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1.PROFILO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Il profilo educativo, il piano di studio e il quadro orario del percorso del Liceo 
Economico Sociale seguito dalla classe 5^ H 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 metodologi-
ci per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazio-
ni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competen-
ze 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, econo-
miche e sociali e la formazione liceale garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria.” [2] 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno: 
• aver acquisito competenze in una seconda lingua comunitaria ( spagnolo) 

così come previsto dal Trattato di Lisbona; 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a dispo-

sizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scienze respon-

sabili sulle risorse di cui l’uomo dispone e del diritto come scienza delle re-
gole 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 indispen-
sabili 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. 



Note [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 converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”.


[2] art.9 comma 1 apr 89/2010.


2. EVOLUZIONE STORICA DELLA CLASSE 

2.1 Composizione della classe 

La classe 5^ H LES è attualmente composta da 16 alunni  ( 4 studenti e 12 studentesse), 
di cui 1 con certificazione BES. 

2.2 Variazione del Consiglio di classe nel triennio 

Rispetto alla composizione iniziale e per quanto riguarda la continuità didattica, va preci-
sato che nell’arco del triennio sono cambiati diversi docenti, come qui di seguito indicato. 
La piena continuità per il triennio si è avuta solo per le discipline di : Lingua e letteratura 
italiana ( Prof.ssa Angela Vettori); Diritto Economia politica ( Prof.ssa Stefania Nesi); Lin-
gua spagnola ( Prof.Giulio Guarducci); Matematica ( Prof.ssa Selena Marinelli); 
Fisica( Prof.ssa Selena Marinelli) e Religione ( Prof. Francesco Cavagna). 

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

Lingua e cultura stra-
niera 1 (inglese)

Prof.ssa Maria 
Assunta Bia-
gioni

Prof.ssa Agne-
se Benedetto

Prof.ssa Agne-
se Benedetto

Scienze Umane
Prof.ssa Raf-
faella Giovan-
netti

Prof.ssa Maria 
La Mura

Prof.ssa Anna 
Maria Imbarra-
to

Filosofia
Prof.ssa Raf-
faella Giovan-
netti

Prof.ssa Maria 
La Mura

Prof.ssa Maria 
La Mura

Storia dell’Arte

Prof.ssa Giulia 
Malasoma/ 
Prof.ssa  Elena 
Santi

Prof. Lupo Ga-
briele/ Prof.ssa 
Maddalena 
Giannoni/ 
Prof.ssa Bene-
detta Anzuini

Prof.ssa Giulia 
Malasoma

Storia Prof.ssa  Jes-
sica Cancila

Prof.ssa Sabri-
na Zini

Prof.ssa Sabri-
na Zini
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2.3 Profilo della classe 

Scienze motorie e 
sportive

Prof.ssa Vin-
cenza Rita 
Fandi

Prof. France-
sco Castellitto/ 
Prof. Giovanni 
Saracini

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

C L A S-
SE

ANNO SCOLA-
STICO

NUMERO STU-
DENTI

VARIAZIONI

III 2020/21 22 ( 15 femmi-
ne e 7 maschi)

Rispetto al vecchio gruppo 
classe si aggiunge, all’inizio 
dell’anno,  1 alunno prove-
niente da altro Istituto.  Nel 
corso dell’anno una studen-
tessa passa ad un’altra scuo-
la. Alla fine dell’anno 3 alunni 
non vengono ammessi alla 
classe successiva e 2 studen-
tesse cambiano sezione.

IV 2021/22 17 ( 12 femmi-
ne e 5 maschi)

Si aggiunge 1 alunno prove-
niente da altro Istituto, che alla 
fine dell’anno non viene am-
messo alla classe successiva.

V 2022/23 16 ( 12 femmi-
ne e 4 maschi)

Nel corso dell’anno ( fine feb-
braio) viene attivato PDP per 
1 alunno BES.



Gli alunni della classe 5^ H LES provengono per lo più dalla città di Pistoia e dalle zone 
limitrofe. Nel corso del triennio, malgrado l’avvicendamento di vari insegnanti, che li ha 
portati a doversi adattare a metodologie differenti, gli studenti si sono dimostrati disponibili 
e per lo più collaborativi, garantendo così un  clima di lavoro   sereno e stimolante. In ge-
nerale gli studenti hanno dimostrato una buona crescita non solo dal punto di vista del 
rendimento, ma anche sotto il profilo umano e dell’impegno sociale, collaborando attiva-
mente alla vita  della scuola (due studenti in qualità di rappresentanti di Istituto, altri nelle 
attività di sportello Peer to peer o nel corso degli open day di orientamento del nostro Li-
ceo). Fin dalla classe terza si è distinto un gruppo di studenti, a maggioranza femminile, 
che si è sempre impegnato in modo serio e che ha sviluppato buone capacità e compe-
tenze, conseguendo risultati molto soddisfacenti in quasi tutte le discipline; il resto della 
classe, per vari motivi ( come la continuità nell’applicazione, l’efficacia del metodo di stu-
dio, il maggiore o minore interesse per le singole materie, capacità  non del tutto adeguate 
di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti) ha avuto un percorso meno lineare, an-
che se il profitto è risultato generalmente accettabile. Permangono, però, casi isolati di 
rendimento non soddisfacente in varie discipline, soprattutto a causa di uno scarso impe-
gno e, dunque, di un senso di responsabilità non del tutto adeguato. Infine, è sicuramente 
da segnalare il vivo interesse che tutti gli alunni hanno mostrato nei confronti delle attività 
di stage che hanno voluto svolgere sia nella classe III ( anche se l’emergenza Covid non 
era ancora terminata ) che nella Classe IV, attività in cui si sono avuti riscontri per lo più 
eccellenti da parte di tutte le strutture ospitanti, che hanno sempre sottolineato la serietà, 
la puntualità e l’impegno dei ragazzi. 

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 ri-
cerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’inte-
ro arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed es-
sere 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 argomen-
tazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a indivi-
duare possibili soluzioni. 
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• 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 lettera-
rio e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi co-
municativi; 

- 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 co-
municative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lin-
gue moderne e antiche. 

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

Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi ( prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti ( territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazio-
ne, senso del luogo…) e strumenti ( carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi stori-
ci 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 confron-
tarli 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 inven-
zioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fritte delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spet-
tacolo, 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 pro-
cedure 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 ( chi-
mica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i me-
todi 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 nel-
la  formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

3.2 Metodologie e strumenti didattici 

Metodologie didattiche 

• Lezioni frontali 
• Esercitazioni in classe 
• Discussioni guidate 
• Attività di laboratorio linguistico 
• Problem solving 
• Documenti audio-video 

Nel percorso di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissa-
ti, tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID 19, per le lezioni svolte in DAD, durante il 
periodo del terzo anno, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strate-
gie: 

• Video lezioni programmate mediante la piattaforma Teams di Microsoft 
• Didattica a distanza 
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• Invio di materiale didattico tramite registro elettronico e tramite la piattaforma Teams di 
Microsoft 

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

Durante l’anno scolastico 2021-2022 tutte le lezioni si sono svolte in presenza, tranne per 
gli studenti in DID causa positività al COVID 19. 

Attività di recupero e potenziamento curricolari ed extra 

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

• Recupero in itinere ( in orario curricolare) 
• Corsi di recupero ( periodo febbraio-aprile) e durante i mesi estivi ( periodo giugno-lu-

glio) 
• Sportello Help 

Strumenti didattici 

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

3.3Attività extracurricolari 

CLASSE III (A.S. 2020/21)

Visite guidate Nessuna a causa dell’emergenza Covid

Viaggi di istru-
zione

Nessuno a causa dell’emergenza Covid

Lezioni e confe-
renze

• Ciclo videoconferenze Pianeta Galileo  
• Ciclo conferenze “Amici del Forteguerri” sull’emer-

genza Covid, quali “ Il ruolo della statistica nella 
strategia di contrasto al Covid”, “ Costituzione ed 
emergenza”, “ I vaccini: uno stimolo al sistema 
immunitario che ci difende dalle malattie”. 

• Seminari Boot Camp CCIAA sul colloquio di lavoro 
e sulla figura del “consulente web marketing”.



CLASSE IV (A.S. 2021/22)

Viaggio di Istru-
zione

Viaggio a Portofino ( percorso naturalistico)

Lezioni e confe-
renze

• Partecipazione al laboratorio ANPAL sulla stesura 
del “Curriculum vitae”. 

• Convegno online “Seminario sul modello olivettia-
no- attualità e prospettive di sviluppo” 

• Conferenza: “Di  paradigmi e  di soffitti…infranti (?) 
Conoscere per cambiare”. Gli studenti presentano 
un’analisi statistica sulla parità di genere nel mer-
cato del lavoro. 

CLASSE V (A.S. 2022/23)

Lezioni e confe-
renze

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

• Partecipazione all’incontro per il progetto Asso- 
Corso di formazione BLS-D ( uso del 
defibrillatore). 

• Conferenza L’Italia nel mondo: quale futuro per la 
nostra geopolitica? con Lucio Caracciolo, Direttore 
di Limes Rivista Italiana di Geopolitica

Concorsi Due alunni hanno partecipato al concorso “Serietà e 
impegno”               organizzato dal Rotary Club di Pi-
stoia-Montecatini.

Visite guidate Visita alla mostra dei Macchiaioli presso il Palazzo Blu 
a Pisa.
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3.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

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 al-
bero per il futuro”), in memoria di A.Caponnetto. Il secondo incontro si è tenuto presso il 
teatro Bolognini il 13/01/2023 e il terzo presso i locali del nostro Liceo il 31/01/2023, con la 
partecipazione del figlio di Caponnetto, in occasione della collocazione delle piante dedi-
cate al ricordo del giudice nel giardino della scuola. Il quarto incontro si è svolto il 
9/02/2023 presso l’ex Cattedrale con la partecipazione dei ragazzi del progetto Rondine. 
La classe parteciperà poi, in data 16/05/2023, all’incontro conclusivo del progetto presso il 
Liceo “Amedeo di Savoia”. 

Sempre nell’ambito di “Società e cittadino” gli alunni  il 27/02/2023 hanno partecipato an-
che ad un CineJureForum straordinario, sul tema della mafia, con la collaborazione di av-
vocati e magistrati del Foro di Pistoia. Infine il giorno martedì 21/02/2023 la classe ha par-
tecipato ad un incontro presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale tenuto dall’ On. 
Gero Grassi, promotore della Commissione d’ inchiesta sul “caso Moro”, al fine di presen-
tare “attraverso gli atti processuali e delle Commissioni d’inchiesta, l’intera vicenda umana, 
politica, il rapimento e la morte di Aldo Moro”. 

Inoltre deve essere ricordato che con la legge 92 del 2019 è diventato obbligatorio dal 1° 
settembre 2020 l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, con 33 ore annue da 
ripartire su varie discipline, in tutti i gradi di istruzione. La Commissione di istituto del no-
stro Liceo, costituita per individuare attività e modalità di svolgimento ha proposto un’arti-
colazione, formalizzata nel Ptof, delle conoscenze, abilità e competenze per l’Educazione 
civica avente come matrice comune gli obiettivi della “Agenda 2030”. Per le classi quinte è 
stato previsto l’approfondimento della macrotematica “Cittadinanza responsabile”, declina-

Viaggi di istru-
zione

Viaggio a Monaco di Baviera dal 2 al 6 maggio 2023

Manifestazioni • Spettacolo teatrale in lingua inglese “Animal Farm” 
. 

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

Cert i f icaz ioni 
linguistiche

• DELE  Spagnolo B2   ( cinque alunni) 
• Cambridge Inglese C1 (una sola alunna)

CLASSE V (A.S. 2022/23)



ta in sette aspetti: Costituzione- Multiculturalismo e globalizzazione- Evoluzione del princi-
pio democratico- Potenzialità e limiti delle Istituzioni internazionali- Cittadinanza attiva- Svi-
luppo sostenibile- Principio di responsabilità. 

Nel corrente anno scolastico, le 33 ore annue di Educazione Civica sono state ripartite tra 
le seguenti discipline: Diritto ed Economia politica, Inglese, Spagnolo, Scienze Umane,  
Storia, Filosofia,  Matematica e Storia dell’arte. Per una visione analitica dei contenuti, del-
le abilità e delle relative competenze, si rimanda alle rispettive relazioni disciplinari in cui si 
possono visionare i programmi e le tempistiche (Parte B del presente documento). 

3.5 Percorsi sviluppati in una prospettiva interdisciplinare 

Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari anche se gli insegnanti hanno svolto i loro 
programmi e affrontato i vari argomenti tenendo in considerazione, per quanto possibile, le 
varie tematiche in prospettiva interdisciplinare. 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

4.1 Tipologie di prove affrontate 

Strumenti per la valutazione formativa e sommativa 

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

A.  Prove strutturate: prevedono sollecitazioni e risposte chiuse, cioè univocamente  

determinate, che non lasciano margini di interpretazione, motivo per cui tali prove  

sono anche dette “prove oggettive” ( quesiti a risposta multipla o del tipo vero/falso, 

quesiti a completamento). 

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

a risposta aperta, analisi del testo, relazioni). 

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

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

4.2Criteri e strumenti di valutazione 

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

Voto Indicatori di cono-
scenza Indicatori di competenza

1- 4 !
gravemen-
te insuffi-

ciente

Ha conoscenze frammen-
tarie ed approssimative e 
non corretta dei contenuti.

Non riesce ad applicare le procedure neces-
sarie 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 !
insufficien-

te

Ha conoscenze incomple-
te e superficiali che riesce 
ad applicare nell’esecu-
zione di compiti semplici, 
pur commettendo errori.

Richiede di essere continuamente guidato 
nella applicazione dei contenuti e riesce ad 
effettuare analisi e sintesi parziali. L’esposi-
zione presenta errori; lessico povero e non 
sempre appropriato.

6 !
sufficiente

Conosce e comprende 
gran parte degli argomenti 
trattati. Riesce a compiere 
semplici applicazioni dei 
contenuti acquisiti pur 
commettendo errori.

È in grado di effettuare analisi e sintesi par-
ziali e, se guidato, anche valutazioni parziali; 
si esprime nell’insieme in modo corretto, an-
che se il lessico non è sempre appropriato.

7 !
discreto

Ha una conoscenza di-
screta ed abbastanza arti-
colata dei contenuti disci-
plinari. Sa applicare i con-
tenuti 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 erro-
re. Se guidato, è in grado di effettuare analisi 
e sintesi complete, ma non approfondite e 
valutazioni parziali; si esprime in modo cor-
retto e usa un lessico appropriato.

8 !
buono

Ha una conoscenza artico-
lata e completa dei conte-
nuti disciplinari. Collega 
autonomamente i contenu-
ti fra loro e li applica a di-
versi contesti.

Sa applicare le conoscenze acquisite nell’e-
secuzione di compiti complessi, senza com-
mettere errori. Sa effettuare analisi, sintesi e 
valutazioni complete; si esprime in modo cor-
retto usando un lessico ricco e appropriato.

9-10 !
ottimo

Ha una conoscenza piena 
e completa dei contenuti, 
arricchita da approfondi-
menti personali. Ha cono-
scenze ampie, ben artico-
late e molto approfondite 
che sa applicare,senza 
commettere errori, nell’e-
secuzione di compiti com-
plessi e in contesti nuovi.

È in grado di effettuare analisi e sintesi com-
plete e approfondite e formulare valutazioni 
autonome; si esprime in modo corretto e 
scorrevole e dimostra padronanza della ter-
minologia specifica di ogni disciplina.



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

Scheda di valutazione del comportamento 

Voto Descrittori

10

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

9

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

8

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

7

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

da ammonizione verbale o scritta

6

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

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

5

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

provvedimenti disciplinari di sospensione superiore ai quindici giorni, non seguiti da 
alcuna modifica del comportamento
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5.ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ESAME DI STATO 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del-
l’Esame di Stato, con particolare attenzione per le novità introdotte dal corrente anno sco-
lastico.  
I giorni 19 aprile e 2 maggio gli studenti hanno svolto due simulazioni scritte, rispettiva-
mente della    prima   e della  seconda  prova degli Esami di Stato. 

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, sti-
listica 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 rife-
rimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione. 
Per il tema di attualità: pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formula-
zione del titolo e dell’eventuale paragrafazione; sviluppo ordinato e lineare dell’esposizio-
ne; correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

5.2 Seconda prova scritta 

Per la prova scritta di Diritto Economia politica è stata proposta la tipologia unica, stabilita 
a livello ministeriale, ovvero una traccia strutturata in due parti: 

• Prima parte: testo argomentativo con documenti a corredo della traccia. 



• Seconda parte: quesiti  di approfondimento (2 a scelta su 4 proposti) 
E’ stata effettuata una simulazione il giorno 2 maggio della durata di 5 ore. Come da prassi 
è stato consentito l’uso della Costituzione/Codice civile non commentato. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori ministeriali: conoscere, com-
prendere, interpretare, argomentare, declinati come da griglia di valutazione approvata nel 
Dipartimento di diritto ed economia politica del 27 aprile 2023. Tale griglia è stata utilizzata 
per la correzione della simulazione del 2 maggio 2023, operando poi la conversione da 
ventesimi a decimi. 

5.3 Colloquio 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni spe-
cifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti che dovranno dimostrare : 

1) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capaci 
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’ambi-
to 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’isti-
tuto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

4.4 Valutazione delle prove d’esame 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di classe propone le griglie allegate al 
presente documento (Allegato A) che possono essere considerate come ipotesi per una 
valutazione collegiale. Per le singole discipline si fa riferimento alle relazioni finali delle 
stesse. 
Si allega anche la griglia di valutazione della prova orale predisposta dal MIM. 
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B CONSUNTIVO DELLE AT-
TIVITÀ SVOLTE DAI SIN-
GOLI DOCENTI



1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 (Docente: Prof.ssa Angela Vettori) 

1.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

R.Carnero e G.Iannaccone, Vola alta parola, voll.5 e 6, Giunti Editori 

Edizione libera del Paradiso di Dante Alighieri 

Ore di lezione effettuate 

Effettuate 106 ore di lezione su n. ore 132 previste dal piano di studio ( rilevazione alla da-
tadell’11 maggio 2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 
-  Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua italiana 
- Conoscenza delle diverse tipologie testuali (analisi e commento, saggio breve, artico-

lo di giornale, relazione) 
-  Conoscenza dei criteri e degli strumenti idonei per analizzare un testo letterario 
- Conoscenza degli autori e dei movimenti più significativi della letteratura italiana 

dell'800 e del primo '900 

Abilità 
- Riconoscere i diversi registri e le differenti situazioni comunicative 

- Contestualizzare i testi 
- Affrontare temi e problemi in modo diacronico e/o tematico 

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

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

saggio breve, articolo di giornale, relazione) 
- Saper analizzare a livello strutturale e tematico un testo letterario e non letterario 
- Saper collegare le manifestazioni della letteratura italiana con il panorama letterario 

straniero 

Contenuti 
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Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento: 

• Lezione frontale 
• Lezione interattiva 
La docente si è avvalsa, in prevalenza, nella fase iniziale di ogni modulo  di lezioni frontali, 
integrate in seguito da una tipologia di lezione più partecipata ed aperta al contributo indi-
viduale di ogni alunno sotto forma di domanda aperta, discussione guidata, problem sol-
ving. 
Nel corso delle lezioni frontali i contenuti sono stati supportati dalla lettura e dall’analisi dei 
testi, finalizzata alla ricostruzione della complessità dell’opera, a sua volta inserita all’inter-
no della produzione del suo autore e nel suo contesto letterario. 

Strumenti e sussidi didattici 

Libri di testo e appunti 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione

Il Paradiso di Dante 18

Il Positivismo 8

La Scapigliatura 5

Il Naturalismo e il Verismo- Giovanni Verga 22

Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo 15

Giovanni Pascoli 9

Gabriele D’Annunzio 6

Il romanzo del primo Novecento 16

*La poesia italiana del primo Novecento 12

Il Neorealismo: Beppe Fenoglio, Primo Levi 8

La poesia italiana del secondo Novecento: Giorgio Caproni 5



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

Strumenti di verifica e valutazione 

Strumenti per la verifica formativa ( controllo in itinere processo di apprendimento ) 
-Domande flash 
-Discussioni collettive guidate 
-Lavori svolti a casa 
-Colloqui individuali 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione ad es. con prove strutturate, non strutturate, semistrutturate, altro ... ) 

-  Colloquio individuale 
- Prove scritte aperte 
- Prove scritte semistrutturate 

La valutazione periodale e finale è stata espressione del complessivo giudizio 
sull'alunno, tenendo presenti il suo impegno, la sua partecipazione all'attività didattica, le 
sue capacità e il suo profitto complessivo. 

1.2 Programma analitico 

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

Il secondo Ottocento: Coordinate storiche della seconda metà dell’Ottocento ( L’Unità d’Italia-
un’unificazione imperfetta; l’Italia e l’Europa tra politiche coloniali e lotte sociali). La cultura ( il trion-
fo della scienza: l’età del Positivismo; le tendenze ideologiche; città e modernità: il nuovo scenario 
urbano nell’immaginario collettivo; l’irrazionalismo di fine secolo). La lingua ( le leggi sulla scuola; il 
programma manzoniano). 

La Scapigliatura: i luoghi e i protagonisti; nascita di un termine per vite ai “margini”; temi    
e motivi della protesta scapigliata ( la polemica antiborghese; il gusto dell’orrido, l’atteg-
giamento dualistico nei confronti della realtà); la poetica e lo stile. 

Emilio Praga             da  Penombre                   Preludio      

Arrigo Boito             da   Libro dei versi             Dualismo 
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Il Naturalismo: una nuova poetica; dal romanzo realista alla riflessione critica di Zola; Gu-
stave Flaubert ( la vita e le opere); Emile Zola ( la vita e le opere). 

Gustave Flaubert   da    Madame Bovary        Il sogno della città e la noia della provincia 

Edmond e Jules de Goncourt                           Prefazione a Germinie Lacerteux 

Emile Zola              da     Germinale                Alla conquista del pane 

Il Verismo: il modello naturalista nel contesto italiano; Verismo e Naturalismo a confronto, 
gli autori: Luigi Capuana ( la vita e le opere); Federico de Roberto ( la vita e le opere). 

Luigi Capuana       da Il marchese di Roccaverdina        Le inquietudini di un assassino 

Federico De Roberto   da  I viceré                                  Cambiare per non cambiare 

Giovanni Verga: la vita; le opere; i grandi temi ( il Verismo e le sue tecniche; la rappresen-
tazione degli umili; la concezione della vita); “I Malavoglia” ( genesi e composizione; una 
vicenda corale; i temi; le tecniche narrative e la lingua). 

Giovanni Verga           da     Vita dei campi                 La lupa  
                                                                                    Rosso Malpelo  
                                                                                    Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

da Novelle rusticane                                                   La roba 
                                                                                   Libertà 

da I Malavoglia                                                           Prefazione ai Malavoglia 
                                                                                   La famiglia Malavoglia  
                                                                                   Il naufragio della Provvidenza 
                                                                                   L’abbandono di ‘Ntoni 
                                                                                   Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

da Mastro don Gesualdo                                           La morte di Gesualdo 

Giovanni Verga e Beppe Fenoglio, l’idillio mancato di due autori disincantati: la le-
zione antiretorica di Verga; il Neorealismo e il desiderio di raccontare; il pessimismo di Fe-
noglio; partigiani e povera gente nella narrativa di Fenoglio.  

Lettura del racconto                                  La sposa bambina. 



Il Decadentismo: la definizione di Decadentismo; caratteri e confini temporali del Deca-
dentismo italiano; il Simbolismo e l’Estetismo; temi e motivi del Decadentismo ( la  forza 
del negativo; il mondo interiore; la fuga nell’altrove); gli autori : Charles Baudelaire ( la vita; 
le opere; “I fiori del male”: struttura, i temi, i motivi e lo stile). Fedor Dostoevskij: la vita, le 
opere ( con particolare riguardo a “Il sosia” e “Memorie dal sottosuolo”); la nascita del ro-
manzo d’introspezione; il “realismo verticale”. Antonio Fogazzaro: caratteri generali del 
romanzo “Malombra”. 

Charles Baudelaire  da Lo spleen di Parigi      Perdita d’aureola 

da I fiori del male                                              L’albatro 
                                                                         Corrispondenze 
                                                                         Spleen 
Paul Verlaine           da Allora e ora                 Arte poetica 

Arthur Rimbaud       da I poeti maledetti          Vocali 

Joris-Karl Huysmans da Controcorrente          La teoria dei colori ( rr. 50-71) 

Fedor Dostoevskij     da Memorie del sottosuolo    Io sono una persona malata… 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere; i grandi temi: il “fanciullino”, il “nido”, il simbolismo, 
l’impegno civile, l’interesse per la classicità. “Myricae”: composizione, struttura e titolo; i 
temi e lo stile. 

Da               Il fanciullino                                   I  e  III 

Da       Canti di Castelvecchio                        Nebbia 
                                                                       Il gelsomino notturno  

Da       Myricae                                               Arano 
                                                                       Lavandare 
                                                                       X Agosto 
                                                                       L’assiuolo 
                                                                      Temporale 
                                                                       Il lampo 
                                                                       Il tuono 
                                                                       Novembre 

Pascoli e Giorgio Caproni: due poeti tra realtà e suggestione. L’apparente semplicità 
di Caproni; un falso realismo poetico. Le affinità tra Pascoli e Caproni. 

Da Il passaggio d’Enea                               Alba 
                                                                    Epilogo 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere; l’estetismo dannunziano; la maschera dell’inno-
cenza; il superomismo; la fase “notturna”. Alcyone: la struttura dell’opera, i temi e lo stile. 

Da Il piacere                                              Il ritratto dell’esteta 
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                                                                  Il trionfo della volgarità 

Dal Poema paradisiaco                             Consolazione 

Da Le vergini delle rocce                          Il manifesto del superuomo 

Da Alcyone                                               La pioggia nel pineto 

Il primo Novecento: coordinate storiche; la crisi dell’oggettività e il disagio della civiltà; 
l’irrazionalismo antidemocratico; la cultura italiana durante il fascismo. Il Manifesto degli 
intellettuali fascisti e il Manifesto degli intellettuali antifascisti. 

Il romanzo europeo del primo Novecento: le caratteristiche del romanzo contempora-
neo con riferimenti alla narrativa di James Joyce, Franz Kafka e Marcel Proust. 

Italo Svevo: la vita e le opere; la concezione della letteratura; le influenze culturali; La co-
scienza di Zeno: la struttura e la trama; i personaggi e i temi; lo stile e le strutture narrati-
ve. 

Da La coscienza di Zeno                   La Prefazione e il Preambolo 
                                                          Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” 
                                                          La morte del padre 

*Luigi Pirandello: la vita e le opere; la poetica dell’umorismo; il vitalismo e la pazzia; l’io 
diviso; la civiltà moderna, la macchina e l’alienazione; tra realtà e finzione: la dimensione 
scenica; Il fu Mattia Pascal: genesi e composizione; la trama, i temi e le tecniche narrative. 

Da L’umorismo                                   Forma e vita 

Da Novelle per un anno                     Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal                        Maledetto fu Copernico! 
                                                          Lo strappo nel cielo di carta 

*La poesia italiana del primo Novecento: la poesia crepuscolare (i temi, lo stile e i pro-
tagonisti); il Futurismo:la nascita del movimento, le idee, i miti e la rivoluzione letteraria (Il 
Manifesto del Futurismo e Autoritratto di Corrado Govoni); il frammentismo della “Voce” e il 
classicismo della “Ronda”; Giuseppe Ungaretti : la vita, le opere, i temi e la rivoluzione sti-
listica de L’allegria. Caratteri generali dell’Ermetismo. 

Da I colloqui di Guido Gozzano       Totò Merumeni 

Da L’allegria di Ungaretti                  In memoria 
                                                         Veglia 
                                                         Fratelli 
                                                         Sono una creatura 



                                                         I fiumi 
                                                        San Martino del Carso 
                                                        Soldati 
                                                        Mattina 

Il Neorealismo: cronologia e ideologia; il “Politecnico” e i contrasti con la politica; i princi-
pali nuclei tematici ( il dramma della guerra; il presente e i problemi della ricostruzione); le 
forme letterarie. Gli autori: Primo Levi ( la vita e le opere); Beppe Fenoglio ( la vita, le ope-
re, i temi e la ricerca linguistica). 

Primo Levi      da Se questo è un uomo                            Verso Auschwitz 
                                                                                           Una giornata ad Auschwitz 

Beppe Fenoglio da I ventitré giorni della città di Alba        La liberazione di Alba 

da La malora                                                                      Una famiglia disperata 

La poesia italiana del secondo Novecento: Giorgio Caproni 
Giorgio Caproni: la vita, le opere, la poetica e i temi ( i luoghi, le figure femminili e il tema 
del viaggio). 

Da  Stanze della funicolare                                       Su cartolina 

Da Il seme del piangere                                            La gente se l’additava 

Da Congedo del viaggiatore cerimonioso                Congedo del viaggiatore cerimonioso 

Dante Alighieri: la struttura del Paradiso e analisi dei canti I,III,VI,XI,XVII ( vv.46-148); 
XXXIII.* 
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2. STORIA 

 Prof.ssa SABRINA ZINI 

2.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

A. DESIDERI, G. CODOVINI, Storia e storiografia, vol. 2 e 3. Ed. G. D’Anna. 

Ore di lezione effettuate 

n. 42 alla data del 15 maggio 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

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

- Cos’è una fonte storica 
- Conoscere i principali avvenimenti storici contestualizzandoli nel panorama interna-

zionale 
- Il lessico della storia 

Abilità 

- Saper individuare i nessi tra piani politici, economici, sociali 
- Saper individuare macro-tematiche in seno ai diversi periodi storici, orientandosi nei 

diversi contesti 
- Saper orientarsi sulla Costituzione italiana riconoscendo i valori fondamentali 

Competenze 

- Inserire la storia italiana nel contesto europeo e mondiale 
- Saper mettere in relazione i fenomeni culturali con gli eventi storici 
- Saper leggere e interpretare un documento storico e giuridico-istituzionale 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

- Lezioni frontali aperte al confronto e alla discussione di brani storiografici affrontati 



- Brainstorming 
- Utilizzo di tecnologie digitali 

Strumenti e sussidididattici 

- Libro di testo 
- Dispense e appunti 
- Videolezioni reperibili online 
- Documentari su “il caso Moro” 

Spazi utilizzati 

- Aula scolastica 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove orali 2 nel trimestre, 3 nel pentamestre 

Per educazione civica è stata effettuata una prova aperta con dibattito sulle tematiche af-
frontate 

2.2 Programma analitico 

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

L’Italia dopo l’unità: la Destra Storica; la Sinistra Storica.  

Le questioni irrisolte: la Terza guerra d’indipendenza e la “questione romana” - i rapporti 
tra Stato e Chiesa. 

Argomento Ore di lezione

Lezioni di argomenti storici inerenti il programma 35

Lezioni interattive e dibattiti 6

Educazione civica *(da completare) 6
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Storiografia: La scuola nello Stato unitario 

Le riforme della Sinistra storica e il trasformismo parlamentare.  

La politica economica: il protezionismo (fonti: le condizioni economiche dell’agricoltura in 
Italia) 

Politica estera: la formazione della Triplice Alleanza. 

Il colonialismo italiano. 

L’Età crispina. 

La crisi politica, sociale ed economica di fine secolo. 

L’avvento della società di massa  

La seconda rivoluzione industriale (Fonti: La catena di montaggio – taylorismo e fordismo - 
fotocopia) 

Il fenomeno migratorio italiano in America. (letture da fonti storiografiche – Ellis Island) 

La Belle Epoque. 

Il nazionalismo e la nascita delle grandi potenze Europee e mondiali. 

Le alleanze europee. 

L’età giolittiana 

La crescita economica del nord: il triangolo industriale. 

La questione sociale, cattolica e “meridionale”. 

La politica estera di Giolitti: la guerra in Libia 

Il suffragio universale maschile. 

La Prima Guerra Mondiale 

Le premesse e le cause del conflitto. 

L’italia tra neutralisti e interventisti. 

La Grande Guerra: fronte orientale e fronte occidentale: quattro anni di sanguinoso conflit-
to. 

L’intervento degli Stati Uniti. 

I quattordici punti Wilson 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 



(Letture sull’esperienza delle trincee) 

Il primo dopoguerra 

Il nuovo scenario politico. 

La rivoluzione bolscevica (la Russia verso le rivoluzioni del 1917; le Tesi d’aprile; la rivolu-
zione d’ottobre) 

Il dopoguerra in Europa: Italia, Germania, Francia e Regno Unito. 

La Repubblica di Weimar in Germania. 

La nascita dei partiti in Italia: i Fasci di combattimento, il Partito Popolare di don Luigi Stur-
zo, la nascita del partito Comunista. 

L’avvento del fascismo in Italia 

L’Italia post bellica 

Il crollo dello stato liberale. 

L’avvento del fascismo 

Il delitto Matteotti 

La dittatura e le leggi fascistissime 

Caratteri della politica economica fascista 

I Patti Lateranensi 

Crisi economiche e spinte autoritarie nel mondo 

Il boom economico degli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Roosevelt e il New Deal 

Il crollo della Repubblica di Weimar 

Affermazione dei totalitarismi in Europa e nel mondo 

I regimi totalitari: il comunismo in Unione Sovietica (letture da Arcipelago gulag), il fasci-
smo in Italia, il nazismo in Germania, l’alleanza tra fascismo e nazismo. La legislazione 
razziale. 

La Seconda Guerra Mondiale 

Le premesse del secondo conflitto: le guerra di Spagna. 

La prima fase della guerra: 1939-1942 

La seconda fase della guerra: 1942-1945 
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L’Italia nel secondo conflitto. 

La Shoah. 

La nascita della Resistenza europea e italiana. 

Dai governi di Badolglio alla fine della guerra.* 

Il secondo dopoguerra 

La Guerra Fredda.* Il desiderio di pace e il predominio delle superpotenze. 

Educazione civica 

Conoscere gli avvenimenti trattati contestualizzandoli nel periodo storico. 

La nascita della Repubblica. L’Italia del boom economico. Gli anni di piombo: lo stragismo. 
Il “compromesso storico”. Il caso Moro 



3. LINGUA E CULTURA INGLESE 
 Docente: Prof.ssa Benedetto Agnese 

3.1 Relazione del docente 
Libri di testo adottati 

AA.VV. Amazing Minds Compact, Pearson Longman ed. (integrato da materiale fornito 
dall’insegnante) 

Ore di lezione effettuate 

N° ore effettuate in totale al 15/05/2022: 77 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

L’obiettivo di apprendimento principale è stato l’utilizzo della lingua straniera in funzione 
comunicativa per esprimere concetti e idee sia disciplinari (storico letterari) che personali. 
Per quanto riguarda la lingua, obiettivi principali sono stati l’acquisizione di livelli di com-
prensione del messaggio orale e scritto a partire da argomenti di interesse quotidiano rela-
tivi all’esperienza diretta degli studenti. Gli stessi argomenti sono stati poi utilizzati per po-
ter rivedere e approfondire argomenti di grammatica, lessico e di uso della lingua al livello 
B2, anche in preparazione alla prova INVALSI. Il programma e i contenuti di letteratura 
sono stati usati come stimolo, oltre che come obiettivo in senso stretto, per esercitare e 
migliorare l’uso della lingua nell’espressione orale e scritta. Per quanto concerne gli argo-
menti di letteratura, costituiscono obiettivi principali: conoscere gli elementi essenziali del 
periodo storico e letterario degli autori studiati; sapere introdurre e commentare le opere 
letterarie proposte in classe riconoscendo aspetti contenutistici, genere letterario, argo-
mento centrale, tematiche principali, struttura e tecniche stilistiche; sapere argomentare 
attraverso comparazioni fra autori, operando collegamenti e connessioni; saper rispondere 
in modo personale rispetto alle tematiche di un’opera letteraria; comprendere le relazioni 
fra le idee espresse dagli autori e il contesto socio-culturale di riferimento; le connessioni 
con altri autori dello stesso periodo o di periodi diversi; le connessioni fra le tematiche di 
opere letterarie e la realtà anche della nostra contemporaneità; la lettura di alcuni testi let-
terari significativi senza un approccio basato sulla traduzione ma piuttosto sulla compren-
sione di tutti gli elementi letterari dal contenuto alla tecnica espressiva.  

Abilità 

Si è cercato di rafforzare e sviluppare le abilità pragmatico-linguistiche per permettere agli 
studenti di stabilire relazioni interpersonali sostenendo conversazioni funzionali al contesto 
e alla situazione comunicativa. 
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Le abilità sono riferibili al livello B2 del QCER, raggiunto da buona parte della classe nella 
sua totalità. 
Listening: 

- capire discorsi di una certa lunghezza in lingua standard su argomenti letterari fami-
liari. 

- capire i dialoghi in un film in lingua originale con l’ausilio dei sottotitoli 
Speaking: 

- esprimersi in modo chiaro e articolato sugli argomenti trattati 
- esprimere un’opinione su un argomento trattato, collegandolo a conoscenze pre-

gresse o utilizzando conoscenze interdisciplinari 
- comunicare con un grado di scioltezza e spontaneità sufficiente per interagire in 

maniera normale 
Writing: 

- scrivere testi chiari e articolati su argomenti letterari familiari, esprimendo diverse 
opinioni e facendo paragoni 

Reading: 
- saper comprendere e analizzare un testo letterario 

Competenze 

Gli alunni sono in grado di capire discorsi di una certa lunghezza su argomentazioni anche 
complesse relative a temi trattati in classe. Riescono inoltre a comunicare con un grado di 
spontaneità sufficiente a interagire in modo normale nella lingua studiata e partecipano 
attivamente a una discussione. Infine, sono in grado di scrivere testi chiari di diversa lun-
ghezza su un’ampia gamma di argomenti trattati, fornendo informazioni e ragioni pro o 
contro una certa opinione. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze 

Argomenti trattati: English as Lingua Franca, World Englishes, The Commonwealth of Na-
tions. Testi letterari: estratto “About Movers” da “Shame” di S. Rushdie; “Home” di W. Shi-
re. Fotocopie e materiale fornito dall’insegnante. 

Abilità 

Gli studenti hanno dato prova di saper comprendere materiale di attualità in L2 e argo-
mentare in lingua straniera su argomenti storico-sociali. 

Competenze 

Gli alunni hanno sviluppato un senso critico su eventi del passato anche in relazione al 
presente e hanno saputo contestualizzare informazioni raccolte in rete e testi letterari. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 



Metodo di insegnamento 

Lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche è stato perseguito mediante attività comunica-
tive ed esercitazioni di consolidamento linguistico relativo agli aspetti del lessico e della 
morfosintassi. Inoltre si è cercato di rendere gli studenti gradualmente sempre più auto-
nomi nel processo di apprendimento anche utilizzando risorse multimediali disponibili in 
rete proposte dall’insegnante di volta in volta per ampliare e potenziare abilità e cono-
scenze. Per quanto riguarda lo studio della storia e della letteratura inglese, si sono utiliz-
zate prevalentemente lezioni frontali, cercando comunque di guidare gli alunni a formulare 
ipotesi e trovare collegamenti con le loro conoscenze pregresse e con i contenuti di altre 
discipline. Per il consolidamento delle competenze relative alla comprensione del testo let-
terario, sono stati utilizzati esercizi specifici di descrizione e analisi testuale presenti nel 
libro di testo con domande sugli elementi tematici e contenutistici, sulle caratteristiche 
strutturali, linguistiche e stilistiche di un testo letterario e sulle modalità espressive e de-
scrittive di un autore. Seguendo le esercitazioni in classe, gli studenti sono state guidate a 
riassumere, commentare, operare collegamenti ed esporre. Si è spesso ricorsi ad attività 
di brainstorming per la realizzazione di mappe concettuali riassuntive su ciascun argomen-
to trattato. Molto spesso si è partiti da stimoli visivi sia immagini che video per introdurre 
concetti di letteratura.  

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, materiale autentico, strumenti multimediali. 

Spazi utilizzati 

Aula scolastica, piattaforma Teams. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione

Educazione civica (The Commonwealth, English as Lingua Fran-
ca, World Englishes, “About Movers”, “Home”)

4

Detective stories (E.A.Poe, A.C.Doyle, A.Christie) 4

The Victorian Period (C.Dickens, Brontë sisters) 10

The dark side of man: the theme of the double (M.Shelley, R.L.-
Stevenson, O.Wilde)

13

Voices from America (Whitman, Dickinson) 4

The impact of war on poetry (R.Brooke, W.Owen) 4

The Modern Age (J.Conrad, J.Joyce, V.Woolf) 9

The Lost Generation (T.S.Eliot, E.Hemingway, F.S.Fitzgerald) 6
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(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Nel primo trimestre sono state effettuate tre prove di verifica, due scritte e una orale. Nel 
pentamestre le prove sono state in totale cinque, due scritte e tre orali. Le prove scritte 
sono di tipo semi-strutturato, con domande aperte volte a valutare la comprensione e rie-
laborazione degli argomenti trattati ed esercizi con risposta a scelta multipla o del tipo gap 
fill. Per quanto riguarda le prove orali sono stati seguiti i seguenti parametri: completezza e 
accuratezza dei contenuti, scioltezza nel parlato (fluency), appropriatezza del lessico, livel-
lo di correttezza grammaticale, pronuncia, ritmo, intonazione e infine organizzazione del-
l’esposizione. Nella valutazione complessiva sono stati considerati gli esiti delle prove di 
verifica, le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, i livelli di conoscen-
ze/abilità/autonomia nelle prestazioni, il livello di partenza, il confronto tra i risultati previsti 
e raggiunti, l’uso degli strumenti, l’impegno personale, la partecipazione e l’evoluzione del 
processo di apprendimento, non necessariamente in quest’ordine.  

3.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati dopo il 15 
maggio 2023. L’orario non ottimale e il calendario non sempre favorevole hanno fatto sì 
che si perdessero diverse ore di lezione nel corso dell’anno. 

Victorian Period (introduzione al periodo da un punto di vista storico-culturale-sociale) 
pag. 256-63. 

"C. Dickens, “Oliver Twist” (estratto: I want some more) pag. 290-93; pag. 295-98 

"The Brontë sisters 

Emily Brontë, “Wuthering Heights” (estratti: He’s more myself than I am; A super-
natural apparition) pag. 275-79 + fotocopia 

 Charlotte Brontë, “Jane Eyre” (estratto: A spiritual eye) pag. 285-88 

The Beat Generation (J.Kerouac, A.Ginsberg) 4

The Dystopian novels (G.Orwell, W.Golding) 6

Nonsense literature / theatre of the absurd (L.Caroll, S.Beckett) *

Verifiche formative/sommative; attività di recupero e consolida-
mento; preparazione alle prove INVALSI

10

Sorveglianza, partecipazione a conferenze 3

Argomento Ore di lezione



The dark side of man: the theme of the double 

"M. Shelley, “Frankestein” (estratto: A spark of being into the lifeless thing) pag. 240-44 

"R.L. Stevenson, “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde” (estratto: The truth 
about Dr Jekyll and Mr Hyde) pag. 316-20 

"O. Wilde, “The Picture of Dorian Gray” (estratti: All art is quite useless; Dorian Gray kills 
Dorian Gray); “The importance of being Earnest” (estratto: The vital importance of being 
Earnest) pag. 321-27 + fotocopia 

Voices from America 

"W. Whitman, “O Captain! My Captain!” pag. 336-38 

"E. Dickinson, “To Make a Prairie”, “Hope is the thing” pag. 340-42 

The impact of war on poetry 

"R. Brooke, “The Soldier” pag. 363-64 

"W. Owen, “Dulce et Decorum Est” fotocopia 

The Modern Age 

"J. Conrad, “Heart of Darkness” pag. 382-84 (solo tematiche principali, estratto escluso) 

The stream of consciousness pag. 388-91 

"J. Joyce, “Dubliners” (pag.394-96 in alto), lettura integrale di Eveline (su fotocopia) e ac-
cenni a Ulysses 

"V. Woolf, “Mrs Dalloway” (estratto: Mrs Dalloway said she would buy the flowers) pag. 
402-04 

The Lost Generation 

"T.S. Eliot, “The Waste Land” (estratto: The Burial of the Dead) pag. 371-74 (solo versi 
1-7; 48-64) 

"F.S. Fitzgerald, “The Great Gatsby” (estratto: Gatsby’s Party) pag. 425-27 

"E. Hemingway, “A Farewell to Arms” (estratto: They were all young men) fotocopia 

The Beat Generation 

"J. Kerouac, “On the Road” (estratto: Back in Times Square) pag. 451-53 

"A. Ginsberg, “A Supermarket in California” fotocopia 
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The Dystopian Novels 

"G. Orwell, “1984” (estratto: The object of power is power) pag. 417-21;  

“Animal Farm” (estratti: Old Major’s speech; The execution) fotocopie 

La classe ha assistito allo spettacolo “Animal Farm” messo in scena da Palketto 
Stage al “Teatro Manzoni” di Pistoia. 

"W. Golding, “The Lord of the Flies” (estratto: The end of the play) fotocopia 

Nonsense Literature and the theatre of the absurd * 

"L. Carroll, “Alice’s Adventures in Wonderland” (estratto: The mouse’s tale) pag. 308-12 

"T. Beckett, “Waiting for Godot” (estratto: What do we do now? Wait for Godot) pag. 
463-66 

Detective stories 

"E.A. Poe, “The Murders in the Rue Morgue” 

"A.C. Doyle, “A Study in Scarlet” 

"A. Christie, “Murder on the Orient Express” 

Lettura delle opere in lingua italiana con alcuni estratti in L2. Discussione in L2 sulle tema-
tiche principali. Visione in lingua originale di: 

 BBC Sherlock S01E01 “A Study in Pink” 

 “Murder on the Orient Express” 2017 film 

Educazione civica (materiale fornito dall’insegnante e risorse online) 

World Englishes, English as Lingua Franca, the Commonwealth of Nations. 

Salman Rushdie, About movers (da “Shame”) 

W. Shire, “Home” 



4.  LINGUA E CULTURA STRANIERA: SPAGNOLO 

  Docente: 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° 77 ore di cui: 
n° 57 ore di lezione 
n° 15 ore di verifiche orali 
n° 4 ore di verifiche scritte 
n° 1 ore di sorveglianza 

Obiettivi raggiunti 
Conoscenze (vedi Programma analitico) 

• 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 
• Produrre argomentazioni di interesse storico-letterario ed economico-sociale 
• Leggere, tradurre, analizzare, sintetizzare e commentare testi storico-culturali ed 

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

contestualizzare e confrontare diacronicamente e tematicamente con altre 
• Redigere brevi testi (saggi brevi, commenti, racconti) e compilare formulari 
• 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 
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• 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, fornitidal 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 13

Teatro del Siglo de Oro: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca 10

Ilustración: J. de Cadalso, G.M. de Jovellanos, L.F. de Moratín 4

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 5

Generación del '98: Antonio Machado 3

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

Dictadura de Franco, Transición española, Constitución de 1978 (*) -

TOTALE 57



(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dal 8.05.2023. 

Strumenti di verifica e valutazione 

In base a quanto stabilito in sede dipartimentale e alle griglie di valutazione adottateper il 
corrente anno scolastico 2022-23, sono state effettuate tre verifiche sommative nel 
trimestre, due scritte e una orale; nel pentamestre sono state somministrate due verifiche 
scritte 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 

Programma svolto di Lingua e Cultura Straniera: SPAGNOLO 
Classe 5 H Liceo Economico Sociale 

a.s. 2022-2023 

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) 
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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 yel 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°3 ore di Educazione Civica) 

(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dal giorno 8.05.2023. 

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

Pistoia, 2.05.2023         

Prof. Giulio Guarducci 



5.DIRITTO ECONOMIA POLITICA 
Prof.ssa Stefania Nesi 

5.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 
a. MARIA RITA CATTANI/FLAVIA ZACCARINI-NEL MONDO CHE CAMBIA-

PARAVIA 
a. Codice civile non commentato 

Ore di lezione effettuate al giorno  6 maggio: 68 diritto economia + 5 ed.ci -
vica 

Obiettivi raggiunti con livelli differenziati 

Competenze Abilità Conoscenze

Comprendere il cambia-
mento e la diversità dei 
tempi storici in una di-
mensione diacronica at-
traverso il confronto fra 
epoche ed in una dimen-
sione sincronica attra-
verso il confronto fra 
aree geografiche e cultu-
rali.

• Essere con-
sapevole della 
relatività delle 
leggi econo-
miche e del-
l’assetto poli-
tico istituzio-
nale fra gli 
Stati.

• Evoluzione delle 
Forme di Stato da 
quello assoluto a 
quello democratico 
e sociale 

• La globalizzazio-
ne e l’interdipen-
denza attivata 
dalle relazioni    
internazionali.
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OBIETTIVI ED.CIVICA 

tema: CITTADINANZA ATTIVA-analisi di documenti e di dati (costituenti, 
giuristi, economisti, istituzioni internazionali)- 6 ore nel trimestre 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul re-
ciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della col-
lettività e dell’ambiente.

• analizzare ed 
indagare le 
fondamentali 
normative del-
l’ordinamento 
giuridico ita-
liano 

• relazionare in qua 
lità di cittadino nei 
confronti delle Isti-
tuzioni  e degli Enti 
privati

• Principi fon-
damentali del 
la Costituzio-
ne 

• Diritti e doveri dei cit-
tadini 
Organizzazione 
dello Stato e 
deII’UE 
Principi generali 
sul funzionamen-
to della Pubblica 
amministrazione

Riconoscere le caratteri-
stiche del sistema socio-
economico, analizzando-
lo criticamente in modo 
da orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio ter-
ritorio.

• Anal izzare fat t i 
economici osser-
vabili con partico-
lare r i fer imento 
a l la soc ie tà d i 
mercato 

• Comprendere van-
taggi e limiti del 
mercato nelle sue 
varie forme. 

• Comprendere i l 
ruolo economico 
dello Stato e degli 
organismi interna-
zionali che com-
piono scelte di po-
litica economica

• Stato e mercato 
Fallimenti dl 
mercato e Terzo 
settore 

• Politiche di stabilizza-
zione 

• Crescita  e sviluppo di 
uno Stato nel contesto 
globale

conoscenze abilita’ competenze



Contenuti 
Vedi programma analitico. 

Metodologie didattiche 

a. Esercitazioni individuali e di gruppo 
a. Discussione guidata 
a. Brainstorming 
a. Problem solving 
a. Elaborazione di mappe concettuali 
a. Utilizzo delle tecnologie digitali 

Strumenti e sussidi didattici 

a. Libri di testo                                                               
b. Costituzione, Codice civile                                            

c. Dispense, fotocopie  
a. Sussidi audiovisivi/attrezzature multimediali  

Spazi utilizzati 

Aula, giardino, piattaformaTeams 

Tempi impiegati per Io svolgimento del programma 

Conoscere i valori che caratteriz-
zano la Costituzione italiana 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e interna-
zionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 
Conoscere le trasformazioni socio 
politiche ed economiche indotte 
dal fenomeno della globalizzazio-
ne 
Conoscere le regole della rappre-
sentanza (sistemi elettorali)

Analizzare la complessità 
dell’agire sociale  

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

Formulare risposte 
personali argomentate 
rispetto alla complessi-
tà dell’agire sociale.  

Fare proprio  il princi-
pio di responsabilità 
nell’agire quotidiano.
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(*) Il tema “la globalizzazione” sarà svolto nel mese di maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Numero medio delle verifiche come da piano di Iavoro( in accordo con 
quanto stabilito in sede  dipartimentale):almeno 2 nel trimestre (di cui 1 
scritto), almeno 3 nel pentamestre (1scritto,2orali) 

5.2 Programma analitico 

Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati o completati 
nel mese di maggio. 

Argomento Oredilezio-
ne

La Costituzione, origine storica e le sue articolazioni. For-
ma di Stato e di Governo.

29

L’ordinamentodellaRepubblica, 14

Dirittointernazionale 13

Economiapubblicaeglobalizzazione* 12 (al 6 mag-
gio)

DIRITTO

UDA 1 – Lo Stato e la sua evoluzione 

Tema 1  

Lo Stato e i suoi 
elementi costitutivi

Il concetto di Stato e la sua evoluzione, sia storica sia giu-
ridica 

Gli elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il territorio, 
la sovranità. Il tema della cittadinanza.



Tema 2 

La formazione dello 
Stato

I caratteri delle monarchie assolute in Europa 

L’assolutismo illuminato 

La concezione dello Stato nel pensiero di Machiavelli, di 
Hobbes 

Tema 3 

Dallo Stato liberale 
allo Stato moderno

La concezione dello Stato secondo Rousseau, Montesquieu, 
Tocqueville,  Marx 

Le forme di Stato liberale, socialista, totalitario e demo-
cratico 

L’indice di democrazia, la web democracy

Tema4 

Le forme di governo

La monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare 

La repubblica parlamentare, presidenziale e semipresi-
denziale

UDA 2 – La Costituzione e i diritti dei cittadini 

Tema 1  

La Costituzione ita-
liana: i principi fon-
damentali

Il fondamento democratico, struttura e caratteri della Co-
stituzione. 

I principi fondamentali della Costituzione, con particolare 
attenzione all’uguaglianza, al pluralismo, al lavoro, all’in-
ternazionalismo e alla tutela della pace.

Tema 2 

Lo Stato italiano e i 
diritti dei cittadini

La tutela della libertà personale nelle sue varie espressio-
ni 

Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costitu-
zionale*

Tema 3 

Rappresentanza e 
diritti politici

I diritti di natura politica 

Il voto e i sistemi elettorali  

Il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, i cam-
biamenti nel sistema partitico.

UDA 3 /4 – L’ordinamento della Repubblica ed il ruolo della P.A.

Tema 1  

La funzione legisla-
tiva: il Parlamento

L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

La posizione giuridica dei parlamentari 

L’iter legislativo ordinario e costituzionale; il referendum 
approvativo. 

Funzione ispettiva e di controllo (Focus: le commissioni di 
inchiesta-la commissione che indagò sul caso Moro-incon-
tro con Gero Grassi)*

Tema 2 

La funzione esecu-
tiva: il Governo

La composizione e la formazione del Governo 

Le funzioni politica, esecutiva e normativa del Governo
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Tema 3  

La funzione giudi-
ziaria: la Magistra-
tura

I diversi tipi di giurisdizione (cenni) 

La responsabilità penale

Tema 4 

Gli organi di con-
trollo costituzionale

Il ruolo e le attribuzioni del Capo dello Stato 

La responsabilità presidenziale 

La composizione e i compiti della Corte costituzionale

Tema 1  

La Pubblica ammini-
strazione

La funzione della Pubblica amministrazione 

I principi di decentramento e di sussidiarietà

Tema 3 

Le autonomie locali

L’organizzazione della Pubblica amministrazione sul terri-
torio (cenni) 

La potestà legislativa regionale (cenni)

UDA 5 – Il diritto internazionale 

Tema 1 
L’ordinamento in-
ternazionale

Il diritto internazionale e le sue fonti 

L’organizzazione e il funzionamento dell’ONU 

Altre Istituzioni internazionali-cenni: NATO, G7, G20 

La Corte penale internazionale 

Il diritto nel mondo globale, la lex mercatoria, le prevari-
cazioni fra generazioni*, le generazioni di diritti.*

Tema 2 

L’Unione europea e 
il processo di inte-
grazione

L’evoluzione dell’Unione europea. Il Manifesto di Ventote-
ne e il funzionalismo, visioni diverse dell’integrazione.  

Gli organi comunitari e gli atti normativi UE 

La cittadinanza europea e le sue implicazioni

ECONOMIA

UDA 6 – L’economia pubblica 

Tema 1  

Il ruolo dello Stato 
nell’economia

Il carattere misto del sistema economico italiano 

Le funzioni economiche dello Stato (allocativa, distributi-
va, di stabilizzazione) 

Le entrate (originarie e derivate) e la spesa pubblica.  

La funzione redistributiva delle imposte . Le caratteristi-
che delle principali imposte del nostro sistema tributario 
(Irpef, Ires, IVA e accise). 

La pressione fiscale e la curva di Laffer.  

La Trickle down economics e il pensiero di J.Stiglitz*



Sono stati proposti approfondimenti tematici sui seguenti temi: 

Tema 2 

I fallimenti del mer-
cato e dello Stato

L’economia del benessere ed il ruolo allocativo del merca-
to e dello Stato. 

I fallimenti del mercato: asimmetrie informative, esterna-
lità, monopoli, beni pubblici. 

Fallimenti dello Stato (cenni)

UDA 7-L’intervento dello Stato in economia

Tema 1 

La politica econo-
mica

La politica economica come strumento di stabilizzazione 
del ciclo economico 

La politica fiscale e la politica monetaria (cenni) pro cicli-
ca e anti ciclica. 

Recessione e depressione Recessione a V-U-L* 

La crisi finanziaria del 2007, origine e conseguenze (cenni)

Tema 2 

Il bilancio dello Sta-
to

La manovra economica (DEF, Legge di stabilità, Legge di 
bilancio) 

I principali indicatori di finanza pubblica, il fiscal com-
pact, la politica di bilancio e la governance europea. 

UDA 8- I rapporti economici internazionali*

Tema 1 

Gli scambi con 
l’estero

Il libero scambio e il protezionismo

Tema 2 

Le nuove dimensio-
ni dei rapporti in-
ternazionali

Il mondo globalizzato e gli effetti sul mercato globale 

Vantaggi e svantaggi della globalizzazione. L’analisi di Mi-
lanovic.*

Tema 3 

Lo sviluppo econo-
mico e la crescita 
sostenibile

Il concetto di sviluppo economico e la sua misurazione 

La misurazione della disuguaglianza. 

Lo sviluppo sostenibile; nuovi modelli di sviluppo. L’eco-
nomia della ciambella*, l’Intelligenza artificiale e le im-
plicazioni economiche.*
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• Atti della Costituente (estratti). Testi di G. La Pira, L. Merlin. L. Einaudi, P. Togliatti (ed. 
civica) 

• Estratti da: Il Manifesto di Ventotene e la dichiarazione Schuman (ed. civica) 
• Il Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei (testo e audio) 
• Decidere noi della scienza. Estratti da “Senza adulti” (di G. Zagrebelsky).  
• La pressione fiscale, le accise, analisi di dati sulle principali imposte e tasse italiane. Il 

peso dell’evasione fiscale (dispense) 
• Sen e l'etica del benessere. (dispense) 
• The lemon market: Akelorf e la teoria delle asimmetrie informative 
• Il capitalismo non funziona più? Parla l’economista della “Elephant Chart”. Gli effetti del-

la globalizzazione secondo Milanovic (articoli) 
• L’economia della “ciambella”: come rendere operativa la sostenibilità - Kate Raworth  
• Il pioniere dell’IA lascia Google per mettere in guardia dai pericoli della tecnologia -IlSo-

le24ore 

Tutti i materiali sono caricati nella sezione Didattica del Registro di classe. 



6. SCIENZE UMANE 
 Prof.ssa ANNA MARIA IMBARRATO 

6.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 
Clemente, Danieli; Orizzonte Scienze Umane; Paravia 

Ore di lezione effettuate al 6/5/2023: 68 
Scienze umane 63 
Educazione civica 5 

Obiettivi raggiunti 

Scienze Umane 
Conoscenze 
Si riporta di seguito il QDR elaborato dal MIUR per quanto riguarda l’Esame di Stato circa 
i nuclei tematici fondamentali della Sociologia e Metodologia della Ricerca:- La globalizza-
zione - La multiculturalità - Il lavoro - Il cittadino e le istituzioni - La comunicazione mass-
mediatica - La ricerca sociale.  

Abilità 
Nell’area della Metodologia della ricerca - Organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca 
con rigore metodologico. Nell’area della Sociologia - Saper cogliere il legame esistente 
tra lo studio e l’analisi delle varie teorie  

Competenze 
Utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura sociologica avendo acquisito le 
conoscenze dei principali campi di ricerca sociale. 

Contenuti 
Vedi programma analitico. 

Educazione Civica 
TEMA: CITTADINANZA ATTIVA. 
La società democratica e il sistema di Welfare State. 

Conoscenze 
● Conoscere i valori che caratterizzano la Costituzione italiana (in particolare i principi 

di pluralismo e uguaglianza)  
● Fornire  e conoscere nella mediazione, gli  strumenti necessari alla gestione 

diretta, consapevole e responsabile delle relazioni in condizioni di criticità 

Abilità 
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● Analizzare la complessità dell’agire sociale  
● Favorire una ordinata, pacifica, efficace ed efficiente gestione dei rapporti in cia-

scuna delle dimensioni sociali e in particolare in ambito familiare, scolastico e lavo-
rativo  

Competenze 
● Formulare risposte personali argomentate rispetto alla complessità dell’agire so-

ciale.  
● Fare proprio il principio di responsabilità neII’agire quotidiano. 

Metodo di insegnamento 
Lezioni frontali, gruppi di lavoro, esercitazioni individuali e di gruppo, discussione guidata, 
attività di laboratorio, brainstorming, problem solving, elaborazione di mappe concettuali, 
elaborazione informatica, discussione su filmati didattici e non. 

Strumenti e sussidi didattici 
Proiezione di audiovisivi, lettura di articoli tratti da quotidiani on line, riviste e siti web 

Spazi utilizzati 
Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma al 6/05/2023 

Strumenti di verifica e valutazione 
Utilizzando le griglie approvate dal Dipartimento e visionabili sul sito della scuola, sono 
state effettuate valutazioni sommative scritte,  orali; valutazioni formative . 

Argomento Ore di lezione

Welfare State 10

Industria culturale e comunicazione di massa 9

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

La globalizzazione (l’argomento verrà concluso entro il 15/5) 8

La ricerca in sociologia. Ricerche classiche e proposte operative 8

La società multiculturale 8

Il lavoro 9



6.2 Programma analitico 

Unità 14. Industria culturale e comunicazione di massa. 
14.1 L’industria culturale 

● Cosa si intende per industria culturale 
● La stampa: una rivoluzione culturale 
● La  fotografia: un nuovo occhio sul mondo  
● Il cinema: una nuova arte 

14.2 Industria culturale e società di massa 
● La nuova realtà storico - sociale del Novecento 
● La civiltà dei mass media 
● La cultura della TV 
● La natura pervasiva dell’industria culturale 
● Apocalittici e integrati 
● Analisi industria culturale  

14.3 Cultura e comunicazione nell’era del digitale 
● I new media: il mondo a portata di display 
● La cultura della rete 

Approfondimenti.  Le Bon e la psicologia delle folle 

Unità 16. La politica: il potere, lo Stato, il cittadino. 
16.1 Il potere 

● Gli aspetti fondamentali del potere 
● Il carattere pervasivo del potere 
● Le analisi di Weber 

16.2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno 
● Stato moderno e sovranità 
● Lo Stato assoluto 
● La monarchia costituzionale 
● La democrazia 
● Espansione Stato 

16.3. Stato totalitario e Stato sociale 
● Lo Stato totalitario  
● Lo Stato sociale 
● Le politiche sociali e Welfare State   

Unità 17. La globalizzazione. 
17.1 Che cos'è la globalizzazione 

● I termini del problema 
● I presupposti storici 

17.2 Le diverse facce della globalizzazione 
● La globalizzazione economica 
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● La globalizzazione politica 
● La globalizzazione culturale 

17.3 Prospettive attuali del mondo globale 
● Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
● Posizioni critiche 
● La teoria della decrescita 
● La coscienza globalizzata 
● Bauman: principali nuclei teorici e lettura “La perdita della sicurezza”  

Approfondimento: “X-Factor: un format vincente” 

Unità 18. Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni. 
18.1 L’evoluzione del lavoro 

● Nascita della classe lavoratrice 
● Le trasformazioni del lavoro dipendente 
● Il settore dei servizi: espansione e cambiamenti 
● Tra mercato e Welfare: il terzo settore (slide) 

18.2 Il mercato del lavoro 
● ll fenomeno della disoccupazione e sua interpretazione 

18.3 Il lavoro flessibile 
● Nozione di flessibilità: dal posto fisso a quello mobile 
● La situazione italiana 
● La flessibilità: risorsa o rischio? 

Approfondimenti: Approfondimento: Marx e il Plusvalore; il fenomeno dei neet. 

Unità 19. La società multiculturale. 
19.1 Alle origini della multiculturalità 

● Dinamiche multiculturali dal mondo antico allo Stato moderno 
● La conquista del nuovo mondo 
● I flussi migratori del Novecento  

19.2 Dall’uguaglianza alla differenza 
● Il valore dell’uguaglianza 
● Il valore della diversità 
● Il caso degli afroamericani 

19.3 La ricchezza della diversità 
● Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
● I tre modelli dell’ospitalità agli immigrati 
● Il multiculturalismo è possibile? è auspicabile? 
● La prospettiva interculturale 
● La Convenzione di Ginevra  

Unità 22. La ricerca in sociologia. 



22.1 Il sociologo al lavoro 
● La correlazione tra due variabili 

22.2 Gli strumenti di indagine del sociologo 
● Metodi qualitativi e quantitativi (cenni) 
● Scopi 
● Il questionario e l’intervista 
● La scala F di atteggiamento di Adorno sull’antisemitismo 
● Gli imprevisti della ricerca sociologica: effetto Hawthorne e Serendipity 

Istat 
Unità 23. Ricerche classiche e proposte operative 
23.1 Esperienze classiche di ricerca 

● Becker: uno studio sui musicisti da ballo 
● Banfield: un osservatore a “Montegrano” 
● Milgram e l’obbedienza all’autorità 
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7. Filosofia 
Prof.ssa Maria La Mura 

7.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

Massaro “La meraviglia delle idee” volume 3, Paravia 

Ore di lezione effettuate 

48 e 5 di Educazione civica ( al 29/04/2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

Vedi programma allegato 

Abilità 

- Saper analizzare un testo, individuandone le idee portanti 
- Saper mettere a confronto prospettive filosofiche differenti 
- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulle fi-

nalità della riflessione filosofica 

Competenze 

- Saper utilizzare gli apporti specifici disciplinari della cultura filosofica, avendo acqui-
sito le conoscenze dei principali nuclei tematici 

- Saper esporre in modo chiaro e coerente con lessico disciplinare specifico 
- Contestualizzare le nuove domande filosofiche che scaturiscono dalla riflessione 

sulla condizione umana 
- Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 



Metodo di insegnamento 

Lezione frontale 

Problem solving 

Brainstorming 

Discussione guidata 

Video-lezioni 

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

Spazi utilizzati: aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Osservazioni in itinere, verifiche orali ed esercitazioni scritte 

Argomento Ore di lezione

Schopenhauer: il predominio della volontà 5

Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale 4

La sinistra hegeliana e Feuerbach 3

Marx: materialismo e capitalismo 6

Nietzsche: filosofia del mattino e filosofia del meriggio; il nazismo 6

Freud e la psicoanalisi 6

Bergson e lo spiritualismo 4

Husserl e la fenomenologia 3

Heidegger e l’esistenzialismo 4

Weber e la scuola di Francoforte 3

La filosofia nell’epoca dei totalitarismi: la riflessione di Arendt 4

Popper e il falsificazionismo* 3

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio* 3
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7.2 Programma analitico 

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

Unità 1. La domanda sul senso dell’esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard 

Unità 2. La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx 

Unità 4. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

Unità 5. Freud e la psicoanalisi 

Unità 6. Oltre il positivismo: Bergson 

Unità 7. La critica della società : da Weber alla scuola di Francoforte 

Unità 9. Husserl e la fenomenologia 

Unità 10. La filosofia dell’esistenza. Heidegger 

Unità 11. La svolta linguistica. Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 

Unità 13. Popper e la filosofia della scienza. 



8. MATEMATICA 
 (Docente: Selena Marinelli) 

8.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

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

Ore di lezione effettuate 

77 effettuate + 8 da effettuare entro la fine delle lezioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• Approfondimento dello studio delle funzioni fondamentali dell’analisi; 
• studio di limiti e derivate di funzioni; 

• calcolo infinitesimale: continuità e derivabilità; 
• cenni alle distribuzioni di probabilità nel discreto e nel continuo (binomiale e 

gaussiana). 

Abilità 

• Conoscere e saper analizzare le funzioni fondamentali dell’analisi; 
• calcolare limiti di funzioni; 
• studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto; 
• calcolare la derivata di una funzione; 
• applicare i teoremi del calcolo differenziale; 

• eseguire lo studio completo di una funzione algebrica fratta, irrazionale o una semplice 
funzione esponenziale e logaritmica e tracciarne il relativo grafico. 

• determinare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta; 
• calcolare valore medio, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria 

discreta o continua. 

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

• rappresentare tutte le informazioni relative allo studio di funzione in forma grafica e, 
viceversa, ricavare dal grafico le caratteristiche di una funzione; 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

• Lezioni frontali; 
• lezioni partecipate/interattive 
• peer tutoring; 
• attività individualizzate;  
• flipped classroom. 

Strumenti e sussidi didattici 

• Libri di testo; 
• materiale didattico redatto dal docente e condiviso in formato .pdf; 
• materiale video reperito dal web; 
• applicazioni multimediali e software di geometria dinamica (Geogebra). 

Spazi utilizzati 

• Aula scolastica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione

Funzioni reali di variabile reale 11

Limiti di funzioni 13

Funzioni continue e calcolo dei limiti 21

Derivata di una funzione 12

Teoremi del calcolo differenziale, Massimi, minimi e flessi 8



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

Strumenti di verifica e valutazione 

• Prove scritte strutturate e semistrutturate; 

• colloqui. 

8.2 Programma analitico 

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

U.D.1) Funzioni reali di variabile reale  

• Dominio, insieme immagine e segno di una funzione. 
• Proprietà delle funzioni: parità e disparità di una funzione, intersezioni con gli assi, 

funzioni crescenti e decrescenti; cenni alle funzioni, iniettive, suriettive e  biunivoche; 
funzioni composte. Analisi qualitativa di una funzione data in forma algebrica.  

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

• Analisi di grafici di funzioni. 

U.D. 2) Limiti di funzioni 

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

Studio di funzione e applicazioni a casi reali (cenni ai problemi di 
ottimizzazione)

8+4*

Cenni alla distribuzione di probabilità 4*

Argomento Ore di lezione
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• Definizioni di limite: limite finito per x che tende ad un valore finito, limite destro e 
sinistro, limite finito per x che tende all’infinito, limite infinito per x che tende ad un 
valore finito e limite infinito per x che tende all’infinito.  

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

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

• Definizione di continuità e continuità delle funzioni elementari. 
• Algebra dei limiti: limiti della somma algebrica, del prodotto, della potenza, del 

quoziente di funzioni. 
• Forme indeterminate inf-inf, 0*inf., 0/0 e inf/inf, cenni alle altre forme indeteminate. 
• Limiti delle funzioni razionali intere e fratte e limiti delle funzioni irrazionali. 
• Infiniti e loro confronto (la gerarchia degli infiniti). 
• Cenni ai limiti notevoli. 
• Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstass, teorema dei valori intermedi 

e teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazioni). 
• Punti di discontinuità di una funzione. 
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
• Grafico probabile di una funzione. 

U.D. 4) Derivata di funzione  

• Problema della tangente e definizione di rapporto incrementale. 
• Definizione di derivata e significato geometrico della derivata.  
• Derivata destra e sinistra. 
• Continuità e derivabilità: teorema sulla continuità di una funzione derivabile (senza 

dimostrazione). 
• Derivate fondamentali: derivata di funzione costante, funzione identica, funzione 

potenza, funzione esponenziale, funzione logaritmica, funzioni seno e coseno. 
• Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due 

funzioni. 
• Derivata delle funzioni composte. 
• Derivate di ordine superiore al primo. 
• Punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto angoloso. 
• Alcune applicazioni delle derivate (alla geometria, alla fisica,...) 

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

• Teoremi di Fermat, di Lagrange e di Rolle (con dimostrazione), Teorema di Cauchy 
(senza dimostrazione) Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e 
applicazioni. 

• Teorema sulle funzioni monotone 
• Definizione di massimo e minimo, assoluto e relativo, di una funzione, di concavità 

di una funzione, di punto stazionario e di flesso. 



• Ricerca di punti di estremo relativo e assoluto e di flessi orizzontali. 
• Cenni ai problemi di ottimizzazione. 
• Definizione di funzione concava e convessa. 
• Ricerca dei punti di flesso e derivata seconda. 
• Studio completo di funzione. 

U.D. 5) Cenni alla distribuzione di probabilità 

• Variabili causali discrete e distribuzione di probabilità. 
• Valore medio, varianza e deviazione standard. 
• Distribuzione binomiale e distribuzione normale o gaussiana  
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9. FISICA 
 (Docente: Selena Marinelli) 

9.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 

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

Ore di lezione effettuate 

53 effettuate + 6 da effettuare entro la fine delle lezioni. 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

• elettricità e campi elettrici;  
• campi magnetici; 
• elettromagnetismo. 

Abilità 

esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza ed introdurre il concetto 
di campo; 
descrivere il campo elettrico in termini di energia e potenziale; 
calcolare valori di resistenze, correnti, tensioni, potenza assorbita o dissipata in un 
circuito; 
determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da fili, spire 
e solenoidi percorsi da corrente; 
determinare intensità, direzione e verso della forza che agisce su una carica in moto 
in un campo magnetico; 
interpretare le esperienze sulle correnti indotte; 
analizzare intuitivamente i rapporti tra campi elettrici e magnetici variabili per 
comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro 
applicazioni nelle varie bande di frequenza; 

Competenze  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

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



• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 

• Lezioni frontali; 
• lezioni partecipate/interattive; 
• lezioni laboratoriali; 
• attività individualizzate;  
• flipped classroom. 

Strumenti e sussidi didattici 

• Libri di testo; 
• materiale didattico redatto dal docente e condiviso in formato .pdf; 
• materiale video reperito dal web; 
• applicazioni multimediali; 
• strumenti e materiali del laboratorio di fisica. 

Spazi utilizzati 

• Aula scolastica; 
• laboratorio di fisica. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Argomento Ore di lezione

Forze e campi elettrici 10

Il potenziale elettrico 11

La corrente elettrica 10

Il magnetismo 13

L’induzione elettromagnetica e le Equazioni di Maxwell 8+6*
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• Prove scritte strutturate e semistrutturate; 
• Relazioni di laboratorio; 

• colloqui. 

9.2 Programma analitico 

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

U.D.1) Forze e campi elettrici 

• La carica elettrica, isolanti e conduttori 
• La Legge di Coulomb 
• Il campo elettrico 
• Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss 
• Campi generati da distribuzioni di carica 
• Il potere delle punte e la schermatura elettrostatica (la Gabbia di Faraday) 

U.D. 2) Il potenziale elettrico 

• L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
• Le superfici equipotenziali e la conservazione dell’energia per un corpo carico in un 

campo elettrico 
• I condensatori 

U.D. 3) La corrente elettrica 

• La corrente elettrica 
• La resistenza e le Leggi di Ohm 
• Energia e potenza nei circuiti elettrici 
• Resistenze in serie e in parallelo 
• Cenni ai circuiti con condensatori 
• Amperometri e voltmetri 
• Laboratorio di fisica: verifica della 1° Legge di Ohm con circuiti con diverse 

resistenze. 

U.D. 4) Il magnetismo  

• Il campo magnetico 
• La Forza di Lorentz 
• Il moto di particelle cariche all’interno di campi elettrici e magnetici 
• Esperienze storiche sulle interazioni fra campi magnetici e correnti: di Oersted, di 

Ampère, di Faraday 



• La forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; analisi di una spira 
percorsa da corrente all’interno di un campo magnetico: il motore elettrico 

• La legge di Ampère 
• Il campo magnetico generato da un filo: la Legge di Biot-Savart 
• La forza fra due fili percorsi da correnti 
• Il campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

U.D. 5) L’induzione elettromagnetica e le Equazioni di Maxwell 

• L’induzione elettromagnetica 
• Laboratorio di fisica: esperienza di Oersted, il motore elettrico e il generatore 

elettrico, l’induzione elettromagnetica, il campo magnetico all’interno di un 
solenoide, le proprietà di un materiale ferromagnetico 

• Il flusso del campo magnetico 
• La legge dell’induzione di Ampère-Maxwell 
• Generatori e motori elettrici 
• Cenni all’induttanza 
• I trasformatori 
• La corrente di spostamento 
• Le Equazioni di Maxwell 
• Le onde elettromagnetiche 
• Lo spettro elettromagnetico 
• Cenni alla polarizzazione 
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10. STORIA DELL'ARTE  
 (Docente: Prof.ssa Malasoma Giulia) 

10.1 Relazione del docente 

Libri di testo adottati 
C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, L’arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad 
oggi vol. 3, Pearson editore, ed. rossa. 

Ore di lezione effettuate (considerando n. 33 settimane di lezione) 
N. ore 47 su N. ore 66 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 05/05/2023) 

Obiettivi raggiunti 
Gli alunni hanno raggiunto a vari livelli i seguenti obiettivi: 

Conoscenze. 
- Conoscere il significato delle opere, delle tendenze e dei movimenti artistici in Europa e 
non dal XVI sec. con particolare attenzione al XIX e XX secolo. 
- Cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche ed al linguaggio iconografico dell’opera 
d’arte. 
- Conoscere del linguaggio specifico della disciplina 
- Conoscere delle relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza. 

Abilità 
- Essere in grado di affrontare attivamente una visita museale. 
- Saper riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’ope-
ra d’arte. 
- Collegare le conoscenze acquisite con i contenuti di altri settori disciplinari. 

Competenze 
- Maturare la consapevolezza ed il rispetto del grande valore del patrimonio artistico e 
culturale non solo italiano. 
- Acquisire piena consapevolezza del processo di interscambio tra produzione artistica e 
ambito socio-culturale di riferimento. 
- Collocare un'opera architettonica o artistica nel contesto storico-culturale di appartenen-
za 
- Padroneggiare il lessico specifico della disciplina. 

Educazione civica 
Conoscenze. 
- Conoscere i principi dell’architettura sostenibile e le bioarchitetture più famose. 

Abilità 
- Saper cogliere e mettere in relazione i valori culturali, sociali e ambientali dell’architettura 
e della realtà circostante nella proposta progettuale. 
- Collegare le conoscenze acquisite con i contenuti di altri settori disciplinari. 

Competenze 



- Maturare la consapevolezza ed il rispetto del grande valore del patrimonio artistico e 
culturale non solo italiano. 
- Individuare nella storia dell'architettura moderna e contemporanea i fondamenti della 
progettazione con particolare riferimento all’architettura sostenibile e alle problematiche 
ambientali connesse 

Contenuti 
Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e partecipata  

Strumenti e sussidi didattici 
- Libro di testo 
- Materiali multimediali 
- Schede di approfondimento 
- Appunti forniti dal docente 

Spazi utilizzati 
L’attività didattica si è svolta in aula avendo a disposizione un televisore LIM portatile per 
la ricerca collettiva, la visione di slides e filmati. 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione

Il Rinascimento, la Terza Maniera (cenni) 2

Il Manierismo (cenni) 1

Il Barocco (cenni) 1

Il Rococò (cenni) 1

Il Neoclassicismo 3

Il Romanticismo 3

Il Realismo 3

Gli Impressionisti 7

Tendenze postimpressioniste 4

L'Art Nouveau 6

Le Avanguardie storiche del primo '900 13 +3 da svolgere

Il Razionalismo in architettura 2
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(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

- Interrogazione, 
- Prova scritta tradizionale. 
Le valutazioni sono state equamente ripartite nei due periodi dell’anno:  
-una verifica orale ed una scritta nel trimestre; 
-due verifiche orali ed una scritta con domande semi-strutturate (risposta con numero 
massimo di righe) nel pentamestre. 
Per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie concordate in sede di Dipartimento 

L’arte nel secondo dopoguerra (cenni)* 2

Educazione civica* 3

Altre attività (prove invalsi,assemblee, ecc. ) 4

Argomento Ore di lezione



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

IL RINASCIMENTO (cenni). 
Prospettiva lineare e prospettiva cromatica. Ripasso Leonardo da Vinci. Michelangelo: 
Progetto per la basilica di San Pietro, la prospettiva inversa nella Piazza del Campidoglio. 

IL MANIERISMO (cenni). 
Palladio: la Basilica di Vicenza. Tintoretto: Il trafugamento del corpo di San Marco. 

IL BAROCCO (cenni). 
Bernini: la statua del David il Colonnato di San Pietro. Caravaggio:Canestro di frutta, le 
tele di San Matteo nella Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. La reggia di Versail-
les. 

IL ROCOCO’ (cenni). 
Juvarra: Palazzina Stupinigi. Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

IL NEOCLASSICISMO (cenni). 
Winckelmann e il bello ideale. Canova: Amore e psiche e Paolina Bonaparte.  
J. L. David: Giuramento degli Orazi,  Morte di Marat e Napoleone valica il San Bernardo 
Esempi di architettura neoclassica.  

IL ROMANTICISMO. 
Il Romanticismo: genio e sregolatezza. La pittura in Germania: Friederich,  Viandante sul 
mare di nebbia, Il naufragio della speranza. 
Pittoresco e sublime. Constable e Turner. Incendio alla Camera dei Lord. La pittura onirica 
di Blake. 
La pittura in Francia: Gericault, La zattera di Medusa. Delacroix, La libertà che guida il po-
polo. 
Francisco Goya,Le fucilazioni del 3 maggio 1808 . 
Hayez, il caposcuola della pittura di storia in Italia. le versioni de Il bacio, 
Architettura: il Gothic Revival, storicismo ed eclettismo. Le esposizioni universali: Crystal 
Palace e la torre Eiffel. 
Le architetture in ferro e vetro. La Mole Antonelliana a Torino e la Galleria Vittorio Ema-
nuele a Milano. I piani urbanistici di Parigi e Firenze. 
La disciplina del restauro: Viollet-le-Duc e John Ruskin 

IL REALISMO 
I caratteri del Realismo. Il Padiglione del Realismo. La pittura in Francia: Gustave Courbet 
e lo scandalo della realtà, Gli Spaccapietre. Millet (cenni). 
La denuncia sociale di Daumier, Il vagone di terza classe, Gargantua, A Napoli. 
I MACCHIAIOLI.  
Giovanni Fattori, La rotonda dei Bagni Palmieri,In vedetta.  
Silvestro Lega, Il pergolato.  
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GLI IMPRESSIONISTI 
Il Salon, Il Salon des Refusés. Chevreul e gli studi cromatici. 
Edouard Manet. La colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere. 
Claude Monet. Impressione: levar del sole. Cattedrale di Rouen. La Grenouillere. La serie 
delle Ninfee. 
Auguste Renoir. Il ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillere. 
Edgar Degas. Classe di danza, L’assenzio, Ballerina di 14 anni. 
Pissarro (cenni). 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
Il giapponismo. 
Paul Cézanne. “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono”. La casa dell'impic-
cato; I giocatori di carte; La montagna Sainte- Victoire. 
Il Puntillismo: Georges Seurat. Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte. 
Paul Gauguin. Il Cristo giallo; La visione dopo il sermone; Aha oe feii?; Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 
Vincent van Gogh. I mangiatori di patate; gli autoritratti; La camera di Vincent ad Arles; 
Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi. 
Henri de Toulouse- Lautrec. Arte e umanità dai cabaret ai postriboli di Parigi. I manifesti 
pubblicitari. 
Edvard Munch. Il grido della disperazione. Sera nel corso Karl Johann; L'urlo; Angoscia; 
Madonna. 
Il Divisionismo: Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato. 

L'ART NOUVEAU 
Il nuovo gusto borghese; Le differenti caratteristiche dell’Art Nouveau in Europa. 
Lo Stile Nuovo del costruire. Victor Horta. Casa Tassel; Hector Guimard. Ingresso della 
Metropolitana di Parigi; Charles Rennie Mackintosh. Scuola d'Arte di Glasgow; Otto Wag-
ner. Casa delle maioliche. Adolf Loos. Casa Steiner. 
Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione Viennese. 
La Secessione viennese in pittura: Gustav Klimt. Il bacio; le due versioni della Giuditta.  

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL PRIMO '900 
L’ESPRESSIONISMO 
I Fauves. Henri Matisse. La stanza rossa; La danza; La musica. 
Il gruppo Die Brucke. Ernst Ludwig Kirchner. Cinque donne per strada. 

Il CUBISMO 
George Braque. Pablo Picasso. Il periodo blu ed il periodo rosa; Famiglia di Saltimbanchi; 
Cubismo analitico e sintetico: Les demoiselles d'Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Na-
tura morta con sedia impagliata; 
La fase del ritorno all’ordine ed il periodo dei mostri. La sperimentazione degli anni ’30, 
Guernica . 

Il FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista. 



Umberto Boccioni. La città che sale; Stati d'animo(I e II versione): gli addii; Quelli che van-
no:Quelli che restano. Forme uniche nella continuità dello spazio. 
Giacomo Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 
L’aeropittura. 
L’architettura futurista: Sant’Elia. 
L’ASTRATTISMO 
Der Blaue Reiter (Il Cavaliere azzurro); Vasilij Kandinskij. Senza titolo; Impressioni; Im-
provvisazioni; Composizione. 
Paul Klee. Un astratto con qualche ricordo. 
L’Astrattismo in Russia: il Raggismo; il Suprematismo di Malevic L’arrotino; Alogismo, 
Mucca e violino, Quadrato nero su sfondo bianco; Quadrato bianco su sfondo bianco. Il 
Costruttivismo di Tatlin, Controrilievi; Monumento alla Terza Internazionale. 

NEOPLASTICISMO E DE STIJL. Piet Mondrian. La pittura come espressione dell'Univer-
sale. Il tema dell'albero: Crepuscolo: albero rosso; L'albero grigio; Melo in fiore; Composi-
zione n.2 e n.10; Broadway Boogie-Woogie.  

LA SCUOLA DI PARIGI. Amedeo Modigliani. 

DADA. Il Cabaret Voltaire a Zurigo. Marcel Duchamp. Una provocazione continua. Fonta-
na; L.H.O.O.Q.,  Ruota di bicicletta. 

LA METAFISICA 
De Chirico, Le muse inquietanti; L’enigma dell’ora. 

L’ARTE DELL’INCONSCIO. IL SURREALISMO 
Joan Mirò. Il carnevale di Arlecchino. Le Costellazioni. 
René Magritte. L'uso della parola; L'impero delle luci; La condizione umana I. 
Salvator Dalì. La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un'ape; La Venere 
di Milo a cassetti. 

L’arte degenerata nella Germania nazista. 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
L'esperienza del Bauhaus. Walter Gropius e la nuova sede del Bauhaus a Dessau. Studia-
re al Bauhaus. 
Mies van der Rohe, il Padiglione di Barcellona; Casa Tugendhat; Casa Farnsworth; il Sea-
gram Building. 
Le Corbusier. Costruttore e urbanista. Villa Savoy, Cappella di Notre Dame a Ronchamp, 
L’Unità di abitazione di Marsiglia. 
L’architettura negli Stati Uniti: La Scuola di Chicago. L’architettura organica di Frank Lloyd 
Wright. Casa Kaufmann (Casa sulla Cascata); Guggenheim Museum. 
Il Razionalismo in Italia (cenni).*  

L’ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA (cenni)* 
In America: Jackson Pollock e l'Action Painting. Il Color Field Painting. 
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L’INFORMALE IN ITALIA (cenni)* 
L’arte materica. Alberto Burri. 
L’arte segnica di Giuseppe Capogrossi. 
L’arte gestuale di Emilio Vedova. 
Fontana: oltre la tela. La serie dei Buchi e dei tagli.  

Gli anni ’60. La POP ART(cenni)*. 
La nascita della Pop Art in Gran Bretagna. Richard Hamilton ed il manifesto della mostra 
This is Tomorrow. Andy Warhol e gli idoli della visione quotidiana. 

L’arte come pensiero e provocazione: Piero Manzoni.  

L’ARTE DELLE NEOAVANGUARDIE (cenni)* 
L’arte concettuale. 
Arte cinetica, Op Art ed arte programmata.  
Il Minimalismo. 
L’ARTE POVERA Michelangelo Pistoletto 
La nascita delle performance. La Body Art di Marina Abramovic. 
La Land Art di Christo. La realtà impacchettata.  

La Graffiti Art di Keith Haring. 

EDUCAZIONE CIVICA * 
Gli aspetti fondamentali dell’architettura sostenibile per il benessere dell’individuo e il ri-
spetto dell’ambiente. 

Principali esempi e opere di architettura contemporanea sostenibile. 

Agenda 2030 (cenni). 



11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

11.1 Relazione docente 

Prof.re  Tondini  Alberto 

Libri di testo adottati 

“Il Corpo e i suoi linguaggi” 

G.D’ Anna 

Ore di lezione effettuate 

N° 53 Scienze Motorie  (rilevazione alla data del 06/05/2023) 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze 

- Definizione e classificazione del movimento. 
- Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette. 
- Lo sviluppo funzionale delle capacità motorie e le funzioni fisiologiche (capacità 

condizionali). 
- Il processo coordinativo (capacità coordinative generali e speciali). 
- L’allenamento delle capacità motorie. 
- Le regole degli sport praticati. 
- Le capacità tecniche e tattiche degli sport individuali praticati. 
- I fondamentali degli sport di squadra praticati. 
- Le tattiche di gioco degli sport praticati. 
- I principali ruoli nel gioco praticato e le loro caratteristiche. 
- 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. 
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- Le norme comportamentali da osservare in caso di infortunio. 

Sezione B- Consuntivo delle attività svolte dai singoli docenti 

Abilità 

- Realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione personale. 
- Mantenere o recuperare l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche complesse 

anche non abituali. 
- Svolgere attività di differente durata e intensità. 
- Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli 

alla richiesta della prestazione. 
- Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 
- Assumere posture corrette in presenza di carichi. 
- Riconoscere e adeguarsi al ritmo delle azioni. 
- Analizzare e riprodurre schemi motori complessi. 
- Applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in modo origimnale e creativo 

un problema motorio. 
- Assumere ruoli all’interno del gruppo classe in relazione alle proprie capacità indivi-

duali. 
- 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 fisi-

co-tecniche e responsabilità tattiche. 
- delle capacità motorie ed espressive (realizzazione di movimenti complessi attra-

verso l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive, gestio-
ne 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 allena-
mento 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 attivi-
tà e conoscenza delle informazioni relative al primo soccorso). 



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

Contenuti 

V. programma analitico 

Metodo di insegnamento 

La conduzione del lavoro scolastico si è tradotta in: 

- Lezioni espositive 
- Lezioni frontali 
- Lavoro di gruppo 
- Conversazioni, discussioni, confronti 
- Stimolo all’iniziativa 
- Attività operativa 
- Esercitazioni 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo 

Spazi utilizzati 

- Aula di lezione 
- Parco di Monteoliveto 
- Palestra Masotti 
- Palestra interna dell’istituto 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 
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(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 Maggio 

Strumenti di verifica e valutazione 

Gli elementi considerati per la valutazione sono stati. 

- Interazione docente/discente  
- Prove orali 
- Prove scritte 
- Relazioni sugli argomenti trattati 
- Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
- Verifiche di accertamento in genere 
- Interesse e partecipazione alle attività proposte 
- Puntualità nella consegna dei compiti assegnati (relazioni, verifiche) 

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 svilup-
pare le potenzialità funzionali).

25 h

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (riconoscere, ricerca-
re e applicare comportamenti di promozione allo star bene in or-
dine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Assumere compor-
tamenti responsabili nella tutela della sicurezza).

15 h *

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

20 h



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

11.2 Programma analitico 

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

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

12.1 Relazione del docente 
La classe si compone di 5 studenti avvalentesi dell’IRC. L'atteggiamento è stato per 
lo più positivo e alcuni alunni hanno talvolta dimostrato un vivo interesse per alcuni 
degli argomenti proposti. Le lezioni sono state spesso impostate nella forma di una 
libera conversazione su temi inerenti all'etica sociale, alle domande di senso e al-
l'attualità. 

Libri di testo adottati 

ALBERTO PISCI, MICHELE BENNARDO,All’Ombra del Sicomoro, Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate 

29 

Obiettivi raggiunti 
Conoscenze  

o Gli alunni sono in grado di valutare il contributo attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della cultura occidentale e della morale condivisa dalla nostra società, an-
che in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 

o Gli alunni sono cresciuti nella responsabilità e libertà interiore per valutare ragione-
volmente ogni propria piccola scelta etica quotidiana, per poter cominciare a co-
struire un progetto di vita scelto coscientemente e giustamente ambizioso 

o Gli alunni si lasciano interpellare dalle domande di senso, e si pongono in maniera 
creativa e libera di fronte alle contraddizioni che l'annuncio cristiano sembra portare 
in sé. 

o Gli alunni hanno sviluppato un senso critico di fronte ai media, e saper discernere le 
fonti e le finalità di certi mezzi d'informazione per giungere ad una scelta di qualità. 

Abilità 
o Gli alunni riescono a riconoscere gli atteggiamenti religiosi maturi e aperti al dialogo 

e le forme di ignoranza che possono essere causa del fondamentalismo. 
o Gli alunni sono capaci di formulare domande di senso a partire dalle proprie espe-

rienze personali e di relazione. 

Competenze 
o Gli alunni riescono ad utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare 

contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo distinguendo espressioni e 
pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo. 



o Gli alunni sono in grado di impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco. 

Contenuti 

Vedi programma analitico. 

Metodo di insegnamento 
Lezione frontale, lezione-discussione 

Strumenti e sussidididattici 
Brevi video o spezzoni di film, testi che riportano testimonianza dirette di chi ha conosciuto 
la fede. 

Spazi utilizzati 
Aula 

Tempi impiegati per lo svolgimento del programma 

Argomento Ore di lezione

L'etica, il fondamento dell'agire morale, i condiziona-
menti della cultura, dello Stato e della religione, la for-

mazione della coscienza individuale.
4

L'aborto e la discussione etica a riguardo, lo statuto del-
l'embrione. 3

L’eutanasia e la discussione etica e legislativa a riguar-
do. Il valore della sofferenza nella visione cristiana, la 

dignità dei disabili.
2

Il rispetto della donna, i diritti degli omosessuali, l’iden-
tità di genere e la visione cristiana riguardo a questi 

temi
3

Problematiche legate allo scenario geo-politico di oggi, 
l'immigrazione, la crisi economica, la sperequazione so-
ciale, l'influenza dei mercati internazionali sulle scelte 
politiche degli Stati sovrani, lo scandalo della vendita 
delle armi e dello sfruttamento del lavoro minorile.

7

L’aldilà cristiano e la sua visione corretta nel contesto di 
una fede adulta e matura. 2

La visione cristiana dell'uomo, spunti sulla conoscenza 
di sé, sul rispetto degli altri, la buona comunicazione, 

l'empatia, l'assertività, l'intelligenza emotiva. (*)
3
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(*) Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Dialogo aperto, discussione valutativa e formativa. 

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

12.2 Programma analitico 

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

L'etica, il fondamento dell'agire morale, i condizionamenti della cultura, dello Stato e della 
religione, la formazione della coscienza individuale. 

L'aborto e la discussione etica a riguardo, lo statuto dell'embrione. 

L’eutanasia e la discussione etica e legislativa a riguardo. Il valore della sofferenza nella 
visione cristiana, la dignità dei disabili. 

Il rispetto della donna, i diritti degli omosessuali, l’identità di genere e la visione cristiana 
riguardo a questi temi 

Problematiche legate allo scenario geo-politico di oggi, l'immigrazione, la crisi economica, 
la sperequazione sociale, l'influenza dei mercati internazionali sulle scelte politiche degli 
Stati sovrani, lo scandalo della vendita delle armi e dello sfruttamento del lavoro minorile. 

L’aldilà cristiano e la sua visione corretta nel contesto di una fede adulta e matura. 

La visione cristiana dell'uomo, spunti sulla conoscenza di sé, sul rispetto degli altri, la buo-
na comunicazione, l'empatia, l'assertività, l'intelligenza emotiva. (*)
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