La Cinquième République: De Gaulle;

Mai 1968.

La Cinquième République.

• Littérature

Le Romantisme.

Mme de Staël, sa vie et son œuvre (Delphine: Un vilain métier);

René de Chateaubriand, sa vie et son œuvre (René: Le vague des passions;  Mémoires
d’outre-tombe: Soirées à Combourg);

Alphonse de Lamartine, sa vie et son œuvre (Le lac);

Alfred de Musset, sa vie et son œuvre (Nuit d’Octobre);

Victor Hugo, sa vie et son œuvre (Fonction du poète; J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la
colline; Demain, dès l’aube; Les Misérables: Le portrait de Jean Valjean).

Entre Romantisme et Réalisme.

Henri Beyle, Stendhal, sa vie et son œuvre (Le rouge et le noir: La première rencontre, Le
procès de Julien).

Le Réalisme.

Honoré de Balzac, sa vie et son œuvre (a pg 105 di  Harmonie Littéraire 2, svolti solo i
paragrafi “La peinture de Paris” e “Rastignac, personnage clé”) (Eugénie Grandet: Le petit
déjeuner, La mort de Grandet);

Gustave Flaubert, sa vie et son œuvre (Madame Bovary: Le nouveau, La mort d’Emma) +
visione del film “Madame Bovary” di Claude Chabrol.

Le Naturalisme.

Émile Zola, sa vie et son œuvre (L’Assommoir: Les larmes de Gervaise, L’alcool).

Le Parnasse: l’Art pour l’Art. Symbolisme et Décadentisme.

Charles Baudelaire, sa vie et son œuvre (Les fleurs du Mal: Correspondances, Invitation
au voyage);



Paul Verlaine, sa vie et son œuvre (Poèmes saturniens: Chanson d’automne);

Arthur Rimbaud, sa vie et son œuvre (Poésies: Voyelles);

Joris-Karl Huysmans, sa vie et son œuvre (À rebours: La maison de Des Esseintes  
fiche).

Le roman du XXè siècle.

Marcel Proust, sa vie et son œuvre (À la recherche du temps perdu: La madeleine).

L’Existentialisme.

Jean Paul Sartre, sa vie et son œuvre (La Nausée: Les clés de l’existence);

Albert Camus, sa vie et son œuvre (L’Étranger: Le soleil);

Simone  de  Beauvoir,  sa  vie  et  son  œuvre  (Mémoires  d’une  jeune  fille  rangée:  Les
comédies des adultes).

Le théâtre de l’absurde. 

Eugène Ionesco, sa vie et son œuvre (extrait de la pièce  La Cantatrice chauve: Bobby
Watson).

• Civilisation (livre: Correspondances)

La Francophonie et le territoire français;

Les défis de l’économie;

La question de l’écologie;

L’immigration en France (les Français et les autres, un pays à forte immigration);

La famille et ses transformations;

Les Institutions.

• Educazione Civica

Les Institutions politiques françaises. Livre: Correspondances + fiches.

Il gruppo classe di Lingua francese approva il programma all'unanimità.

Pistoia, lì 15/05/2023 La docente

                                                                                                  Prof.ssa Ramona Mazzocchi
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6. DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Docente: Prof. Salvatore Bruzzano

6.1 Relazione del docente

Libro di testo adottati:  Maria Rita Cattani – Flavia Zaccarini:  Nel mondo che cambia –
Quinto anno - Paravia

Ore di lezione effettuate: 99

Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Forme di governo; i diritti di natura politica; i sistemi elettorali; la funzione legislativa; composizione,
formazione e funzioni del Governo; la funzione giudiziaria; il ruolo dei magistrati; le attribuzioni del
Presidente della Repubblica e l’attività della Corte costituzionale; apprendere l’organizzazione e il
funzionamento  delle  Regioni,  dei  Comuni,  degli  enti  provinciali  e  delle  Città  metropolitane;
verificare quali siano le funzioni essenziali degli enti locali;  il carattere misto del nostro sistema
economico; gli interventi dello Stato nell’economia; le spese e le entrate pubbliche; la pressione
tributaria; la politica economica; i  cicli  economici;  i  caratteri e i principi del bilancio pubblico; la
manovra economica; le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali; le principali teorie
sul commercio internazionale; le politiche commerciali; la struttura della bilancia dei pagamenti; i
mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei mercati; il concetto di sviluppo economico e
le cause dei divari economici e sociali tra gli Stati.

Per ciò che riguarda il programma di  Educazione civica: cittadinanza e immigrazione; i principi
dello Stato liberale, di quello socialista, di quello totalitario e di quello democratico; i caratteri e i
principi fondamentali della Costituzione e le diverse forme di libertà previste da quest’ultima.

Abilità

Saper cogliere l’importanza della democrazia come base della vita sociale e politica; cogliere gli
elementi  di  rischio  insiti  nell’applicazione della  forma di  governo presidenziale  in  Paesi  senza
solide basi democratiche; comprendere la funzione di collegamento tra la società civile e l’indirizzo
politico  dello  Stato  svolta  dai  partiti  politici;  cogliere  l’importanza  sociale  ed  economica  della
funzione legislativa; individuare i legami tra l’attività politica ed economica del Governo e gli ideali
delle classi sociali che esso rappresenta; comprendere la delicatezza della funzione giudiziaria e la
necessità di garantire ai magistrati indipendenza dagli organi statali; riconoscere il ruolo di garante
politico  del  Presidente  della  Repubblica  e  inquadrare  l’attività  della  Corte  costituzionale  nella
necessità di garantire il rispetto della Costituzione; collegare l’esistenza degli enti locali ai dettati
costituzionali  del  decentramento  amministrativo  e  dell’autonomia;  percepire  le  istituzioni  locali
come enti vicini alla cittadinanza; comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia;
distinguere  le  diverse tipologie  di  spese pubbliche;  cogliere la  differenza tra  imposte  dirette  e
indirette; comprendere le funzioni della politica economica, in particolare quella allocativa, quella
distributiva e quella di stabilizzazione; riconoscere gli effetti della spesa pubblica e della tassazione



sui consumi e sugli investimenti; comprendere, nella sua struttura e nelle sue finalità, la manovra
economica; analizzare con spirito critico la politica economica degli Stati; comprendere le funzioni
della bilancia dei pagamenti; comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla
globalizzazione dei mercati; essere consapevoli che lo sviluppo economico si realizza non solo in
base al reddito, ma anche valutando altri fattori, sociali e culturali; comprendere le ragioni delle
scelte effettuate dagli  Stati in materia di  politica commerciale;  valutare l’efficacia delle politiche
dell’Unione europea.

Per  ciò  che  riguarda  il  programma  di  Educazione  civica:  riconoscere  che  la  cittadinanza
rappresenta  oggi  un  concetto  più  ampio  rispetto  a  quello  relativo  agli  elementi  nazionali;
riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato; riconoscere la necessità di rispettare
specifici limiti nell’esercizio dei propri diritti, in relazione alle esigenze collettive.

Competenze

Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di governo, in considerazione delle
realtà storiche e sociali  in cui hanno trovato e trovano applicazione;  riconoscere quali  siano le
principali garanzie di stabilità politica del nostro Stato, effettuando confronti tra il nostro sistema
istituzionale e quello di altri Stati ed essendo altresì in grado di valutare le proposte di riforma
relative alla nostra forma di governo; comprendere la delicatezza degli interventi pubblici in materia
di politica fiscale, economica e monetaria, in considerazione degli effetti che possono avere sui
consumi  e  sugli  investimenti;  analizzare  i  macrofenomeni  economici  nazionali  e  internazionali
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; valutare con senso critico le diverse
ideologie sui temi dello sviluppo umano, della crescita economica e dei rapporti con l’estero.

Per ciò che riguarda il programma di Educazione civica: individuare gli aspetti positivi e negativi
delle diverse forme di Stato, in considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e
trovano applicazione; confrontare la situazione pre-costituzionale dello Stato italiano con quella
successiva, valutando le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di
uguaglianza e dei diritti civili enunciati nella nostra Costituzione.

Contenuti

Le forme di governo. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. Lo Stato italiano e i
diritti dei cittadini. Rappresentanza e diritti politici. La funzione legislativa: il Parlamento. La
funzione  esecutiva:  il  Governo.  La  funzione  giudiziaria:  la  Magistratura.  Gli  organi  di
controllo costituzionale. La Pubblica amministrazione. Le autonomie locali. L’ordinamento
internazionale.  L’Unione  europea  e  il  processo  di  integrazione.  Il  ruolo  dello  Stato
nell’economia. La politica economica. Il bilancio dello Stato. Gli scambi con l’estero. Le
nuove  dimensioni  dei  rapporti  internazionali.  Lo  sviluppo  economico  e  la  crescita
sostenibile. 

Metodo di insegnamento

Il docente ha fatto ricorso, oltre che alle classiche lezioni frontali, alla creazione di gruppi di
lavoro per l’  approfondimento di alcuni argomenti particolarmente importanti nonché ad
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esercitazioni  individuali  e  di  gruppo,  alla  discussione  guidata,  alle  tecniche  di
brainstorming e di problem solving e all’elaborazione di mappe concettuali.

Strumenti e sussidi didattici

Libro di  testo,  testi  di  lettura e consultazione,  Costituzione e codice civile,  dispense e
fotocopie.

Spazi utilizzati

L’aula scolastica.

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

La Costituzione e i diritti dei cittadini. Le forme di governo.  6

L’ordinamento della Repubblica. 33

La Pubblica amministrazione e le autonomie locali 15

Il diritto internazionale.   6

L’economia pubblica. 10

L’intervento dello Stato in economia. 15

Gli scambi internazionali e il mercato globale.* 14

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

Strumenti di verifica e valutazione

Per la verifica formativa sono state effettuate prove strutturate e prove aperte, mentre per
la  verifica  sommativa  sono  state  proposte  prove  semistrutturate  e,  soprattutto,  prove
aperte e colloqui.

6.2 Programma analitico

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

Le forme di governo.

 Stato e governo nell’età contemporanea. 



 La monarchia.

 La repubblica.

La Costituzione italiana: i principi fondamentali.

• Le origini storiche della Costituzione.

• La struttura e i caratteri della Costituzione.

Rappresentanza e diritti politici.

• 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.

La funzione legislativa: il Parlamento.

• La composizione del Parlamento.

• L’organizzazione delle Camere.

• Il funzionamento delle Camere. 

• La posizione giuridica dei parlamentari.

• L’iter legislativo.

• La funzione ispettiva e quella di controllo. 

La funzione esecutiva: il Governo.

• La composizione del Governo.

• La responsabilità dei ministri.

• La formazione del Governo e le crisi politiche.

• Le funzioni del Governo.

• L’attività normativa del Governo.

La funzione giudiziaria: la Magistratura.

• Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale. 

• L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile.
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Gli organi di controllo costituzionale.

- Il Presidente della Repubblica e la sua elezione. 

- I poteri del Capo dello Stato.

- Gli atti presidenziali e la responsabilità.

- Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale.

- Il giudizio sulla legittimità delle leggi.

- Le altre funzioni della Corte costituzionale.

La Pubblica amministrazione.

 La Pubblica amministrazione e le sue funzioni.

 I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione.

 I tipi di attività amministrativa.

 Gli organi della Pubblica amministrazione.

 Le autorità amministrative indipendenti.

Le autonomie locali.

 Il principio autonomista e la sua realizzazione.

 L’organizzazione delle Regioni.

 La competenza legislativa delle Regioni.

 I Comuni e le loro funzioni.

 L’organizzazione dei Comuni.

 Gli enti territoriali di area vasta e le Città metropolitane.

L’ordinamento internazionale.

 Le relazioni internazionali.

 Le fonti del diritto internazionale.

 L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani.

 La NATO.

 Cenni ad altre organizzazioni internazionali.

L’Unione europea e il processo di integrazione.

 Le origini storiche.



 Le prime tappe della Comunità europea.

 Dal Trattato di Maastricht a oggi.

 Il Consiglio dell’UE, la Commissione europea e il Parlamento europeo.

 Il Consiglio europeo, gli altri organi dell’Unione europea e le fonti del diritto comunitario.

 Cenni alla politica agricola, alla politica ambientale e alla politica di sicurezza comune.

 I diritti dei cittadini europei.

Il ruolo dello Stato nell’economia.

 L’economia mista.

 Le funzioni dell’intervento pubblico.

 Le spese pubbliche.

 Le entrate pubbliche e il sistema tributario italiano.

 La pressione tributaria e i suoi effetti.

La politica economica.

 Le imperfezioni del mercato e l’intervento pubblico.

 Gli strumenti e gli obiettivi della politica economica.

 I cicli economici e le politiche anticicliche.

Il bilancio dello Stato.

 Le origini storiche.

 I principi del bilancio.

 L’analisi costi-benefici.

 La manovra economica.

 La politica di bilancio e il debito pubblico.

 La politica di bilancio e la governance europea.

 I principi costituzionali relativi al bilancio.

 I tipi di bilancio.

 L’iter di approvazione del bilancio.

Gli scambi con l’estero.*
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 I rapporti economici internazionali.

 Le teorie del commercio internazionale.

 Libero scambio e protezionismo.

 La bilancia dei pagamenti.

 L’internazionalizzazione delle imprese.

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali.*

 La globalizzazione.

 I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione.

 Il ruolo delle multinazionali.

 Le conseguenze economiche dei flussi migratori.

Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile.*

 Le teorie sulla crescita economica.

 La misurazione della crescita e dello sviluppo economico.

 I problemi legati allo sviluppo.

 Lo sviluppo sostenibile.

Gli argomenti svolti nel corso di Educazione civica hanno avuto come oggetto l’analisi e il
commento di alcuni articoli tratti dai Principi fondamentali e dalla Prima parte della 
Costituzione. In particolare, le sei ore utilizzate per tale corso hanno affrontato i seguenti 
argomenti: 1) il fondamento democratico e la tutela dei diritti, 2) il principio di uguaglianza, 
3) il lavoro come diritto e dovere, 4) la libertà religiosa e i Patti Lateranensi, 5) la tutela 
della cultura, della ricerca e dell’ambiente, 6) il diritto internazionale (artt. 10 e 11), 7) la 
libertà personale, 8) la libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione, 9) i diritti di 
riunione e di associazione, 10) la libertà di manifestazione del pensiero.

Pistoia, 2.5.2023

Il docente

Salvatore Bruzzano



7. SCIENZE UMANE
Docente: Prof.ssa Maria La Mura 

7.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

Clemente, Danieli “Orizzonte scienze umane” Paravia

Ore di lezione effettuate

Ore di lezione effettuate (al 29/04/2023): 59 e 4 di Educazione civica

Obiettivi raggiunti e Conoscenze

Si veda 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

Si veda programma analitico.
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Metodo di insegnamento

 Lezione frontale

 Brainstorming

 Problem solving

 Discussione guidata

 Esercitazioni

Strumenti e sussidi didattici

 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 12

La globalizzazione 11

Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni 11

La società multiculturale 9

La ricerca sociale 8

La politica, il potere, lo Stato e il cittadino 8

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

7.2 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 particolare riferimento all’art. 11

Pistoia, 2 maggio 2023
                                                                                        

                                     MARIA LA MURA
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8. FILOSOFIA
Docente: Daria Mingardo

8.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

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

Ore di lezione effettuate

Filosofia: 36 h (rilevazione al 5 Maggio)

Educazione Civica: 3 h (rilevazione al 5 Maggio)

Obiettivi raggiunti

FILOSOFIA
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

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

 Consapevolezza  del
«significato  della  riflessione
filosofica  come  modalità
specifica  e  fondamentale
della ragione umana»

 Sviluppo  della  «riflessione
personale,  il  giudizio  critico,
l’attitudine
all’approfondimento  e  alla
discussione  razionale,  la
capacità di argomentare una
tesi»

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

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

I. Saper confrontare le tesi dei
vari  autori  su  uno  stesso
tema

J. Essere  in  grado  di  usare
correttamente  il  lessico
specifico della disciplina

K. Saper  leggere,  analizzare,
riassumere  un  testo
filosofico

L. Saper  lavorare  in  un
contesto cooperativo

M. Capacità  di  sintesi  e
riorganizzazione  delle
conoscenze

Modulo  n°  1:  La  filosofia  nel
XVII secolo.

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

Modulo  n°2:  La  filosofia  nel
XVIII secolo.

L’Illuminismo.

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

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

Modulo  n°3:  La  filosofia  nel
XIX secolo.

Il Romanticismo.

La nascita dell’idealismo.

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



compendio.

Critica  e  rottura  del  sistema
hegeliano:  Schopenhauer  e
Kierkegaard.

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

EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

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

 Partecipare al dibattito culturale.
 Cogliere  la  complessità  dei

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

 Saper  affrontare  criticamente  la
complessità  del  reale  e  delle
narrazioni su di esso

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

 Saper  riconoscere,  oltre  alle
ragioni filosofiche alla base di tali
forme, le possibili  obiezioni a tali
ragioni.

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

Contenuti

Si veda programma analitico.

Metodo di insegnamento

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

 Lezioni frontali partecipate

 Discussione guidata

 Brainstorming

 Problem solving

 Elaborazione di mappe concettuali 

Strumenti e sussidi didattici



55

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

 Testo in adozione

 Slide e testi o mappe preparate/fornite dalla docente 

Spazi utilizzati

Aula scolastica

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Filosofia

Argomento Ore di lezione

Empirismo inglese: Hobbes, Locke e Hume. 2

Il pensiero politico moderno: Hobbes, Locke e Rousseau 4

Illuminismo e Kant 11

Romanticismo, Idealismo, Hegel 7

Schopenhauer e *Kierkegaard 5

*Marx 3

Educazione Civica

Argomento Ore di lezione

Hegel: La moralità e lo Stato Etico 3

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

Strumenti di verifica e valutazione

Trimestre: Almeno 1 prova orale, 1 verifica scritta.

Pentamestre: Almeno 2 prove orali, 1 verifica scritta

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

 
8.2 Programma analitico



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

FILOSOFIA  

Modulo n° 1: La filosofia nel XVII secolo. 

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

Modulo n°2: La filosofia nel XVIII secolo. 

1. L’Illuminismo. 

2. Ripasso e approfondimento: il pensiero politico moderno. 

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

- Hobbes: l’assolutismo

- Locke: lo Stato liberale

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

3. Kant. 

- Il criticismo 

- La Critica della Ragione Pura. 

Il problema generale; fenomeno e noumeno: i tipi di giudizio; la “Rivoluzione copernicana”;
il  concetto  di  trascendentale.  Estetica  trascendentale:  spazio,  tempo,  loro  esposizione
metafisica e trascendentale. L’Analitica trascendentale: le categorie e la loro deduzione,
l’Io  penso,  i  principi  dell’intelletto  puro  e  l’io  “legislatore”  della  natura.  La  Dialettica
trascendentale: le idee della Ragione. La critica alla psicologia razionale e alla cosmologia
razionale, le antinomie; la critica alle prove dell’esistenza di Dio. Uso regolativo delle idee. 

- La Critica della Ragione Pratica. 

La  Ragion  Pura Pratica  e  la  critica  della  Ragione  Pratica.  La  legge  morale  e  i  suoi
caratteri:  universalità,  formalità,  categoricità,  autonomia.  Massime  e  imperativi.  Le
formulazioni dell’imperativo categorico. La critica alle morali eteronome. La “Rivoluzione
copernicana”  in  ambito  morale.  Il  sommo bene,  l’antinomia  della  Ragione  Pratica  e  i
postulati etici. Caratteri peculiari del postulato della libertà. La fede morale o razionale. 

Modulo n°3: La filosofia nel XIX secolo. 

1. Il Romanticismo e la nascita dell’idealismo. 
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2. Hegel. 

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

- I capisaldi del sistema hegeliano: La concezione dell’Assoluto e la dialettica. Reale e
razionale.  La  Filosofia  come  nottola  di  Minerva.  Struttura  e  concezione  del  Sistema.
Prospettiva sincronica e diacronica dell’Assoluto.

- La Fenomenologia dello spirito. 

Struttura  e  obiettivo  dell’opera.  La  Coscienza:  certezza  sensibile,  oggetto  percepito,
intelletto.  Autocoscienza:  appetito,  scontro  tra  autocoscienze,  gerarchizzazioni.  La
dialettica  del  servo  padrone.  Pensare  la  libertà:  stoicismo,  scetticismo,  la  coscienza
infelice. La Ragione. Funzione della seconda parte della Fenomenologia: passaggio allo
spirito del tempo e alla coscienza sovraindividuale.  

- L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio. 

Logica, Filosofia della Natura e dello Spirito. La Filosofia dello Spirito: Spirito Soggettivo e
l’emergere della volontà libera; Spirito Oggettivo: diritto astratto (illecito e pena), moralità e
critica alle morali soggettive, eticità. Eticità: famiglia, società civile, Stato. La filosofia della
Storia: eroi, astuzia della ragione, guerra. Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. Lo
Stato Etico è stato affrontato sotto Ed. Civica

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

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

La Docente

Daria Mingardo



9. MATEMATICA
Docente: Prof. Carlo Micheli

9.1 Relazione del docente

Libri di testo adottati

Matematica.  Azzurro  2^  ed.  Vol  5,  BERGAMINI  MASSIMO,  BAROZZI  GRAZIELLA,
TRIFONE ANNA. Editore Zanichelli.

Ore di lezione effettuate

Nell’a.s. 2022/2023, considerando n.° 33 settimane di lezione, n° ore  66 su N° ore 99
previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 22/4/2023).
 
Obiettivi raggiunti 
CONOSCENZE
Per quello  che concerne le  conoscenze posso dire  che gli  allievi  hanno compreso gli
strumenti  e  conosciuto  i  risultati  fondamentali  dell’analisi  matematica:  Limiti,  derivate,
studio di funzioni. 
COMPETENZE
Le  loro  competenze  consistono  nel  valutare  correttamente  gli  strumenti  da  usare,
adoperare il linguaggio e la simbologia adeguati, condurre a buon fine lo studio di una
funzione  in  tutte  le  sue  parti,  risolvere  problemi  sui  suddetti  argomenti,  leggere  e
interpretare un grafico.
ABILITA'
Le  capacità,  soprattutto  negli  allievi  migliori,  si  spingono  fino  alla  padronanza  dei
collegamenti  esistenti  fra  le  varie  parti  del  programma,  alla  soluzione  di  questioni
complesse, dove sono necessari successivi passaggi logici.

Contenuti
Si veda il programma analitico.

Metodo di insegnamento 
Lezione frontale ed esercizi svolti e accuratamente commentati dall’insegnante.

Mezzi e strumenti di lavoro 
libro di testo, ,appunti forniti dal docente.

Spazi utilizzati 
Aula. 
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Tempi impiegati 

U.D. – Modulo - Percorso Formativo – approfondimento ore
Introduzione alle funzioni 7

Limiti 14

Funzioni continue 18

Calcolo differenziale 18

Studio di funzioni* 9

Strumenti di verifica 

Le verifiche orali  hanno riguardato la correzione di  esercizi,  e domande teoriche sulle
definizioni e sulla applicazione dei teoremi studiati, quelle di tipo scritto sono state non
strutturate. Per ogni periodo dell’anno sono state svolte almeno tre verifiche 

9.2 Programma Analitico

Le funzioni e le loro proprietà
Definizione di funzione, classificazione di funzioni,dominio e codominio, zeri di
una funzione, studio del segno, grafico di una funzione.
Funzioni monotone, pari e dispari, funzioni definite per casi.

I limiti
Topologia della retta dei numeri reali:  intervalli  e insiemi aperti, chiusi,  limitati,
illimitati; intorno di un punto, estremo superiore e inferiore massimo e minimo di
un intervallo.
Limiti: definizione di limite finito di una funzione che tende a un valore finito, limite
destro e sinistro, limite infinito di una funzione che tende a un valore finito, limite
finito di una funzione che tende a un valore infinito, limite infinito di una funzione
che tende a un valore infinito, interpretazione grafica del concetto di limite.
Teoremi sui limiti: teorema di esistenza e unicità del limite (con dimostrazione),
teorema del confronto o dei due carabinieri .
Operazioni  sui  limiti:  limite  della  somma,  del  prodotto,  del  quoziente  di  due
funzioni, limite delle funzioni composte.
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: del tipo +∞-∞ (limite di una funzione

polinomiale), del tipo 0 ∞, del tipo 
∞
∞ (limite di una funzione razionale), del tipo

0
0 .

limiti notevoli con dimostrazione di limite per x che tende a 0 di sen x / x = 1
Funzioni continue



Definizione di funzione continua in un punto, e continua in un intervallo, funzioni
discontinue e classificazione delle  discontinuità,  definizione di  asintoti,  ricerca
degli asintoti verticali  orizzontali e obliqui.  
Teoremi  sulle  funzioni  continue:  Definizione  di  massimo  e  minimo  assoluti,
teorema di Weierstrass,  teorema di esistenza degli zeri

Le derivate 
Definizione di rapporto incrementale, derivata di una funzione in un punto e suo
significato geometrico, determinazione della retta tangente a una funzione in un
punto,definizione di funzione derivata. Derivata delle funzioni elementari.
Teoremi  sul  calcolo  delle  derivate:  derivata  della  somma  del  prodotto  (  con
dimostrazione ) e del quoziente di due funzioni, derivata delle funzioni composte.
Derivate di ordine superiore al primo.
Teoremi  del  calcolo  differenziale:  teorema di  Fermat,  teorema di  Rolle  e  suo
significato geometrico (con dimostrazione), teorema di Lagrange e suo significato
geometrico, teorema sulle funzioni crescenti e decrescenti (con dimostrazione).
Teorema di Dell'Hospital.

Lo studio di funzioni
Definizione di massimo e minimo relativi, definizione concavità verso l’alto e il
basso  e  flessi,  determinazione  degli  estremi  con  lo  studio  del  segno  della
derivata prima, ricerca dei flessi  e delle concavità con lo studio della derivata
seconda. Studio di una funzione.
Problemi di ottimizzazione, lettura e interpretazione di grafici di funzioni

Pistoia, 2 maggio 2023
                                                                                        

                                     Carlo Micheli
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10. FISICA 
Docente:  Prof.ssa Patrizia Iodice 

Libri di testo adottati

“Dialogo con la fisica”  - Vol. 3 – Autori: James Walker – Ed. Linx
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2022/ 2023 

Totale ore svolte N°44
(su ore 66 in presenza  previste dal piano di studio- rilevazione alla data del  03/05/2023).

10.1 Relazione del docente
La classe è costituita da 19 alunni (4 maschi e 15 femmine), di cui un’alunna DSA, un’altra
alunna con BES e un alunno  con sostegno  che segue la stessa programmazione della
classe nei contenuti e negli obiettivi.
La classe, che conosco dalla terza, ha manifestato nel corso degli anni un miglioramento
importante, sia sul piano della didattica che sul piano relazionale, dimostrandosi ad oggi
generalmente  responsabile rispetto al lavoro quotidiano, sia in classe che a casa. 
La classe ha tenuto un atteggiamento rispettoso e si è dimostrata disponibile  al dialogo
educativo; molti ragazzi che hanno avuto nel corso degli anni diverse lacune in questa
disciplina si sono impegnati molto seriamente e hanno fatto progressi notevoli rispetto ai
livelli di partenza, dimostrando maturità e senso di responsabilità (ad eccezione di pochi
casi isolati). 
Da  evidenziare  un  gruppo  di  alunne  che  ha  raggiunto  livelli  di  eccellenza  in  questa
disciplina; due di loro, in particolare, hanno affiancato la docente nelle ore di sportello help.

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e capacità):
Pertanto, tranne in pochi casi, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi in termini di:

N. conoscenze  
- forza e campo gravitazionale

- forza e campo elettrico
- campo e potenziale elettrico

- i circuiti elettrici 
- forza e campo magnetico (cenni)

 competenze  
- valutare gli ordini di grandezza e l’incertezza associata alle misure
- analizzare,  impostare,  risolvere e discutere semplici  esercizi  e problemi  relativi  ai
contenuti  introdotti 
- analizzare formule, proporzionalità diretta e inversa
-  interpretare e risolvere semplici schemi di circuiti elettrici
 -  confrontare  le  caratteristiche  dei  vari  campi  di  forza  (gravitazionale,  elettrico  e
magnetico)
- riconoscere il ruolo dei modelli nell’interpretazione dei fenomeni

 abilità  
- utilizzare strumenti di calcolo e strategie risolutive adeguate



- esprimersi con chiarezza e con proprietà di linguaggio nella comunicazione scritta e
orale
- effettuare collegamenti fra i contenuti studiati
-  operare collegamenti,  in  situazioni  semplici,  fra  conoscenze acquisite  e  fenomeni
della realtà quotidiana

Contenuti 
Si veda programma  con la precisazione che lo svolgimento dello stesso ha termine
entro il mese di maggio e che eventuali variazioni saranno comunicate a tutti i candidati

Metodo di insegnamento

Lezione frontale, lezione interattiva [lezione-discussione] lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato

La metodologia adottata è stata principalmente quella della lezione frontale e/o guidata.  E’
stato dato ampio spazio all’analisi di problemi, ai quali seguiva la trattazione teorica dei
contenuti e la loro formalizzazione.
Sono stati somministrati continuamente esercizi di ripasso e di consolidamento a casa con
revisione del lavoro svolto.
Come  attività  di  recupero  e  di  sostegno  si  sono  effettuati  ripassi  periodici  in  classe
(soprattutto  in  prossimità delle  verifiche scritte)  e continuamente attività  di  recupero in
itinere.

Strumenti e sussidi didattici
Come supporti didattici si sono utilizzati: il libro di testo e  schede di esercizi di supporto.

Spazi utilizzati

Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule speciali. Le lezioni si sono svolte principalmente nella
classe di appartenenza.

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma, diviso in macrotematiche:
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Strumenti di verifica e valutazione : osservazioni in itinere
Verifiche orali, esercitazioni scritte ( almeno 2 valutazioni scritte e/o orali per periodo)
Per la misurazione delle prove si è fatto costantemente riferimento alle griglie elaborate in
sede di Dipartimento

10.2 Programma analitico di FISICA 

Modulo 1.  Ripasso
U.D.1 –    Il lavoro e l’energia
U.D.2 –    La legge di gravitazione universale e il campo gravitazionale

Modulo 2.  Fenomeni elettrici
U.D.1 –  Cariche elettriche e campo elettrico

L’elettricità – Conduttori e isolanti – L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e
per induzione -  L’azione elettrica a distanza – La legge di Coulomb – Differenze e
analogie con il campo gravitazionale – Il campo elettrico – Le linee di campo – Il
campo elettrico generato da una o più cariche –Il flusso di un vettore attraverso
una superficie e il Teorema di Gauss – Applicazione alla determinazione di campi
elettrici generati da particolari distribuzioni continue di carica: filo, piano carico,
condensatore piano -  Il campo uniforme 

U.D.2 –  Il potenziale elettrico
L’energia potenziale gravitazionale – L’energia potenziale elettrica – Il potenziale
elettrico – La differenza di potenziale e il moto delle cariche – Il moto di una carica
in un campo uniforme – La conservatività del campo elettrico - La relazione tra
campo elettrico e potenziale  –  La capacità di un conduttore e del condensatore
piano 

Modulo  - Percorso Formativo – approfondimento  Ore di lezione

Modulo 1.  Ripasso
U.D.1 –    Il lavoro e l’energia
U.D.2 –    La legge di gravitazione universale e il campo gravitazionale

8

Modulo 2: Fenomeni elettrici
U.D.1 - Cariche elettriche e campo elettrico
U.D.2 -  Il potenziale elettrico
U.D.3 -  La corrente elettrica

17
7
11

Modulo 3: Fenomeni magnetici
U.D.1 - Il campo magnetico

10



U.D.3 – La corrente elettrica
Cariche in moto e corrente elettrica nei conduttori –La prima e la seconda legge
di Ohm –  Energia elettrica  – I circuiti elettrici – Resistenze in serie e parallelo –
Risoluzione di circuiti elettrici  - L’effetto Joule

La sottostante  parte del programma (contrassegnata con *) verrà svolta nel mese  di
maggio

Modulo 3 – Fenomeni magnetici  *

U.D.1 –  Il campo magnetico
I fenomeni magnetici  e il  vettore campo magnetico – Il  dibattito su elettricità e
magnetismo e l’esperienza di Oersted – L’ esperienza di Ampère: interazioni tra
correnti -  La definizione di Ampere nel S.I. - Campo magnetico generato da un
filo  percorso da corrente   e  la  regola  della  mano destra – Campo magnetico
generato da un solenoide ( il campo uniforme)

Libro di testo:

  “Dialogo con la fisica”  - Vol. 3 – Autori: James Walker – Ed. Linx

Pistoia,  03/05/2023
                                                                                                                          
          Gli alunni                                                                          L’ Insegnante 
                                                                                                       Patrizia Iodice
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11. STORIA DELL’ARTE
Docente:  Prof. Luca Giubbolini 

11.1 Relazione del docente
Libri di testo adottati 
Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, LaviniaTonetti, L'Arte di vedere, Bruno
Mondadori- Pearson Editore, voll. 2 e 3
Ore di lezione effettuate 
Si sono effettuate nell’a.s. 2022/ 2023 (considerando n.° 33 settimane di lezione) N° 49
ore  su N° ore 66 previste dal piano di studio (rilevazione alla data del 6.05.2023)
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze  
Conoscere alcuni aspetti  stilistici, formali, culturali e storico-artistici delle opere oggetto di
analisi in classe. Conoscere le caratteristiche generali dei principali movimenti e periodi
storico-artistici  relativi  alle  opere  analizzate.  Conoscere  gli  elementi  basilari  della
grammatica figurativa. 

Abilità 
Capacità di organizzare conoscenze e procedure con autonomia e competenza

Competenze 
Saper fare collegamenti  all’interno della disciplina, in vista di  una visione globale della
stessa nella complessità e compiutezza dei contenuti.  

Contenuti
Si veda programma analitico

Metodo di insegnamento (lezione frontale, lezione interattiva [lezione-discussione] lavoro
di gruppo, insegnamento individualizzato, ecc.)
Le lezioni sono state perlopiù di tipo frontale ed interattivo: lezione frontale con uso del
manuale di riferimento; attività di laboratorio con visione di immagini realizzate dal docente
stesso.
Assegnazione di approfondimenti domestici  relativi ad alcuni argomenti  trattati  in modo
sintetico oppure inadeguato sul manuale di riferimento. Uso di una scheda di lavoro (sul
modello delle schede di catalogo dei beni culturali, ovviamente semplificato) per l'analisi di
singoli oggetti artistici, nonché quale strumento per l'acquisizione della terminologia e di un
organico metodo di studio. 
Ricerche individuali domestiche da effettuare sia con ausilio informatico che non, al fine
del reperimento di informazioni relative a specifiche realtà artistiche.



Il metodo didattico si è articolato in tre momenti successivi: l'osservazione, l'analisi e la
sintesi  quali  premesse  all'interpretazione  dell'opera  d'arte,  sia  essa  scultura,  pittura  o
architettura, inserita e valutata nel suo contesto storico- geografico di riferimento.
Il programma è stato portato avanti sostanzialmente  con un percorso di tipo diacronico,
dal Seicento al tardo Ottocento, correlato però ad una serie di approfondimenti sincronici,
utili  a  stabilire  collegamenti  all'interno  della  disciplina,  e  relativi  a  quei  fenomeni  di
continuità  che  si  sono  ritenuti  tanto  significativi  quanto  atti  a   stimolare  negli  alunni
riflessioni,  per  quanto  possibile,  di  natura  interdisciplinare   

Strumenti e sussidi didattici 
Uso di immagini realizzate dallo stesso docente.

Spazi utilizzati 
 Aula della classe.

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 
Il conteggio delle ore comprende i tempi delle verifiche effettuate. 

 Argomento       Ore di lezione

Naturale e ideale nella pittura del Seicento europeo 1

Il Settecento: vedutismo
Vermeer e l’utilizzo della camera ottica

2

Neoclassicismo: teorie, pittura, scultura 10

architettura ed urbanistica neoclassiche 4

La pittura di paesaggio in Inghilterra e nei paesi 
tedeschi

2

La pittura romantica francese 4

L'architettura in età romantica 1

La pittura di paesaggio ed il realismo francese 5

La pittura accademica o pompierista. Romantici italiani
Hayez

Tra romanticismo e realismo: i Preraffaelliti 1

L'architettura ingegneristica e la città ottocentesca 2

Baudelaire critico d'arte: il pittore della vita moderna. 
Manet

3

Gli impressionisti 5

L’origine delle avanguardie: simbolisti

L'origine delle avanguardie: Post-impressionisti 4
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Il razionalismo o funzionalismo architettonico 3

Ritorni all'ordine (pittura metafisica) 2

Il surrealismo

Educazione civica

Scoperta dei primitivi e tutela nell'Ottocento 1

L'architettura museale: il Musée d'Orsay*    

Strumenti di verifica e valutazione 
Verifiche scritte di tipo misto, ossia con con quesiti di tipo aperto e chiuso (questi ultimi
basati sui contenuti così come sono interpretati e presentati nel manuale di riferimento);
interrogazioni orali tradizionali, con alla base immagini di riferimento. Due verifiche  nel
primo,  tre  nel  secondo  periodo.  Per  la  misurazione  delle  prove  si  è  fatto  costante
riferimento  alle  griglie  elaborate  in  sede  di  dipartimento

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

La pittura del Seicento tra naturale e ideale
Rubens anticipatore del barocco
Rubens, Ratto delle Leucippidi
La teoria belloriana ed il bello ideale
Il naturalismo internazionale: 
Velazquez,  Las Meninas
Vermeer e la camera ottica
Vermeer, La lattaia
Proust e l'evocazione della Veduta di Delft, di Vermeer
La riscoperta ottocentesca di Vermeer. Thoré Burger
Rembrandt, Ronda di notte, La deposizione dalla croce, 1633, Autoritratto, 1669
Rembrandt: la prima maniera e quella finale, sprezzata
L'arte olandese e lo sviluppo della civiltà borghese
Milizia e la condanna del barocco
Bernini ed il restauro delle sculture antiche

Il Settecento
Il vedutismo 
La camera ottica, anticipatrice dell'apparecchio fotografico



Il vedutismo ed il Grand Tour
Cenni a Goethe autore del Viaggio in Italia 
Veduta, veduta ideata, capriccio: le definizioni di Algarotti
Pannini, Galleria di vedute di Roma antica
Van Wittel, Tevere a Ponte Sisto
Canaletto,  La  festa  di  San  Rocco,  Canal  Grande  e  Basilica  della  Salute,  1731-32,
Capriccio con edifici palladiani
Guardi, L'isola di San Giorgio Maggiore, 1765-75
Bellotto, La piazza del mercato nuovo a Dresda
Neoclassicismo (con appendici novecentesche di confronto)
L'elaborazione teorica, pitture e sculture
Il modello enciclopedico e razionalista del sapere
Le accademie e la formazione dell'artista
Cenni sulla teoria architettonica: Lodoli, Milizia, Memmo
Padre Lodoli: “Ciò che è in rappresentazione deve essere in funzione”
I  teorici:  Winckelmann,  Pensieri  sopra l'imitazione dell'arte degli  antichi,  Storia dell'arte
greca
I  modelli  antichi:  Marte  Ludovisi,  Apollo  del  Belvedere,  Venere  Medici,  Ermafrodito
Borghese, Laocoonte
Le accademie di Belle arti, i salons, il Prix de Rome
Mengs, Parnaso
Piranesi, Veduta del tempio della Concordia
Piranesi ed il primato di etruschi e romani 
David, Belisario riconosciuto, 
Giuramento degli Orazi: Plutarco, Livio e la tragedia di Corneille
Marat morto, Napoleone al Gran San Bernardo, Napoleone nel suo studio, M.me Sériziat
Ritratto di M.me Récamier. La parodia magrittiana
Canova,  Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento a Maria
Cristina d' Austria, Le Grazie, Venere italica
Canova miglior pittore che scultore del grazioso, il vezzoso ed il dolce
La tecnica scultorea canoviana e l'introduzione della serialità in arte
Canova a confronto con Thorvaldsen: l'interesse per le fasi della storia dell'arte antica
Thorvaldsen, Giasone col vello d'oro, Le Grazie
Burke, Kant  e la categoria del Sublime. 
Cenni al trattato dello Pseudo-Longino
Füssli,  Guramento  dei  confederati  sul  Rütli,  L'  artista  commosso  di  fronte  alle  rovine
antiche, L'incubo
Le fonti letterarie di Füssli: Milton, Shakespeare, il Niebelungenlied
Blake, Il vortice degli amanti: Paolo e Francesca
La pittura spagnola: Goya, Il sonno della Ragione, Famiglia di carlo IV, Le Mayas, El tres
de mayo, Saturno divora i suoi figli (cfr. con Rubens)
Goya ultimo pittore cortigiano, la sprezzatura e l'eredità di Velazquez 

Goya a confronto con Picasso, Guernica.
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Clement Greenberg critico del neoclassicismo picassiano
Cenni alle componenti cubiste e surrealiste nell'opera picassiana 
Il manifesto surrealista del 1925
Surrealismo figurativo e non figurativo
L'automatismo grafico nel  ricorso alle teorie freudiane
Il picassismo in Italia: Guttuso, Crocifissione

Percorso sulla Venere nell'arte: Ermafrodito Borghese, Arianna addormentata, Velazquez,
Venere allo specchio,  Canova,  Paolina,  David, M.me Récamier,  Goya, Mayas,  Ingres,
Odalisca, Manet, Olympia.
Pittori neoclassici francesi (L'immagine di Napoleone)
Gros, Gli appestati di Jaffa
Ingres, Napoleone imperatore
David, Napoleone nel suo studio
Architettura ed urbanistica neoclassiche
Architettura utopica: Boullée, Cenotafio di Newton, Veduta dell'interno della biblioteca del
re
Laugier e la teoria architettonica in Francia: la capanna primitiva
Soufflot, Panthéon
Neopalladianesimo inglese: Burlington, Assembly Rooms
Adam, Kedleston Hall
Il  recupero  dell'ordine  dorico  ed  il  neo-greco  in  Germania:   Langhans,  Porta  di
Brandeburgo
Von Klenze, Walhalla, Propilei di München (Monaco di Baviera)
La Milano neoclassica: Piermarini,  Teatro alla Scala 
Pollack, Villa reale a Milano
Valadier a Roma: Piazza del Popolo
Laperuta e Bianchi, Piazza del Plebiscito a Napoli 
 
Architettura ed arte totalitaria: confronto con il classicismo architettonico degli anni Trenta
I progetti urbani nell'Italia di Mussolini e nella Germania di Hitler 

Il XIX secolo
Romanticismo
La pittura di paesaggio 
L'origine del termine, il concetto di pittoresco e quello di sublime
Goethe e la teoria dei colori
Pittura romantica inglese di paesaggio
Il concetto del pittoresco; origine del termine
Cenni  al  testo  di  Alexander  Cozens  (precursore  del  surrealismo),  Composition  of
Landscapes  
Turner, Didone costruisce Cartagine (cfr. con Lorrain)
Incendio della Camera dei Lords
Constable, Flatford Mill, Paesaggio con arcobaleno, Studi di nuvole
La pittura romantica di paesaggio in Germania



Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il
mare di ghiaccio
La visione religiosa ed il dramma della morte del fratello
Una pittura visionaria che anticipa il surrealismo di Max Ernst
La pittura romantica in Francia
Gericault, Testa di cavallo(1815-16), La zattera della Medusa, Membra tagliate (1818-19)
Alienata con monomania dell'invidia
Il dr. Georget, l'ospedale della Salpetrière e la formazione del giovane Freud
Delacroix, Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri 
Ingres. M.lle Rivière, M.me de Senonnes, M.me Moitessier, Grande odalisca, Bagno turco
Cenni all'importanza dei soggiorni in Italia di Ingres per i suoi rapporti col purismo.
La pittura romantica in Italia
Hayez, I vespri siciliani, La meditazione, Il bacio
L'architettura in età romantica 
La definizione di Niklaus Pevsner: l'architettura dell'Ottocent come un ballo in maschera 
Barry e Pugin, Palazzo di Westminster
Nash, Luscombe castle
Chambers, Pagoda di Kew
Jappelli, Pedrocchi e Pedrocchino
L'eclettismo: Garnier, Opéra
Il restauro-ripristino nell'Ottocento
le teorie sul restauro di Ruskin e di Viollet-Leduc
Realismo e naturalismo
La pittura realista francese di paesaggio
Daubigny, Tramonto sull'Oise
Daubigny anticipatore di Monet
Corot, Il ponte di Narni(1826-27); Studio preparatorio per Il ponte di Narni
Millet, Le spigolatrici
I realisti
Courbet, Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, L'onda
Courbet e la riscoperta del ritratto collettivo olandese
Le Pavillon du réalisme e l'esposizione universale del 1855  
L'accezione originaria del termine: realista è colui che dipinge il brutto
La pittura accademica o pompierista
Art pompier: significato del termine
Cabanel, Nascita di Venere
Tra romanticismo e realismo: i Preraffaelliti
La teoria: cenni a Ruskin, Modern Painters, The seven Lamps of architecture, The Stones
of Venice, Mornings in Florence
Il recupero di Botticelli  nella cultura tra fine Otto- e primi Novecento 
Rossetti, Ecce ancilla Domini 
Madox Brown, La partenza dall'Inghilterra
Millais, Ofelia
Il concetto di arte primitiva: come cambia attraverso le epoche
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Baudelaire critico d'arte: il pittore della vita moderna
Baudelaire I fari: Delacroix poeta in pittura
Gli scritti di estetica di Baudelaire
“L'artista come primitivo, bambino, dandy, flâneur”
Manet, Olympia, Déjeuner sur l'herbe, Ritratto di Zola, Bar delle Folies Bergères
“Un allievo di Goya e di Baudelaire”
Zola critico di Manet 
Gli Impressionisti
Monet, Regate ad Argenteuil, Impression:  soleil levant, Serie delle cattedrali di Rouen, Lo
stagno delle ninfee(1917-19), La Grenouillère
Degas, Classe di danza (confronto con Signorini, La sala delle agitate al San Bonifacio di
Firenze), Piccola ballerina di 14 anni (bronzo 1921-31), L'assenzio, La tinozza (1886)
Renoir,  La Grenouillère, Colazione dei canottieri  (cfr. con Paolo Veronese), Gli ombrelli,
Moulin de la Galette
Pissarro, Boulevard des italiens(1897)
Caillebotte, Via di Parigi, giornata di pioggia
Le ninfee di Monet al musée dell'Orangerie
L'architettura ingegneristica e la città ottocentesca
Le sistemazioni urbane: il modello di Parigi
La Parigi di Haussmann
Hansen, Palazzo del Parlamento, Vienna 
von Schmidt, Rathaus, Vienna
Paxton, Crystal Palace, Londra
Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele, Milano
Eiffel, Tour Eiffel, Parigi
Il restauro neogotico
L'origine delle avanguardie tra Otto- e Novecento 
Post-impressionisti
Seurat, Pomeriggio all'isola della grande Jatte
Cézanne, La casa del sig. Pendu (cd. casa dell'impiccato), Tavolo da cucina
Gauguin, La visione dopo il sermone
Van Gogh , I mangiatori di patate, La chiesa di Auvers
Il simbolismo
Boecklin, L'isola dei morti
Moreau, L’ Apparizione
Boecklin maestro di De Chirico

Il XX secolo
Il Razionalismo o funzionalismo architettonico
Le Corbusier, Villa Savoye a Poissy
La casa come macchina da abitare. I cinque punti dell'architettura razionale
Razionalisti e monumentalisti in Italia
Muzio, Ca' Bruta
Terragni, Casa del Fascio, Como
Piacentini, Rettorato della Sapienza
Libera, Villa Malaparte, Capri



Le sistemazioni urbane nei paesi totalitari
Piacentini, Via della Conciliazione
L' E42 a Roma
Speer, Piano per Berlino-Germania
Ritorni all'ordine
Le premesse del ritorno all'ordine: Pittura metafisica
De Chirico e la pittura filosofica: la lettura di Nietzsche e Schopenauer
L'enigma, termine di Nietzsche
De Chirico, Melanconia,  Le muse inquietanti
Guttuso, Crocifissione 
Confronto con Bruegel, Trionfo della morte 
Trionfo della morte di Palazzo Sclafani a Palermo
Il surrealismo
Max Ernst, Oedipus rex, Coppia zoomorfa
René Magritte, Ceci n'est pas une pipe
Il grattage, il frottage ed il dripping
Dalì, La persistenza della memoria
Il Cristo di san Giovanni della Croce
Postcubismi
Le fasi del cubismo: analitico e sintetico
Picasso, Guernica
I modelli: Bruegel, Trionfo della morte, Trionfo della Morte Sclafani

Opere da ricercare ad integrazione del corredo illustrativo del manuale
Marte Ludovisi
Ermafrodito Borghese
Arianna dormiente
Il Mall di Washington
Piacentini, Via della Conciliazione
La sistemazione dell' E42-EUR a Roma
Il piano di Speer per Berlino- Germania  
Dalì, Cristo di san Giovanni della Croce

Educazione civica
La scoperta dei primitivi e la tutela nell'Ottocento
Charonton, Incoronazione della Vergine
La fortuna di Piero della Francesca tra Otto- e Novecento
L'architettura museale ed il Musée d'Orsay

                                                                 L' insegnante
                                                                Luca Giubbolini
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12. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:  Prof. Alberto Tondini

Libro di testo adottato

“Il Corpo e i suoi linguaggi” G.D’ Anna

Ore di lezione effettuate

N° 47  Scienze Motorie    (rilevazione alla data del 06/05/2023), N° 1 Educazione Civica

12. 1 Relazione del docente

Obiettivi raggiunti

Conoscenze

• Definizione e classificazione del movimento.

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

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

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

• L’allenamento delle capacità motorie.

• Le regole degli sport praticati.

• Le capacità tecniche e tattiche degli sport individuali praticati.

• I fondamentali degli sport di squadra praticati.

• Le tattiche di gioco degli sport praticati.

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

• L’aspetto educativo e sociale dello sport.

• Principi etici sottesi alle discipline sportive.



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

• Sport come mezzo di integrazione fra le culture diverse.

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

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

• Il codice comportamentale del primo soccorso.

• Il trattamento dei traumi più comuni.

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

• Le norme comportamentali da osservare in caso di infortunio.

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.

• Analizzare e riprodurre schemi motori complessi.

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



75

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

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

• Saper organizzare autonomamente un allenamento.

• Saper effettuare esercizi di riscaldamento muscolare.

• Saper effettuare esercizi di defaticamento muscolare dopo un allenamento.

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

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

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

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

• Muoversi in sicurezza in diversi ambienti.

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

• Praticare in forma globale attività all’aria aperta.

Competenze

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

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

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



Contenuti

Si veda il programma analitico

Metodo di insegnamento

La conduzione del lavoro scolastico si è tradotta in:

• Lezioni espositive

• Lezioni frontali

• Lavoro di gruppo

• Conversazioni, discussioni, confronti

• Stimolo all’iniziativa

• Attività operativa

• Esercitazioni

Strumenti e sussidi didattici

Libro di testo

Spazi utilizzati

• Aula di lezione

• Parco di Monteoliveto

• Palestra Masotti

• Palestra interna dell’istituto

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma

Argomento Ore di lezione

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

25 h

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (riconoscere, ricercare e
applicare comportamenti di promozione allo star bene in ordine a un

8 h *
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Argomento Ore di lezione
sano  stile  di  vita  e  alla  prevenzione.  Assumere  comportamenti
responsabili nella tutela della sicurezza).

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.

23 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

• 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.

12. 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

Il docente

        Alberto Tondini
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13. I.R.C
Docente: Prof. Alessandro Carmignani

13.1 Relazione del docente

Libro di testo adottato:
Famà Antonello/Giorda Mariachiara, ALLA RICERCA DEL SACRO

Ore di lezione effettuate
N° ore 22 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
Si veda 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 5
IL CRISTIANESIMO 7
*LE ALTRE RELIGIONI 2



Strumenti di verifica e valutazione
Interventi, interrogazioni

13.2 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

           Il Docente
Alessandro Carmignani
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