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		DOC_D.31

		DOCUMENTO 15 MAGGIO

		CLASSI QUINTE



		Campo di testo 1: 2022/23

		Campo di testo 2: A

		Campo di testo 3: LICEO SCIENTIFICO

		Campo data 1: 11/05/2023

		Campo di testo 4: IALLORENZI GABRIELE

		Campo di testo 5: MATEMATICA

		Campo numerico 1: 4

		Campo di testo 4_2: IALLORENZI GABRIELE

		Campo di testo 5_2: FISICA

		Campo numerico 1_2: 3

		Campo di testo 4_3: GAZZI ELENA

		Campo di testo 5_3: LINGUA E LETTERE ITALIANE

		Campo numerico 1_3: 4

		Campo di testo 4_4: GAZZI ELENA

		Campo di testo 5_4: LINGUA E LETTERE LATINE

		Campo numerico 1_4: 3

		Campo di testo 4_5: AUGRUSO ELEONORA 

		Campo di testo 5_5: STORIA

		Campo numerico 1_5: 2

		Campo di testo 4_6: AUGRUSO ELEONORA 

		Campo di testo 5_6: FILOSOFIA

		Campo numerico 1_6: 3

		Campo di testo 4_7: BECCA CINZIA

		Campo di testo 5_7: LINGUA E LETTERATURA INGLESE

		Campo numerico 1_7: 3

		Campo di testo 4_8: PIERACCI DONATELLA

		Campo di testo 5_8: SCIENZE NATURALI,CHIMICA e GEOGRAFIA

		Campo numerico 1_8: 3

		Campo di testo 4_9: ANCILLOTTI ROBERTO

		Campo di testo 5_9: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

		Campo numerico 1_9: 2

		Campo di testo 4_10: BOMBONI MARIALAURA

		Campo di testo 5_10: RELIGIONE

		Campo numerico 1_10: 1

		Campo di testo 4_11: IANDOLINO DANIELA 

		Campo di testo 5_11: SOSTEGNO

		Campo numerico 1_11: 5

		Campo di testo 4_12: 

		Campo di testo 5_12: 

		Campo numerico 1_12: 

		Campo di testo 4_13: 

		Campo di testo 5_13: 

		Campo numerico 1_13: 

		Campo di testo 4_14: 

		Campo di testo 5_14: 

		Campo numerico 1_14: 

		Campo di testo 4_15: 

		Campo di testo 5_15: 

		Campo numerico 1_15: 

		Campo di testo 4_16: 

		Campo di testo 5_16: 

		Campo numerico 1_16: 

		Campo di testo 4_17: 

		Campo di testo 5_17: 

		Campo numerico 1_17: 

		Campo di testo 4_18: 

		Campo di testo 5_18: 

		Campo numerico 1_18: 

		Campo di testo 6: La classe VA  ha mantenuto nel corso del triennio una composizione relativamente stabile, sia dal punto di vista numerico che della docenza. In terza era composta da 16 alunni, 9 studentesse e 7 studenti. Inizialmente gli iscritti erano 19, ma uno studente ha cambiato indirizzo in data 7/11/2020, uno ha interrotto la frequenza in data 15/03/2021, un terzo si è trasferito in data 13/03/2021. In quarta si sono aggiunti due alunni; alla conclusione dell'anno scolastico due alunne non sono state ammesse alla classe successiva ed uno degli alunni che si erano aggiunti a settembre si è trasferito. Attualmente  la classe è formata da 15 alunni, 8 studenti (di cui due BES generici) e 7 studentesse.Relativamente al corpo docente, le variazioni hanno riguardato le seguenti discipline: Matematica, Fisica e Scienze. Riguardo alle prime due, l'anno scolastico 2020/2021 si è concluso con il pensionamento del prof. Bianconi Marco, cui è sopraggiunto in quarta il prof. Iallorenzi Gabriele. Per quanto riguarda Scienze, alla prof.ssa Fantechi Elvira, presente nell'anno scolastico 2020/2021, si è susseguita in quarta e in quinta la prof.ssa Pieracci Donatella. A causa di un infortunio quest'ultima si è dovuta assentare per l'intero pentamestre ed è stata sostituita dalla prof.ssa Fontirossi Chiara.Relativamente al terzo e al quarto anno è opportuno precisare che la sospensione delle attività didattiche "in presenza", motivata dall'emergenza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19, ha reso necessario lo svolgimento di attività didattiche nella modalità D.D.I., tramite l'utilizzo della piattaforma GSuite. La classe ha sospeso l'attività didattica in presenza sia nei periodi disciplinati dalle ordinanze regionali o dai D.P.C.M. nazionali, sia nei periodi di profilassi disciplinati dai decreti U.S.L. Sia in terza che in quarta alcuni alunni hanno dovuto individualmente interrompere le attività didattiche in presenza per periodi più o meno ampi, per decreto emanato dall'U.S.L. di riferimento, seguendo le lezioni in D.D.I. mista.La D.D.I. è stata attuata seguendo strategie diversificate a seconda dei docenti e degli insegnamenti (video lezioni, audio lezioni registrate, condivisione di materiali etc...), seguendo l'organizzazione oraria predisposta dall'istituto. Gli studenti, salvo casi specifici, si sono perlopiù adattati alle complesse e mutevoli circostanze, partecipando con sostanziale continuità alle attività proposte.In questo contesto, gli studenti hanno affrontato il progetto didattico e formativo proposto dai docenti senza particolari discontinuità nei tre anni ma con significative differenze tra i singoli, dettate in misura minore dall'emergenza pandemica, in misura maggiore dallo strutturarsi delle personalità, come sempre accade nei processi di crescita. Il terzo anno si è concluso con una sospensione di giudizio; il quarto anno si è concluso con una non ammissione a giugno e quattro sospensioni di giudizio di cui una conclusasi con la non ammissione alla classe successiva.Dal punto di vista comportamentale e relazionale, la classe, nonostante gli ostacoli della modalità da remoto nei periodi della D.D.I., ha espresso e mantenuto nel tempo un  atteggiamento collaborativo, attraverso la regolarità della frequenza e il rispetto delle consegne, anche se è stata necessaria una costante e ripetuta sollecitazione da parte del consiglio di classe ad una partecipazione più attiva e ad un'implementazione della capacità di lavorare anche in autonomia.Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata: gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato un buon grado di socializzazione, pur nei cambiamenti delle dinamiche interne dovute ai trasferimenti, alle non ammissioni e ai nuovi ingressi di cui sopra.I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati anch'essi alla collaborazione e al confronto. 

		Campo di testo 7: 

		Campo di testo 6_2: Al termine del quinto anno, nelle relazioni fra pari, si può dire che la classe abbia sviluppato capacità comunicativa, attitudine all'aiuto reciproco e spirito collaborativo in una misura visibilmente più marcata rispetto ai periodi anteriori. Senza dubbio, il ritorno alla modalità in presenza ha giocato un ruolo fondamentale in tal senso. Nei rapporti con i docenti, la generale correttezza dei comportamenti e la disponibilità all'ascolto si sono confermate nel corso del triennio; non altrettanto si può dire per la partecipazione diretta e attiva al dialogo educativo, per la quale è stata necessaria, come detto sopra, una costante sollecitazione da parte del consiglio di classe.Dal punto di vista cognitivo, gli obiettivi generali sono stati raggiunti in maniera globalmente positiva ma diversificata. Alcuni studenti hanno saputo sviluppare, nell'insieme delle discipline, una visione complessiva dei contenuti, la capacità di articolare giudizi critici e collegamenti interdisciplinari, la padronanza nell'uso dei linguaggi specifici, dei modelli culturali e degli strumenti tecnici. Un gruppo consistente della classe ha raggiunto i medesimi obiettivi secondo un criterio selettivo applicato ad alcune materie, quindi ha ottenuto risultati globalmente discreti, più rilevanti nelle materie affini alle proprie attitudini. La parte rimanente della classe ha incontrato difficoltà nel raggiungere e mantenere i livelli minimi delle varie discipline. Alcuni studenti hanno ottenuto certificazioni esterne di lingua inglese (si rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti e al curriculum dello studente). La frequenza alle lezioni, in presenza o in D.D.I. è stata regolare nella  maggior parte dei ragazzi; si rilevano casi di assenze frequenti ma con giustificato motivo. Per quanto riguarda la quinta, si segnala il protrarsi di alcune difficoltà relative soprattutto al settore scientifico (matematica, fisica e scienze).Per valutazioni più specifiche relative alla partecipazione, all’'impegno e al profitto si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti.

		Campo di testo 6_3: Seguendo le indicazioni del DM 35/2020 e della Commissione apposita creata nell'Istituto, il Consiglio di Classe ha realizzato una programmazione modulare, in parte comune al resto della scuola (nello specifico alle classi quinte),  in parte affidata all'iniziativa del Consiglio medesimo. Tale programmazione ha richiesto 33h e viene riportata in dettaglio qui di seguito.Modulo 1.1 (a cura dell'Istituto): "Unione Europea e Organizzazioni internazionali e sovranazionali"; prof.ssa Fasulo Anna Maria, 10h. Modulo 1.2 (a cura del cdc): "Il sistema elettorale italiano", prof. Iallorenzi Gabriele, 3h.Modulo 2.1 (a cura del cdc): il modulo è stato sviluppato in due parti. La prima, nel trimestre, ha sviluppato una riflessione filosofica sui concetti bioetici di disponibilità/indisponibilià della vita a partire dalla visione del film in inglese "Frankenstein di Mary Shelley"; prof.ssa Augruso Eleonora 2h; prof.ssa Becca Cinzia; 2h più 1h di restituzione; prof.ssa Bomboni Marialaura 1h somministrazione verifica. La seconda parte, relativa a "modelli sostenibili di agricolturae di allevamento; applicazioni etiche all’ambiente, agli animali e alle biotecnologie" è stata svolta nel pentamestre; prof.ssa Augruso Eleonora (con esperto esterno prof. Matteo Galletti) 4h;prof.ssa Fontirossi Chiara, 3h.Modulo 2.2 (a cura dell'Istituto): "Corso di primo soccorso con uso del defibrillatore BLSD"; esperto esterno: volontario della misericordia di Empoli, 5h. Modulo 2.3 (a cura dell'Istituto): "La cultura della donazione"; esperto esterno: medico del centro trasfusionale e volontari delle competenti associazioni", 2h.Relativamente ai contenuti, non si sono riscontrate variazioni significative rispetto alla programmazione iniziale.OBIETTIVI:Modulo 1.1-Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale.Modulo 1.2 - Favorire la conoscenza dei diritti di partecipazione politica e il possesso dello status giuridico di cittadino italiano.Modulo 2.1- Obiettivo 3 Agenda 2030 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età)Bioetica: conoscere i concetti di disponibilità/indisponibilità della vita.Attraverso la visione di un film riflettere sui temi precedentemente trattati sul piano filosofico.- Obiettivo 12 (Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo):Conoscere i modelli sostenibili di agricoltura e di allevamento;  riflettere sulle applicazionietiche all’ambiente, agli animali e alle biotecnologie.Modulo 2.2 - Riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso;- fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco nell’adulto;- mettere in sicurezza la vittima;- effettuare manovre di disostruzione in caso di soffocamentoModulo 2.3 - Promuovere la donazione di sangue favorendo lo sviluppo di sentimenti di solidarietà edinformare sui benefici per la salute del donatore.METODOLOGIE: -lezioni frontali e dialogate-visione di film e relative riflessioni condivise -lezioni pratiche e incontri formativi in auditorium a cura  di esperti esterni-lavori di gruppoMATERIALI/STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica:- libri testo- testi di approfondimento- siti web- film- presentazioni Power PointRISULTATI OTTENUTI in termini di competenze:La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre costante e attiva, il clima di collaborazione ha favorito il conseguimento degli obiettivi e delle competenze (seppur in maniera eterogenea) da parte di tutta la classe.VERIFICA STRUMENTI (Alla verifica e valutazione delle competenze acquisite sono state dedicate in tutto 5h, diversamente ripartite fra trimestre (2h) e pentamestre (3h). Sono state svolte complessivamente tre verifiche, una nel trimestre e due nel pentamestre , come previsto dal curricolo di educazione civica d'istituto. Ciascuna verifica è stata effettuata alla fine dei corrispondenti moduli, come previsto dal cdc e indicato nella relativa scheda di progettazione.  Sono state svolte le verifiche di recupero per gli alunni assenti nelle date programmate: prova apertaprova semistrutturata prova pratica seguita da colloquio.  

		Campo di testo 8: La metodologia CLIL, per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, è stata attivata nell'ambito del modulo "Basket, volley, nutrition and muscolar system", tenuto dal docente di Scienze Motorie, prof. Ancillotti Roberto nel pentamestre. Il modulo si è svolto nelle seguenti modalità: in una prima lezione teorica sono stati presentati gli argomenti da parte del docente, dopodiché la classe è stata suddivisa in quattro gruppi, organizzati e gestiti dagli studenti, ciascuno dei quali ha approfondito e rielaborato una delle tematiche proposte, per poi relazionarle all'insegnante e alla classe. 

		Campo di testo 6_4: Tutti gli studenti della classe hanno svolto, nel secondo biennio e nell'anno conclusivo, le attività previste per l'Alternanza Scuola-Lavoro (Legge 107/2015) , dal 2019-20 P.C.T.O., secondo il monte ore previsto dalla normativa, coerentemente con lo schema generale approvato dal Collegio dei Docenti: attività prevalentemente formativa per la classe terza, attività prevalentemente esterna per la classe quarta, attività prevalentemente di formazione/orientamento per la classe quinta. Relativamente a queste ultime, sei alunni hanno partecipato al corso organizzato dall'Istituto per la preparazione al test di ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.Nel triennio alcuni alunni hanno seguito i corsi di certificazione linguistica in Lingua Inglese  ed hanno sostenuto gli esami (si veda il curriculum dello studente per i livelli specifici raggiunti da ogni singolo alunno). Tali corsi, in base allo schema generale approvato dal Collegio docenti, sono da considerarsi come attività di P.C.T.O.  Nel trimestre della classe quarta, un alunno ha partecipato con esito positivo al Programma di mobilità internazionale in Canada anglofono.Il dettaglio delle attività per ogni alunno è contenuto  nel Curriculum dello Studente e nella documentazione che la segreteria metterà a disposizione della commissione.

		Campo di testo 6_5: La classe ha potuto usufruire di corsi di recupero e sostegno per le discipline di Matematica e Fisica. Per quanto riguarda le altre discipline, gli studenti hanno lavorato al recupero delle carenze attraverso interventi in itinere, proposti dai propri docenti in orario mattutino, e lavorando autonomamente.Di seguito sono elencate le attività di potenziamento del Piano dell'Offerta Formativa di Istituto, a cui hanno preso parte gli studenti della classe nel corso del quinto anno:- partecipazione alle Olimpiadi della Fisica (prima fase e seconda fase): 2 studenti.- partecipazione ai Giochi della Chimica (fase di  istituto e fase regionale): 2 studenti.- partecipazione al corso di Storia Contemporanea:  1 studente.- partecipazione di tutta la classe alle venti ore di potenziamento di Matematica previste dall'Istituto per le classi quinte per il periodo aprile/maggio/giugno.

		Campo di testo 9: Come concordato nella riunione del 9/02/2023  per la designazione delle discipline affidate ai commissari interni per l'Esame di Stato, non è stata prevista una simulazione specifica della prova di Italiano, in quanto sono già state somministrate agli studenti, nel corso dell'anno, tracce di tipologia A, B e C, a simulazione della Prima Prova d' Esame, nelle ore curricolari.

		Campo di testo 10: Come concordato nella riunione del 9/02/2023 per la designazione delle discipline affidate ai commissari interni per l'Esame di Stato, è prevista una simulazione della prova di matematica  per tutte le classi quinte il giorno 9 maggio dalle 8:00 alle 13:00.








IIS “Il Pontormo” 


Griglia di Valutazione della prima prova scritta  
Anno Scolastico 2022/2023  


ALUNNO …................................................... CLASSE ….............. data............... 


INDICATORI 
GENERALI 


Descrittori dei Risultati Punti 
Punteggio 
attribuito 


• Ideazione, 
pianificazione  e 
organizzazione del   
testo (max 10) 


Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione.  3-4  


Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
strutture  consuete. 


5-6 
 


Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le 
varie  parti sono tra loro bene organizzate. 


7-8 
 


Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate  da rimandi e riferimenti plurimi, supportati eventualmente da 
una robusta  organizzazione del discorso. 


9-10 
 


• Coesione e 


coerenza testuale  
(max 10) 


Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi  non sono sempre appropriati. 


3-4 
 


Le parti del testo sono disposte in sequenze lineare, collegate 
da  connettivi basilari. 


5-6 
 


Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato 
da  connettivi linguistici appropriati. 


7-8 
 


Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate 
da  connettivi linguistici appropriati e con una struttura organizzativa  
personale. 


9-10 
 


• Ricchezza e 
padronanza  
lessicale  


(max 10) 


Lessico generalmente povero e ripetitivo.  3-4  


Lessico generico, semplice, ma adeguato.  5-6  


Lessico appropriato.  7-8  


Lessico specifico, vario ed efficace.  9-10  


• Correttezza   
grammaticale 
(ortografia,  
morfologia, 
sintassi); uso  
corretto ed efficace 
della  punteggiatura   


(max 10) 


Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura.  3-4  


L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano corrette, 
la  sintassi sufficientemente articolata 


5-6 
 


L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette e 
la  sintassi articolata 


7-8 
 


L’ortografia (senza errori o 1 max ) è corretta, la punteggiatura 
efficace;  la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale al 
contenuto  (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi 


9-10 


 


• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali  


(max 10) 


L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza  
dell’argomento e la sua trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali 


3-4 
 


L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare  qualche riferimento culturale 


5-6 
 


L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e 
precisi  riferimenti culturali  


7-8 
 


L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed 
ampi  riferimenti culturali  


9-10 
 


• Espressione di 
giudizi  critici e 
valutazioni   


personali  


(max 10) 


L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione  3-4  


L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una  semplice interpretazione  


5-6 
 


L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto 
di  originalità  


7-8 
 


L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono  in luce un’elevata capacità critica dell’alunno  


9-10 
 


 


 


 







 


TIPOLOGIA- A 


ALUNNO …................................................... CLASSE ….............. data............... 


 


INDICATORI SPECIFICI   
TIPOLOGIA- A 


Descrittori dei Risultati  
Punti 


Punteggio   
attribuito 


•Rispetto dei vincoli posti nella  
consegna (ad esempio,   
indicazioni di massima circa la  
lunghezza del testo – se   
presenti – o indicazioni circa la  
forma parafrasata o sintetica  
della rielaborazione)  


(max 3) 


Consegne non rispettate  0  


Rispetto delle consegne non adeguato  1  


Rispetto accettabile delle consegne  2  


Rispetto adeguato delle consegne  
3 


 


• Capacità di comprendere il  
testo nel suo senso   
complessivo e nei suoi snodi  
tematici e stilistici  
(max 15). 


Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in  
modo inesatto o parziale, non riuscendo a  riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni  essenziali o, pur 
avendone individuato alcuni, non li  interpreta 
correttamente 


5-8 


 


Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in  
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni  
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur  
avendoli individuati tutti, commette qualche errore  
nell’interpretarne alcuni 


9-10 


 


Ha compreso in modo adeguato il testo e le  
consegne, individuando ed interpretando   
correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 


11-12 
 


Ha analizzato ed interpretato in modo completo,  
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni  
essenziali e le relazioni tra queste 


13-15 
 


• Puntualità nell'analisi   
lessicale, sintattica, stilistica e  
retorica (se richiesta)  
(max 12) 


L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del  
testo proposto risulta errata in tutto o in parte  


3-4 
 


L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del  
testo risulta svolta in modo essenziale  


5-7 
 


L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del  
testo risulta completa ed adeguata 


8-10 
 


L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del  
testo risulta ricca e pertinente, appropriata ed  
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la  
sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda l’aspetto  
metrico-retorico 


11-12 


 


•Interpretazione corretta e  
articolata del testo  
(max 10) 


L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le  
considerazioni personali 


3-4 
 


L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta  
alcune considerazioni personali. 


5-6 
 


L’argomento è trattato in modo completo e presenta  
diverse considerazioni personali 


7-8 
 


L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed  
evidenzia le capacità critiche dell’allievo 


9-10 
 


PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI …../60 


PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI …../40 


PUNTEGGIO TOTALE  …../100 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


TIPOLOGIA B 


 


ALUNNO …................................................... CLASSE ….............. data............... 


 


INDICATORI 
SPECIFICI  
TIPOLOGIA B 


Descrittori dei Risultati  Punti  Punteggio   
attribuito 


•Individuazione corretta 
di  tesi e argomentazioni   
presenti nel testo 
proposto (max 15) 


Assente  1-3  


Comprensione e analisi completamente inadeguate  4-7  


Comprensione e analisi parzialmente inadeguate  8-9  


Comprensione e analisi accettabili 10  


Comprensione e analisi adeguate  11-12  


Comprensione e analisi buone  13-14  


Comprensione e analisi ottime  15  


• Capacità di sostenere 
con  coerenza un percorso   
ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti  
(max 15) 


L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un  
percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi  
pertinenti. 


5-8  


L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente  
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche  
connettivo pertinente. 


9-10  


L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed  
organico ed utilizza i connettivi in modo appropriato. 


11-12  


L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo  
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto  
pertinenti i connettivi. 


13-15  


• Correttezza e 
congruenza  dei 
riferimenti  
culturali utilizzati per   
sostenere  
l'argomentazione  
(max 10) 


L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/ o poco  
congrui 


3-4  


L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti,  
ma non del tutto congrui 


5-6  


L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e abbastanza  
congrui 


7-8  


L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto 
congrui 


9-10  


PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI …../60 


PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI …../40 


PUNTEGGIO TOTALE …../100 


 


 


 


 







 


 


 


TIPOLOGIA C 


 


ALUNNO …................................................... CLASSE ….............. data............... 


 


INDICATORI SPECIFICI   
TIPOLOGIA C  


Descrittori dei Risultati  Punti  Punteggio   
attribuito 


• Pertinenza del testo 
rispetto  alla traccia e 
coerenza nella  formulazione 
del titolo e dell'eventuale  
paragrafazione  
(max 15) 


Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia  
o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la  
paragrafazione non risultano coerenti. 


5-8 


 


Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla  
traccia e coerente nella formulazione del titolo e  
dell’eventuale paragrafazione. 


9-10 


 


Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e  
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale  
paragrafazione. 


11-12 


 


Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla  
traccia e coerente nella formulazione del titolo e  
dell’eventuale paragrafazione. 


13-15 


 


• Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  
(max 15) 


L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo  
ordinato e lineare e/o debolmente connesso. 


5-8 
 


L’esposizione del testo presenta uno sviluppo  
sufficientemente ordinato e lineare. 9-10 


 


L’esposizione si presenta organica e lineare. 11-12  


L’esposizione risulta organica, lineare e del tutto  
lineare. 


13-15 
 


• Correttezza e 
articolazione  delle 
conoscenze e dei   


riferimenti culturali  
(max 10) 


L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in  
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco articolati. 


3-4 


 


L’alunno mostra di possedere conoscenze  
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed  
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati. 


5-6 


 


L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze  
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali  
abbastanza articolati. 


7-8 


 


L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze  
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto  
articolati. 


9-10 
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MATERIA: 


 


LIVELLO DI PARTENZA







OBIETTIVI DISCIPLINARI







METODOLOGIE


MATERIALI/STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica







CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 IN PRESENZA


               STRUMENTI:


             CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE:


IN D.A.D. 


               STRUMENTI:


             CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE:


test oggettivi


prove aperte


colloqui


interrogazioni


prove semistrutturate


relazioni individuali


lavori di gruppo


mensile alla fine delle unità didattiche


test oggettivi


prove aperte


colloqui


interrogazioni


prove semistrutturate


relazioni individuali


lavori di gruppo


mensile alla fine delle unità didattiche







RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Elena Gazzi

		Campo di testo 2: Lingua e Lettere Italiane

		Campo di testo 3: I quindici ragazzi che costituiscono il gruppo classe,  sette ragazze e otto ragazzi, hanno sempre dimostrato un comportamento molto corretto e rispettoso ma  non altrettanto  partecipe al dialogo educativo  senza una specifica sollecitazione da parte della docente. Questo atteggiamento, presente in generale fin dagli inizi del triennio, è sicuramente sia il riflesso delle  caratteristiche personali dei singoli alunni, sia  l' effetto delle difficoltà che, in questi ultimi anni, le relazioni interpersonali hanno dovuto affrontare, anche nel contesto scolastico,  a causa della diffusione dell'epidemia da COVID-19.  Non ho effettuato alcuna prova di ingresso, dato che conoscevo  i ragazzi fin dal biennio e uno di loro dallo scorso anno scolastico;  ho preferito quindi cominciare fin dai primi giorni di scuola ad introdurre il programma, recuperando, tramite colloqui, gli argomenti oggetto di studio alla fine del precedente anno relativi alla prima fase della poetica leopardiana, sulla base della  lettura e analisi di alcuni estratti dallo Zibaldone. I ragazzi hanno dimostrato nel complesso un livello sufficiente di conoscenze di tali argomenti e ciò ha permesso di proseguire con una certa fluidità e scorrevolezza all'interno del percorso iniziato.   Il metodo di studio e l'impegno  sono molto rigorosi e sistematici in alcuni ragazzi, in altri e in generale talvolta un poco discontinui in quanto finalizzati alle verifiche orali. Nelle verifiche scritte  alcuni ragazzi presentano talvolta incertezze nella coerenza e coesione e  anche nella capacità di comprensione di un testo, sia nella tipologia A che B. Altri, invece, possiedono tali prerequisiti ad un livello sufficiente, alcuni ad un livello molto buono se non ottimo.  Nella produzione scritta, si è insistito sulla capacità di sintesi, di analisi testuale nonché di rielaborazione, assegnando come verifiche scritte in classe prove semi strutturate secondo le tipologie A,B,C.  I contenuti di ciascuna tipologia, in particolare della tipologia A, sono stati sempre “sganciati” dal programma in corso di svolgimento, in quanto i ragazzi, fin dall'inizio del percorso del triennio, sono stati sollecitati a comprendere e ad analizzare un testo a prescindere dalla conoscenza dell’autore o del testo stesso. A livello orale, si è posta cura  nel migliorare la capacità di esposizione e di argomentazione. All'inizio dell'anno scolastico, le competenze nelle verifiche orali sono risultate nel complesso discrete, sebbene in alcuni ragazzi si siano rilevate  ancora delle fragilità nella analisi testuale e nella capacità di stabilire autonomamente collegamenti inter e intradisciplinari.         

		Campo di testo 4: • Conoscenza diretta di testi e/o temi letterari del XIX e del XX secolo, evidenziandone le caratteristiche formali, contestualizzandoli sul piano storico-culturale e collegandoli in un orizzonte intertestuale• Leggere ed analizzare una scelta antologica significativa della terza cantica della Divina  Commedia di Dante• Comprendere e saper utilizzare le tecniche del testo argomentativo, espositivo e dell’analisi del testo•  Rielaborare autonomamente i contenuti appresi

		Campo di testo 4_2: Lezione frontale alternata a momenti di lezione interattiva

		Campo di testo 4_3:  Testo in adozione, fotocopie di approfondimento e di schemi concettuali caricati nella GC dell’applicativo Google Workspace , presentazioni in PP.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Yes

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Off

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Yes

		Casella di controllo 9: Off

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Off

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5:  Lo studio della letteratura italiana è stato svolto secondo un criterio cronologico e con l’obiettivo di favorire un approccio interdisciplinare; con un eguale obiettivo è stata effettuata la parafrasi e analisi di alcuni canti del Paradiso dantesco. Lo studio degli autori e delle correnti letterarie è stato proposto attraverso la lettura e analisi testuale, approfondendo la conoscenza delle figure retoriche. Si è sempre cercato, inoltre, di far riflettere sulla etimologia delle parole soprattutto in funzione del latino. Nel corso dell’anno la restituzione degli elaborati scritti è stata sempre accompagnata dalla spiegazione degli errori compiuti dai ragazzi e le verifiche orali sono sempre state considerate una modalità e un’occasione di ripasso e di recupero in itinere. Alcuni ragazzi, in conseguenza di un metodo di studio organizzato e sistematico,  hanno continuato a dimostrare di possedere sia capacità di collegamento intertestuali e interdisciplinari che capacità espressive e di analisi molto buone, sia nelle verifiche scritte che in quelle orali. Altri  hanno dimostrato una conoscenza discreta delle tematiche affrontate, altri sufficiente, anche se talvolta con qualche incertezza espressiva orale e/o scritta. In alcuni persistono  fragilità a livello di rielaborazione scritta, soprattutto nella tipologia B e C così come, talvolta, alcune incertezze nella rielaborazione orale a livello di analisi testuale e nella capacità di stabilire collegamenti intertestuali se non dietro una specifica sollecitazione. Il programma si è svolto secondo i tempi previsti ed  è stato anche possibile operare una significativa variazione della programmazione iniziale, aggiungendo  un percorso sull'opera di Primo Levi benché ci siano state nel corso dell'anno scolastico numerose interruzioni dovute, nel primo mese del trimestre, ad un' assenza prolungata della docente per motivi di  salute e, nel corso del pentamestre, ad attività previste dalla scuola. Il lavoro svolto e l'impegno profuso, comunque, hanno consentito a tutti i ragazzi di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati.   

		Campo di testo 6: Giacomo Leopardi date fondamentali della vitaL’articolazione interna dei Canti e le forme metricheIl primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli; il pessimismo storico; la poetica del vago e indefinito; la teoria del piacere; la immaginazione;  antichi e moderni; natura e ragioneDal pessimismo storico al pessimismo cosmicoLe Operette morali: significato del titolo, le fonti e le tematiche,  lo stileI Canti pisano-recanatesi: caratteristiche tematiche e metriche; la poetica della rimembranzaIl ciclo di Aspasia e il nuovo linguaggio poeticoIl pessimismo eroico e l'umanesimo combattivo dell'ultimo Leopardi: La ginestra Gli Idilli L’infinitoAlla lunaLa sera del dì di festa  Il pessimismo psicologico-esistenziale: analisi di  Ultimo canto di Saffo   dallo Zibaldone: analisi del testo Il giardino di sofferenza universale  Le Operette morali  Dialogo di un Folletto e di uno GnomoDialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez ( il concetto di noia)Dialogo di Plotino e di Porfirio              Dialogo della Natura e di un IslandeseDialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggereDialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare (testo in fotocopia)Dialogo di Tristano e di un amico ( testo in fotocopia)  I Canti pisano-recanatesi                 A Silvia                Il sabato del villaggio                La quiete dopo la tempesta               Il passero solitario              Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  Il ciclo di Aspasia: A sé stesso           La ginestra o il fiore del deserto: vv. 1-86; 111-135; 297-317.  Riassunto del contenuto delle strofe non oggetto di parafrasi.  L’età postunitaria Le strutture politiche, economiche e sociali, l’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino e le Lettere meridionali di VillariIl Positivismo, l’evoluzionismo di Darwin, il darwinismo sociale; materialismo e determinismo: race, milieu, moment secondo Hippolyte Taine.Il Positivismo in letteratura: Il Naturalismo; il romanziere scienziato e il romanzo come documento umano. E. Zola: il ciclo dei Rougon -Macquart, gli obiettivi, la lingua.             Giovanni Verga  La poetica del Verismo La tecnica narrativa: Verga e Zola a confronto  Verso il Verismo: il bozzetto siciliano Nedda L’approdo al Verismo: tematiche generali e caratteristiche stilistiche delle novelle di  Vita dei campi Impersonalità e regressione: prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina); l’eclisse dell’autore; gli artifici della regressione e dello straniamento (e dello straniamento rovesciato) Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia: l’intreccio e la costruzione bipolare del romanzo, i personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua, il discorso indiretto libero; il valore dei proverbi e della gestualità; l’ideale dell’ostrica; Verga e il progresso. Le Novelle rusticane: tematiche generali Mastro-don Gesualdo: la ossessione della roba, la trama, i personaggi e le figure femminili, la lingua e lo stile. Da Vita dei campi:                            Rosso Malpelo                            La lupa                           L’amante di Gramigna                          Fantasticheria                             Da I Malavoglia  prefazione Cap. I  La famiglia MalavogliaCap. III  La tragediaCap. IX  L'avvilimento di 'NtoniCap. XIII Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni: due visioni del mondo a confrontoCap. XV Il ritorno di 'Ntoni alla casa del nespolo  Da    Novelle rusticane                        La roba                       Libertà Da Mastro-don GesualdoCap. IV, parte I   Il dialogo con DiodataCap. V, parte IV  La morte di Gesualdo Il DecadentismoOrigini del termine Decadentismo e sue coordinate temporaliLa poetica del Decadentismo: Simbolismo, Parnassianesimo, EstetismoLe “maschere” del poeta: il dandy, il flâneur, l’esteta, il collezionistaIl ruolo del poeta e il nuovo linguaggio poetico: analogia, sinestesia,simbolismoIl romanzo decadente Charles BaudelaireI fiori del male e la nascita di una nuova poeticaConcetti di Spleen e IdealAnalisi dei seguenti testi: L’albatros; Corrispondenze; A una passante; Perdita d'aureola Giovanni PascoliDate fondamentali della vitaIl nido distrutto e da ricostruire; la tematica della morte; la simbologia pascolianaLa poetica del fanciullino, la democrazia poeticaLe raccolte poetiche: significato dei titoli e caratteristiche tematiche e formaliLe novità formali: l’impressionismo linguistico, lo stile nominale, la rivoluzione linguistica: il linguaggio pre-grammaticale, grammaticale e post grammaticale, onomatopea e fonosimbolismo; la rivoluzione metrica, la sintassi straniata e il frammentismo; la dialettica determinato-indeterminato.  Il fanciullino: lettura e analisi degli estratti presenti nel testo in adozione Da Myricae:                       Arano                      Lavandare                      Temporale                       Il lampo                         Il tuono                            Novembre                         L’assiuolo                        X Agosto                         Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia ( testo in fotocopia)Dai Poemetti: Digitale purpurea ( testo in fotocopia)                         Italy, canto I, sezioni III,IV,V,IX; canto II, sezioni XI,XIII,XX Gabriele D’Annunzio Date fondamentali della vitaLa vita come un’opera d’arte e il vivere inimitabileL’Estetismo e il culto della parola; la estetizzazione della politica Il Piacere e i romanzi del ciclo della Rosa: caratteristiche tematiche e stilistiche; i personaggi. Il velleitarismo dell’esteta e il tema del doppio ne Il Piacere. La donna fatale dannunziana  Il romanzo decadente dannunziano: confronti con il romanzo verista. La crisi dell’Estetismo: la lettura di Nietzsche e l’ideologia superomisticaIl ciclo del Giglio e del Melograno o i romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Significato dei titoli, trama e caratteristiche dei personaggi.Le Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi: l’articolazione interna, i miti di riferimento (Ulisse, Icaro), i concetti di panismo e vitalismo, metamorfosi, antropomorfizzazione e vegetalizzazione, lo stile e la lingua Da Il Piacere: Un ambiguo culto della purezza ( libro III, cap.III)  I brani dei seguenti romanzi sono stati oggetto di analisi in fotocopia:Da L’Innocente:  Prologo Da Trionfo della morte: L'opera distruttiva di Ippolita, la NemicaDa Le vergini delle rocce: Claudio Cantelmo Da Il fuoco: Il Fauno nel labirinto; Il labirinto di Villa Pisani; Una passeggiata sul BrentaDa Forse che sì forse che no: Il superuomo e la macchina Da Laudi, Alcyone: La sera fiesolana                                 La pioggia nel pineto                                 La sabbia del tempo (testo in fotocopia)  Il Primo Novecento L’età dell’incertezza: Freud e la fondazione della psicoanalisi; tempo, durata e crisi della scienza (Bergson e il tempo come durata; Einstein e la teoria della relatività).Le tematiche letterarie del primo Novecento: salute/malattia, rapporto padre/figlio, la psicoanalisi, la figura dell'inetto.Marcel Proust e il meccanismo della memoria involontaria Le tecniche del flusso di coscienza e del monologo interiore L’avanguardia storica in Italia: il FuturismoFilippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo                                             Manifesto tecnico della letteratura futurista  Luigi Pirandello Date fondamentali della vitaIl vitalismo e l’influenza di Henri Bergson La rivoluzione copernicana e la crisi di identità dell’uomo moderno: il relativismo gnoseologicoL’arte umoristicaLa critica dell’identità individualeIl contrasto vita/forma (o maschera), la famiglia come trappola, le epifanie e le loro possibili conseguenze Novelle per un anno: caratteristiche tematiche e stilisticheIl fu Mattia Pascal: le due prefazioni del romanzo, la storia, le tematiche, la struttura,  il significato del nome del protagonistaQuaderni di Serafino Gubbio operatore: la trama, la struttura e la critica alla modernitàUno, nessuno e centomila: la trama e i temi del romanzo, il significato della conclusioneLe fasi del teatro pirandelliano: il teatro dialettale; il teatro del grottesco e il metateatro. Il teatro di Pirandello come stanza della tortura secondo G. Macchia.  Da L’umorismo: L'esempio della vecchia signora imbellettata                           La vita come continuo fluire                           L'arte umoristica                             Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna                                          Il  treno ha fischiato                                          La patente ( testo in fotocopia)                                          La carriola ( testo in fotocopia)                                          Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico! (cap. II)Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII)La lanterninosofia (cap. XIII)la conclusione (cap. XVIII) Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:Le macchine voraci ( Quaderno settimo, cap. IV) Da Uno, nessuno e centomila: Il naso e la rinuncia al proprio nome (libro I, cap. I); Non conclude (libro VIII, cap. IV)  Italo Svevo Date fondamentali della vitaLa formazione letteraria: l’influenza di Schopenhauer e Darwin Svevo e la psicoanalisi: il giudizio di Svevo su FreudUna vita: trama e caratteristiche narrative; il sistema dei personaggi; l’inettitudine di AlfonsoSenilità: significato del titolo; trama e caratteristiche narrative; il sistema dei personaggi; le figure femminili; l’inettitudine di Emilio; gioventù e vecchiaiaLa coscienza di Zeno: l’ambiguità del titolo, il significato del nome del protagonista, la struttura, la presenza della psicoanalisi nell’opera, il tempo misto, il binomio salute - malattia, la inattendibilità del narratore e la sua ironia, la positività dell’inetto in quanto  “abbozzo” di uomo. Da Una vita: Le ali del gabbiano (cap. VIII) ( testo in fotocopia); La madre e il figlio ( cap. XVI)Da Senilità: L'incontro tra Emilio e Angiolina ( cap. I)Da La coscienza di Zeno: Prefazione                                            Il fumo ( dal cap. 1)                                          Zeno e il padre (dal cap. 4)                                          Augusta: la salute e la malattia (dal cap. 6)                                          Il rivale Guido e il funerale mancato   (dal cap.7)                                                                          La pagina finale  (dal cap. 8)   Giuseppe Ungaretti Date fondamentali della vitaLa formazione letteraria, la lateralità geografica, l’influenza di Petrarca e di LeopardiDa Il Porto sepolto a L’ Allegria: significati del titolo, le novità formali e tematiche, i versicoli e la reificazione; i rapporti con il Futurismo e con Apollinaire; l’unanimismo; il valore della memoria. La seconda fase poetica: Sentimento del tempo e il ritorno all’ordine; Roma e il Barocco, i temi. Da L’ Allegria:  Il porto sepolto                          In memoria                         Veglia                         San Martino del Carso                         Mattina                        Soldati                         Fratelli                         I fiumi                     Sono una creatura                     Commiato                                        Da Sentimento del tempo: Di luglio    Eugenio Montale Date fondamentali della vitaLa poetica “in negativo”: il ruolo del poeta, la polemica contro i poeti laureati, il contingentismo, il male di vivere. Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la ricerca del “varco”; l’obiettivo della apatheia, la lingua petrosa di Dante e la influenza di Leopardi. Eliot e Montale: il correlativo oggettivo.   Lessico e sintassi nella poesia montaliana   Le Occasioni: il titolo, la poetica degli oggetti, la donna come angelo visitatore, la centralità della memoriaLa Bufera e altro: il titolo, il contesto del secondo dopoguerra. L’ultimo Montale: Satura e la critica al consumismo, la figura femminile di Mosca, lo stile narrativo Da Ossi di Seppia:   I limoni                                  Non chiederci la parola                                 Meriggiare pallido e assorto                                Spesso il male di vivere ho incontrato                                Cigola la carrucola del pozzo Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto                               La casa dei doganieri                              Ti libero la fronte dai ghiaccioli Satura, Xenia II:  Avevamo studiato per l'aldilà                            Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  La narrativa in Italia tra le due guerre e nel secondo dopoguerra: coordinate generali delle tematiche e degli autori. Primo LeviLa giovinezza, la adesione alla Resistenza, la frattura del Lager, il ritorno e l'imperativo della memoria Se questo è un uomo: la struttura dell'opera e il titolo, l'obbligo del ricordo, la negazione della umanità, la insensatezza e la inutilità dello sterminio, il richiamo alla Commedia, lo stile, il valore della testimonianza.Analisi dei testi Il canto di Ulisse; Elias Lindzin ( testo in fotocopia) La tregua: la polisemia del titolo, la continuità della testimonianza, il libro del ritorno a casa, il tema del viaggio, il multilinguismoAnalisi dei testi  Le scarpe del greco; Hurbinek ( testo in fotocopia)  I Sommersi e i salvati: significato del titolo, la inaffidabilità della memoria, la "zona grigia", la sospensione del giudizio e la vergogna dei sopravvissuti, l'obbligo di testimoniare, la difficoltà di comunicare, la violenza, il valore della cultura, la "normalità"del male.Analisi del testo  La zona grigia (testo in fotocopia)   Dante Alighieri, Paradiso, parafrasi e analisi dei seguenti canti:  I; II vv. 1-18; III; V, vv. 99-139; VI; XI; XII, vv. 22-129; XV; XVII; XXXIII, vv. 1-57       Testo in adozione: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, vol.4, Giacomo Leopardi; vol.5, La seconda metà dell'Ottocento; vol.6, Il Novecento e gli anni Duemila, ed. Paravia 
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Roberto Ancillotti

		Campo di testo 2: Scienze Motorie e Sportive

		Campo di testo 3: La maggior parte degli alunni mi ha avuto come insegnante fin dalla prima classe. La scolaresca risulta eterogenea evidenziando comunque dei buoni livelli motori di base. Il lavoro ha dato dei risultati molto soddisfacenti e, a  riprova e conferma di questo, sono stati effettuati vari test nel corso degli anni, che hanno dato risultati sempre molto positivi. Le verifiche relative alla parte pratica sono state orientate alle capacità coordinative e a quelle condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare ed equilibrio). Anche gli alunni/e, impegnati in maniera importante in orario pomeridiano in sport individuali e di squadra, hanno potuto sfruttare le loro capacità ed esperienze sportive durante le lezioni pratiche rendendosi sempre disponibili al lavoro richiesto dall'insegnante e sono stati un positivo modello per i compagni. Raramente si sono avute giustificazioni di esonero dalle lezioni pratiche e il rapporto alunni - docente è sempre stato corretto. Sicuramente le lezioni pratiche hanno risentito fortemente dei periodi di didattica a distanza che non hanno permesso (in tali periodi) i dovuti approfondimenti degli argomenti proposti alla classe. Una alunna ha avuto, per problemi di salute, lunghi periodi di esonero dalle lezioni pratiche sempre certificati dal medico curante. La ragazza ha comunque seguito costantemente le lezioni ed ha potuto ottenere valutazioni molto positive con una programmazione adattata alle sue difficoltà oggettive (a carattere teorico e di supporto all'insegnante). Nella classe terza si è unito alla classe un alunno che, grazie alle sue capacità sportive, ha potuto usufruire del P.F.P. come atleta di alto livello (Basket). Benché impegnato ad alto livello agonistico, la sua presenza alle lezioni è sempre risultata costante facendogli ottenere risultati brillanti.

		Campo di testo 4: In relazione alla programmazione per area disciplinare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze, conoscenze e capacità:•  Consapevolezza dell’ importanza del movimento per lo sviluppo equilibrato della personalità•  Conoscenza e corretta esecuzione del riscaldamento necessario all’ attività fisico-sportiva•  Conoscenza e applicazione delle principali regole e delle tecniche di esecuzione delle attività sportive indicate nei contenuti disciplinari•  Capacità di svolgere collettivamente una attività motoria di gruppo, rispettando le regole concordate in precedenza (fairplay).•  Conoscere gli aspetti scientifici della materia ed i meccanismi con i quali è possibile il suo svolgimento •  Capacità di applicare in modo pratico, sia nella vita “normale” che in quella sportiva, i concetti scientifici appresi. 

		Campo di testo 4_2: Le lezioni pratiche proposte sono state graduali e progressive usando il metodo Mastery Learning Model.  Durante l'esecuzione del gesto motorio è stato spiegato sempre quale era l'impegno osteo-muscolare-articolare, sia per far conoscere la teoria senza dover per forza attingere le conoscenze da libri di testo, sia per migliorare l'esecuzione del gesto. L'insegnante ha sempre illustrato in prima persona, nella parte pratica, il modello dell'esercizio. Anche gli alunni praticanti sport agonistici a vario livello sono stati proposti come “modello nell'esecuzione di lezioni a tema sportivo." La metodologia è stata incentrata su attività che hanno avuto la possibilità di colmare le lacune, di sostenere lo sviluppo in ciascuno delle qualità fisiche fondamentali e delle relative capacità (potenziamento fisiologico), il miglioramento e il coordinamento degli schemi motori di base, la promozione delle capacità di vivere il proprio corpo in termini di dignità e di rispetto; la formazione di sane abitudini di previdenza e di tutela della vita, il conseguimento di capacità sociali di rispetto degli altri. E' stato, perciò, necessario partire dall'osservazione ed analisi delllo allievo per stabilire il reale livello psico-motorio, proporre situazioni educative personalizzate e seguire, in sede di valutazione, il grado di sviluppo del soggetto correlato dai dati ambientali, relazionali, psico-somatici che costituivano i tratti essenziali del livello di partenza.

		Campo di testo 4_3: Si è utilizzata essenzialmente la palestra dell’' I.S.I.S. Il Pontormo con tutti i materiali disponibili compresi i piccoli e grandi attrezzi, nonché, per la parte teorica, l'uso della smart tv e altro materiale multimediale per la visione di materiale sportivo e didattico presente nella scuola. Nel periodo di sospensione dell'attività in aula abbiamo utilizzato la piattaforma G-Suite di Google, messa a disposizione dell'Istituto, con la quale abbiamo potuto fare videolezioni e verifiche online, proposte di materiale in vari formati digitali e video presenti sui vari siti dedicati alle discipline sportive.

		Casella di controllo 1: Yes

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Yes

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Yes

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Yes

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Yes

		Campo di testo 5: I risultati riferiti alle qualità motorie di base, sia coordinative che condizionali, sono stati di livello più che buono e vengono elencati sotto in termini di abilità e conoscenze acquisite. La disciplina di Scienze Motorie e Sportive, anche per la sua natura relazionale, ha permesso alla classe di avere, nelle ore di attività pratica, coesione e rispetto reciproco. Abilità: -rispettare un impegno e la puntualità; -seguire una tabella di allenamento; -rispettare un regime alimentare; -utilizzare tecniche di respirazione e di rilassamento; -rispettare l'avversario e le regole della disciplina sportiva; -mantenere la concentrazione; resistere alla fatica e allo stress;-saper organizzare incontri sportivi. Conoscenze: -Il corpo umano e la sua funzionalità. -Le capacità coordinative e condizionali. -Gli schemi motori. -Elementi di medicina sportiva. -Le norme sanitarie e alimentari indispensabili. -La differenza tra capacità e prestazioni, -Le variazioni fisiologiche nello sportivo. -Metodiche di allenamento. -I principi fondamentali di prevenzione. -I principi igienici. -Gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici. -Gli sport individuali e di squadra e l'arbitraggio. -La prevenzione degli infortuni. -Gli interventi di primo soccorso e uso del defibrillatore. -Etica e fairplay nello sport.

		Campo di testo 6: ESERCITAZIONI PRATICHE:•  Esercitazioni individuali a coppie e a piccoli gruppi a corpo libero o con l'uso di piccoli attrezzi (vari tipi di palloni, funicelle, bastoni, elastici) per l'affinamento delle capacità motorie coordinative  •  Esercitazioni individuali a coppie e a piccoli gruppi a corpo libero o con l'uso degli attrezzi presenti in palestra (spalliere, tappeti, ecc) per il miglioramento delle capacità motorie condizionali quali la velocità, la forza,  la resistenza, la mobilità.•  Fondamentali individuali e di squadra di alcune discipline sportive (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Tennis tavolo e Atletica Leggera)•  Tecnica e tattica di alcune discipline sportive quali Pallavolo, Pallacanestro e Calcio a 5.•  Circuit-training a stazioni per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali•  Atletica leggera: velocità (e partenze dai blocchi), salto in lungo e in alto, lancio del peso, corsa con ostacoli e corsa prolungata.•  Affidamento di compiti di arbitraggio (in particolare per gli alunni/e esonerati dall'attività pratica).•  Simulazione del test (circuito pratico) di accesso alla Facoltà di Scienze Motorie di FirenzePARTE TEORICA:-Lo sport relativamente al periodo storico del Fascismo-Il Sistema Muscolare: - Le proprietà del muscolo -Tipidi muscolo -Forma dei muscoli scheletrici -La contrazione muscolare -Tipi di contrazione muscolare - Le azioni muscolari-L'energia muscolare. I Meccanismi energetici: - Anaerobico alattacido - Anaerobico lattacido - Aerobico-I principi fondamentali della teoria e metodologia dell'allenamento. - La "Supercompensazione” - Sindrome da sovrallenamento- Principi dell'allenamento - La periodizzazione dell'allenamento- Le fasi di una seduta di allenamento-Le qualità motorie condizionali e coordinative- la forza - la velocità - la resistenza:   a) test di Cooper  b) test della soglia anaerobica- la mobilità articolare - la coordinazione - l'equilibrio.•  Primo soccorso: - B.L.S.D. Corretto uso delle prime manovre di soccorso e del defibrillatore.- Il  Trauma (con particolare riferimento ai traumi di origine sportiva). - C.L.I.L.: Muscolar System, Nutrition, Volleyball and Basketball
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Gabriele Iallorenzi

		Campo di testo 2: Matematica

		Campo di testo 3: Il livello di partenza complessivo risulta buono: la maggior parte della classe dimostra di aver acquisito con sufficiente padronanza i contenuti e le competenze richiesti, e si atteggia in modo attento e collaborativo al lavoro in classe e alle attività didattiche proposte. 
Invece un gruppo di studenti manifesta lacune e insicurezze relativamente ad alcuni nuclei concettuali; tali debolezze sono acuite da una partecipazione poco attiva alle lezioni.
In particolare risultano da rafforzare, in alcuni alunni, le abilità di calcolo relative ad alcuni argomenti affrontati nel corso del trienno propedeutici alla preparazione per l'Esame di Stato.


		Campo di testo 4: CONOSCENZE
Limiti delle funzioni. Teoremi sui limiti; forme indeterminate. 
Funzione continua; proprietà delle funzioni continue in un intervallo.
Derivata di una funzione. Regole di derivazione. Proprietà delle derivate. 
Teoremi sulle funzioni derivabili.
Ricerca dei punti estremanti di una funzione e sua rappresentazione grafica.
Integrale di una funzione; metodi per la ricerca delle primitive.
Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al calcolo di integrali definiti; calcolo di aree e volumi.
Applicazioni del calcolo infinitesimale alla fisica.
Algoritmi per l'approssimazione degli zeri di funzioni e per il calcolo approssimato degli integrali definiti.
Alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo per l'equazione della dinamica di Newton.
Variabili aleatorie discrete e continue; distribuzione uniforme, normale e standardizzata.

COMPETENZE
Calcolare i limiti delle funzioni, risolvendo le forme indeterminate.
Calcolare le derivate delle funzioni.
Applicare le derivate nello studio di una funzione.
Risolvere quesiti di massimo e minimo.
Ricercare le primitive di una funzione.
Calcolare integrali definiti.
Applicare gli integrali definiti al calcolo di aree e volumi e a questioni basilari della fisica.
Gestire il calcolo approssimato degli zeri di una funzione e degli integrali definiti.
Operare in modo essenziale con le variabili aleatorie, discrete e continue.
Risolvere semplici equazioni differenziali delle tipologie trattate.
Operare deduzioni e formalizzare quesiti con i linguaggi specifici della disciplina.
Modellizzare e risolvere semplici problemi collegati alla realtà mediante gli strumenti di calcolo e grafici oggetto del piano di studio.





		Campo di testo 4_2: Le metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale e la lezione dialogata. 

		Campo di testo 4_3: Libri di testo: 
- "Manuale blu di Matematica 2.0 - terza edizione - confezione 4" di Massimo Bergamini
- "Manuale blu di Matematica 2.0 - terza edizione - volume 5" di Massimo Bergamini
Piattaforma "Google Classroom", in cui è stato condiviso materiale didattico: dispense, schede con esercizi.
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		Campo di testo 5: Le competenze riscontrate a conclusione dell'anno scolastico sono in linea con quanto osservato in partenza: la maggior parte degli studenti risulta capace di svolgere correttamente e in autonomia esercizi semplici, o anche complessi (in quest'ultimo caso qualche alunno riesce solo se guidato). Alcuni studenti hanno dimostrato durante l'anno ottime capacità logiche e di calcolo, che hanno consentito loro di ottenere risultati eccellenti in più prove.
I principali nuclei tematici affrontati sono stati correttamente acquisiti dalla quasi totalità della classe, anche se in alcuni alunni la capacità di fare collegamenti tra le varie parti del programma risulta non adeguata.
Gli studenti che presentavano debolezze all'inizio dell'anno scolastico hanno continuato a riscontrare difficoltà durante tutto l'anno scolstico, e risultano tuttora fragili su alcune competenze logiche e di calcolo.
Il programma svolto è in linea con quanto stabilito inizialmente, anche se gli impegni mattutini degli alunni per le numerose attività extra-curricolatri in cui sono stati coinvolti hanno fatto sì che il tempo dedicato alle esercitazioni in classe sia stato lievemente inferiore a quello previsto.

		Campo di testo 6: FUNZIONI
Funzioni reali di variabile reale. Immagine, controimmagine, zeri, dominio di una funzione. Dominio delle principali funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. Codominio e insieme immagine. Funzioni definite a tratti. Segno di una funzione. Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari. Funzione inversa. Condizione per l'invertibilità di una funzione. Grafico della funzione inversa. Funzione composta.

LIMITI 
Intervalli limitati e illimitati. Intorno di un punto, di +infinto e -infinito. Insiemi limitati e illimitati. Estremo superiore e inferiore di un insieme. Massimo e minimo di un insieme. Punto isolato e punto di accumulazione. Limite finito per x che tende ad un valore finito. Funzione continua in un punto e nel dominio. Limite destro e sinistro. Limite infinito per x che tende ad un valore finito. Limite finito per x che tende a +infinito o -infinito. Limite infinito per x che tende a +infinito o -infinito. Teorema di unicità del limite. Teorema di permanenza del segno. Teorema del confronto.

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA'
Limiti di funzioni elementari. Operazioni con i limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente, potenza. Limite delle funzioni composte. Forme indeterminate: +infinito-infinito; 0*infinito; infinito/infinito; 0/0; 1^infinito; infinito^0; 0^0. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Principio di sostituzione per infiniti e infinitesimi. Gerarchia degli infiniti. Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. Punti singolari. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

DERIVATE
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Derivata destra e sinistra. Derivabilità in un punto. Derivata delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate: somma, differenze, moltiplicazione e divisione tra funzioni, moltiplicazione di una funzione per una costante.  Derivata delle funzioni composte. Derivata delle funzioni inverse. Derivata delle funzioni goniometriche inverse. Calcolo della tangente ad un grafico tramite la derivata. Derivate di ordine superiore. Applicazione delle derivate alla Fisica: velocità, accelerazione e correnti istantanee. Differenziale di una funzione (definizione e interpretazione geometrica). 

DERIVABILITA', MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Derivabilità di una funzione in un punto. Punti di non derivabilità. Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema di De l'Hopital. Massimo e minimo assoluti e relativi in una funzione. Concavità di una funzione. Punti di flesso. Punti stazionari. Teorema di Fermat. Studio dei punti stazionari tramite la derivata prima. Studio della concavità tramite la derivata seconda. Studio completo di una funzione. Problemi di ottimizzazione.

INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrabilità di una funzione. Integrali indefiniti immediati. Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.

INTEGRALI DEFINITI
Definizione di integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Leibnitz-Newton. Calcolo delle aree tramite l'integrale definito.

Argomenti che saranno affrontati entro la fine dell'anno scolastico (gli argomenti svolti verranno comunicati dettagliatamente in forma scritta alla Commissione durante la riunione di insediamento della Commissione stessa):

INTEGRALI DEFINITI
Calcolo dei volumi tramite l'integrale definito. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla Fisica. Integrazione numerica.

RISOLUZIONE APPROSSIMATA DI EQUAZIONI
Risoluzione approssimata di un'equazione. Metodo di bisezione.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’
Variabili casuali discrete e continue. Distribuzioni di probabilità. Valor medio, varianza, deviazione standard. Distribuzione binomiale. Distribuzione uniforme. Distribuzione normale.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Definizione di equazione differenziale. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali a variabili separabili.
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Gabriele Iallorenzi

		Campo di testo 2: Fisica

		Campo di testo 3: Il livello di partenza complessivo risulta buono: la maggior parte della classe dimostra di aver acquisito un'adeguata sicurezza sulle competenze di risoluzione dei problemi, e sulle conoscenze propedeutiche per affrontare i contenuti del programma pervisto, e si atteggia in modo attento e collaborativo al lavoro in classe e alle attività didattiche proposte.
Invece un gruppo di studenti manifesta lacune e insicurezze relativamente ad alcuni nuclei concettuali, e riesce a risolvere in maniera autonoma solo compiti semplici; le difficoltà di tali alunni risultano, inoltre, acuite, da una partecipazione alle lezione particolarmente passiva.


		Campo di testo 4: COMPETENZE:
Osservare ed analizzare i fenomeni fisici
Essere in grado di misurare grandezze e descrivere le leggi fondamentali
Utilizzare strumenti di analisi dei dati anche di natura informatica
Sviluppare adeguate strategie risolutive per affrontare problemi in diversi ambiti della fisica
Stabilire le opportune connessioni fra i diversi ambiti della fisica.
Acquisire consapevolezza del processo scientifico come generatore di modelli interpretativi della natura.
Comprendere l'evoluzione storica che ha portato alla sistemazione disciplinare attuale.

CONOSCENZE:
Circuiti in corrente continua: leggi di Ohm e leggi di Kirchhoff.
Interazioni magnetiche e campi magnetici.
Induzione elettromagnetica.
Le equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche: teoria ed applicazioni.
Postulati della relatività ristretta.
Relatività dello spazio e del tempo.
Equivalenza massa-energia; fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione).
Il corpo nero e l'effetto fotoelettrico.
Lunghezza d'onda di de Broglie; proprietà ondulatorie della materia.
Principio di indeterminazione.



		Campo di testo 4_2: Le metodologie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale e la lezione dialogata. Si è fatto uso, inoltre, del Laboratorio di Fisica per le esperienze sperimentali.

		Campo di testo 4_3: Libri di testo:
- "Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu - terza edizione - volume 2" di Ugo Amaldi
- "Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu - terza edizione - volume 3" di Ugo Amaldi
Piattaforma “Google Classroom", in cui è condiviso materiale didattico: dispense, schede con esercizi.
Strumentazioni del Laboratorio di Fisica.
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		Campo di testo 5: Il bilancio delle competenze maturate alla fine dell'anno scolastico può dirsi complessivamente positivo: la maggior parte degli alunni risulta aver acquisito un giusto metodo per risolvere i problemi proposti e per comprendere i nuclei concettuali e le relazione tra i vari ambiti disciplinari affrontati. Alcuni studenti, inoltre hanno, dimostrato interesse per gli argomenti trattati, intervenendo in modo costruttivo e stimolante durante le lezioni, e sono stati capaci, in molti casi, di risolvere compiti anche complessi.
Sono emerse, però, durante l'anno, lacune diffuse su argomenti studiati negli anni precedenti, in particolare negli anni in cui l'efficacia della didattica è stata pesantemente inficiata dalla didattica a distanza. Questo, insieme alle numerose attività extra-curricolari a cui la classe ha partecipato in orario mattutino, ha fatto sì che il programma inizialmente previsto venisse tagliato in alcune parti, in modo da far acquisire pienamente a tutta la classe le competenze più importanti tra quelle richieste.
Gli alunni con fragilità riscontrate ad inizio anno non hanno dimostrato significativi miglioramenti nel corso del Trimestre; hanno, invece, in parte manifestato una maggiore facilità nell'affrontare gli argomenti proposti nel Pentamestre.

		Campo di testo 6: ELETTROSTATICA (ripasso dei contenuti affrontati lo scorso anno)
Cariche elettriche. Forza elettrica. Campo elettrico. Teorema di Gauss. Campo elettrico generato da distribuzioni di carica su un piano, un filo e una sfera. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Moto spontaneo delle cariche. Conduttori all'equilibrio elettrostatico. Condensatore piano. Capacità elettrica. Condensatori in serie e in parallelo. Moto di particelle cariche in un condensatore.

CORRENTI ELETTRICHE
Definizione di intensità di corrente elettrica. Verso convenzionale della corrente. Resistenza elettrica e sua interpretazione microscopica. Prima e seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Prima e seconda legge di Kirchhoff. Potenza dissipata in un circuito elettrico. Interpretazione microscopica dell'effetto Joule. carica e scarica del condensatore (descrizione qualitativa).

CAMPO MAGNETICO
Fenomeni magnetici.  Indivisibilità deim poli magnetici. Forza di Lorentz. Moto di una particella in un campo magnetico uniforme. Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. Legge di Ampère. Forza agente su un filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. Campo magnetico al centro di una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide. Applicazione della forza magnetica: selettore di velocità, spettrometro di massa. Flusso del campo magnetico. Definizione di circuitazione. Circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. Teorema di Ampère. Non conservatività della forza magnetica. Momento delle forze magnetiche su una spira. Motore elettrico. Esperimento di Thomson per la misura della carica specifica dell'elettrone. Interpretazione microscopica del magnetismo nella materia: materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA, CORRENTE ALTERNATA
Induzione elettromagnetica. Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Autoinduzione. Coefficiente di autoinduzione. Induttanza in un solenoide. Effetti dell'introduzione di un induttore in un circuito con resistenza. Energia di un induttore. Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata. Alternatore. Trasformatore.

ONDE ELETTROMAGNETICHE
Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Legge di Ampère-Maxwell. Equazioni di Maxwell. Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche: direzione e velocità di propagazione, rapporto tra i moduli di E e B, relazione tra frequenza e lunghezza d'onda. Spettro elettromagnetico. Velocità delle onde elettromagnetiche in un mezzo. Indice di rifrazione.

RELATIVITA’
Incompatibilità tra equazioni di Maxwell e relatività galileiana. Esperimento di Michelson e Morley. Assiomi della relatività ristretta. Relatività della simultaneità tra due eventi. Dilatazione dei tempi. Intervallo di tempo proprio. Esperimento di Rossi-Hall. Esperimento di Hafele e Keating. Contrazione delle lunghezze. Intervallo invariante. Spazio di Minkowsky.  Eventi causalmente e non causalmente connessi. Equivalenza massa-energia. Descrizione qualitativa dei processi di fusione e fissione nucleare.

MECCANICA QUANTISTICA
Spettro del corpo nero: legge di Rayleigh-Jeans e ipotesi quantistica di Planck. Legge di Wien. Effetto fotoelettrico. Quantizzazione di Einstein.

Argomenti che saranno affrontati entro la fine dell'anno scolastico (gli argomenti svolti verranno comunicati dettagliatamente in forma scritta alla Commissione durante la riunione di insediamento della Commissione stessa):

MECCANICA QUANTISTICA
Esperimento di Millikan. Spettro dell'atomo di idrogeno e modello di Bohr. Esperimento di Franck e Hertz. Dualismo onda-particella. Esperimeto di Davisson e Germer. Equazione di Schrodinger. Principio di indeterminazione di Heisenberg.
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		Campo di testo 1: Elena Gazzi

		Campo di testo 2: Lingua e Lettere Latine

		Campo di testo 3: I quindici ragazzi che costituiscono il gruppo classe,  sette ragazze e otto ragazzi, hanno sempre dimostrato un comportamento molto corretto e rispettoso ma  non altrettanto  partecipe al dialogo educativo  senza una specifica sollecitazione da parte della docente. Questo atteggiamento, presente in generale fin dagli inizi del triennio, è sicuramente sia il riflesso delle  caratteristiche personali dei singoli alunni, sia  l' effetto delle difficoltà che, in questi ultimi anni, le relazioni interpersonali hanno dovuto affrontare anche nel contesto scolastico  a causa della diffusione dell'epidemia da COVID-19.  Non ho effettuato alcuna prova di ingresso, dato che conoscevo  i ragazzi fin dal biennio e uno di loro dallo scorso anno scolastico;  ho preferito quindi cominciare  ad introdurre il programma fin dai primi giorni di scuola.  Dalle prime verifiche orali sono emerse alcune fragilità   nel riconoscimento e nella conseguente traduzione corretta delle strutture morfosintattiche.  Si sono rilevate incertezze anche nell’analisi lessicale e nella lettura metrica a cui i ragazzi sono stati introdotti alla fine del primo anno del triennio ( scansione dell'esametro e del pentametro). In alcuni ragazzi questi prerequisiti sono sufficienti,  in altri sono  molto buoni se non anche ottimi, in conseguenza di uno metodo di studio e di un impegno  molto rigorosi e sistematici che, invece, in generale, talvolta risultano  un poco  discontinui in quanto finalizzati alle verifiche orali.  Discreta è nel complesso la capacità di contestualizzare un brano e il suo autore. Per facilitare il processo di apprendimento  e di consolidamento delle conoscenze degli argomenti oggetto di studio in funzione della prova orale  dell'Esame di Stato, le verifiche scritte sono state strutturate, alla fine delle unità didattiche, nel modo seguente:  estratti di brani da contestualizzare, tradurre e analizzare da un punto di vista lessicale e/o retorico. Per lo svolgimento delle verifiche non è stato concesso l'uso del vocabolario  in quanto  i brani sono stati accuratamente oggetto di analisi e traduzione nel corso dell’anno. 

		Campo di testo 4: • Padroneggiare gli strumenti utili alla lettura, alla comprensione e alla corretta traduzione di un testo latino da un punto di vista morfologico, sintattico e lessicale • Saper leggere testi di autori latini, sviluppando le capacità di analisi, di interpretazione e di collegamento ai contesti• Sufficiente capacità di stabilire collegamenti e/o confronti, per analogie e differenze, tra la poetica degli autori• Capacità di dedurre informazioni da cui risalire alla conoscenza della poetica e del pensiero dell’autore• Capacità di cogliere di un medesimo tema le diverse interpretazioni negli autori analizzati• Saper leggere testi di autori latini, anche in metrica dove richiesto

		Campo di testo 4_2: Lezione frontale alternata a momenti di lezione interattiva

		Campo di testo 4_3: Testo in adozione, fotocopie di approfondimenti e /o schemi concettuali caricati nella GC dell’applicativo Google Workspace, presentazioni in PP.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Yes

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Off

		Casella di controllo 7: Off

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Off

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5:  Nel corso dell’anno, sia in preparazione delle verifiche scritte che al momento della loro riconsegna, ci si è soffermati sullo approfondimento di alcuni concetti chiave del pensiero degli autori oggetto della verifica. Inoltre le verifiche orali sono sempre state considerate una occasione di ripasso e di recupero in itinere che è stato svolto soprattutto in preparazione delle verifiche scritte. Non sono stati attivati corsi pomeridiani di recupero per le classi quinte per cui alla ragazza  con insufficienza alla fine dello scrutinio del trimestre,  è stato assegnato lo studio individuale ovvero il recupero autonomo. Successivamente è stata effettuata la verifica scritta secondo la modalità già descritta. L' esito è stato di un recupero parziale.  Alcuni ragazzi hanno continuato ad impegnarsi con  molta serietà e costanza,  mantenendo e ottenendo risultati  molto buoni se non ottimi sia nelle verifiche  orali che scritte, dimostrando una buona se non ottima competenza nella analisi morfosintattica e lessicale nonché una buona capacità  di stabilire collegamenti intertestuali e interdisciplinari. Altri  hanno dimostrato una conoscenza discreta delle tematiche affrontate, altri sufficiente, anche se talvolta con qualche incertezza soprattutto nella competenza traduttiva, nella  analisi lessicale e retorica e nella capacità di stabilire collegamenti intertestuali senza una specifica sollecitazione.Il programma si è svolto secondo i tempi previsti senza alcuna significativa variazione rispetto alla programmazione iniziale,  benché ci siano state nel corso dell'anno scolastico numerose interruzioni dovute, nel primo mese del trimestre, ad un' assenza prolungata della docente per motivi di  salute e, nel corso del pentamestre, ad attività previste dalla scuola. Il lavoro svolto e l'impegno profuso, comunque, hanno consentito a tutti i ragazzi di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

		Campo di testo 6: L’età imperiale  La dinastia Giulio-Claudia L’età di Nerone e la politica culturale il ruolo della filosofia stoica nella opposizione al potere: la figura di Catone Uticense  e il valore del suo suicidio La prosa filosofica: Seneca  dati biografici: l’influenza della scuola dei Sestii, della diatriba cinico-stoica; l’esperienza della relegatio, il quinquennium Neronis, il secessus. i Dialogi e i trattati: caratteristiche tematichele Epistulae ad Lucilium (temi, lingua e stile). Seneca da proficiens a paedagogus generis humani. Otium e negotium, l’evoluzione del concetto di otium dal De tranquillitate animi al De otio. la tematica del tempo nell’opera senecana e le sue metafore: punctum, flumen, abyssusla morte nella riflessione filosofica di Seneca: la meditatio mortis  e  la  praemeditatio futurorum malorumil suicidio come via libertatislo stile "drammatico" della prosa senecana: le sententiae,  il  linguaggio della interiorità e della predicazione secondo A. Traina. le tragedie: teatro di esortazione e/o di ammonizione, caratteristiche, contenuti e stile; la ratio assediata dal furor, teatro ethocentrico e teatro infernale, le influenze su Lucano.l’Apokolokýntosis, modello di satira menippea Traduzione  e analisi dei seguenti passi: De brevitate vitae, 8 (Il tempo, il bene più prezioso) Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5 (Vindica te tibi)                                         7, 1-5 (Fuggire la folla)                                          24, 18-21 (Cotidie  morimur)                                          70, 14-19 (Il suicidio, atto estremo di libertà) (testo in fotocopia)                                          47, 1-7; 11-13 (Seneca e gli schiavi)   Il poema epico: Lucano La  Pharsalia  o Bellum civile: il poema del dissenso ideologia e rapporti con l’Eneide: l’allusività antifrastica la distruzione dei miti augustei i personaggi di Cesare, Pompeo e Catone e la crisi del provvidenzialismo stoico lo stile sublime e  il narratore invadente Lettura in metrica, traduzione e analisi dei seguenti passi:                         il  proemio, vv.1-8;                           I ritratti di Pompeo e di Cesare, I, vv. 125-157 (testo in fotocopia)                           Il ritratto di Catone, II, vv. 372-391 (testo in fotocopia)  Il "romanzo": Petronio  l’origine del genere, le trame, i caratteri letterari del "romanzo" greco.la questione dell’identità dell’autore del Satyriconil Satyricon: il titolo, il  contenuto dell’opera, i modelli letterari, la parodia del poema epico, del simposio filosofico greco e del romanzo ellenistico, i personaggi, la questione del genere letterario, il mimetismo linguistico  e il mondo labirintico del Satyricon, i limiti del “realismo” petroniano e la amoralità del romanzo.   Satyricon, 111, 1-13; 112,1-8 La fabula della matrona di Efeso ( traduzione e analisi dal latino)Satyricon, 31,3-33,8           L’ingresso di Trimalchione ( testo in italiano)  Satyricon, 71, 1-12        Il testamento di Trimalchione (traduzione e analisi dal latino,  testo in fotocopia)                                                                    L’età dei Flavi L’epigramma: Marziale Origini, caratteristiche e tipologie dell’epigrammaLa poetica di Marziale: i temi,  la tecnica compositiva del fulmen in clausula, la lingua e lo stile.Le ragioni della scelta esclusiva del genere epigrammatico, confronti con Catullo  Traduzione e analisi dei seguenti epigrammi e lettura in metrica di quelli in distici elegiaci: Gli epigrammi scommatici: I, 10; I, 18; III, 26; I, 47 e in fotocopia: I, 57 ; IV, 24; XI, 64Gli epigrammi ‘filosofici’ (in fotocopia): I, 15; X,47; VI,70; V,58; II,80Gli epigrammi letterari: X, 4; I, 4Gli epigrammi funerari: V, 34 (epitafio per la piccola Erotion) L’età degli imperatori per adozioneL'impero cosmopolita e il sincretismo religioso, la fine dello stoicismo, i culti orientali, la seconda sofistica. La satira: Giovenale la poetica e le motivazioni della scelta esclusiva del genere satira. Differenze con la satira oraziana. la realtà corrotta di Roma e le satire dell’indignatio,  i temi e lo  stile tragico.Tra misoginia e misogamia: la satira VI; i modelli di pudicitia femminile e l’utopia regressiva di Giovenale; l’impudentia e l’impudicitia femminili; la pericolosità della libido; la colpevole svirilizzazione del maschio. Satira VI ,  lettura in metrica, traduzione e analisi dei seguenti passi (tutti in fotocopia escluso il finale):                                               La uxor montana nell’età di Saturno, vv.1-24                                              La uxor dell'età annibalica, vv. 285-299                                              La suocera, vv. 231-241                                              L’intellettuale vv. 434-447                                              La uxor dotata vv.136-141                                             La moglie bella, vv. 142-160                                             Il finale, vv. 627-661  La storiografia: Tacito Agricola: caratteristiche dell’opera e obiettivi;  la critica della ambitiosa mors, del deforme obsequium, della abrupta contumacia e della libido adsentandi;  la esaltazione della via mediana.  Germania: il determinismo ambientale e le caratteristiche dei Germani; gli obiettivi dell’opera;  l’imperialismo romano da Cesare a TacitoAnnales: temi e obiettivi, la storiografia tragica ellenistica, la storiografia moralistica romana, il pessimismo di Tacito sulla natura umana, il pensiero di Tacito sul principato, le figure femminili, la tecnica del ritratto ( diretto o tradizionale, indiretto, paradossale), i modelli e le caratteristiche dello stile. Traduzione e analisi dei seguenti passi:  Agricola, il discorso di Calgàco e la critica all'imperialismo romano, 30, 1-5Germania: 18, 1-5; 19, 1-6; 20, 1-2, L’onestà delle donne germanicheAnnales:   VI, 50     La morte  di Tiberio (testo in fotocopia)                 XIII, 16, 1-4 L’omicidio di Britannico (testo in fotocopia)                 XIII, 45, 1-4 Il ritratto di Poppea  Sabina                 XIV, 5,1-3; 6, 1-3 Il tentativo di matricidio                  XIV, 8, 1-5   La morte di Agrippina                   XIV, 9,1-3  Le esequie di Agrippina                 XIV, 64, 1-3 La morte di Ottavia                 XV, 62, 1-2; 63, 1-3; 64, 1-4  La morte di Seneca e i modelli di Socrate e di Catone               Uticense                 XVI, 18, 1-3, 19, 1-3 Il ritratto paradossale e il suicidio di Petronio, parodia del suicidio stoico    Il romanzo: Apuleio  le Metamorfosi: significato del titolo, obiettivi dell'opera,  le fonti,  il genere letterario, le  sezioni narrative, i due livelli di lettura, la digressione narrativa della favola di Amore e Psiche e la sua funzione,  la lingua e lo stile.  Dalle Metamorfosi:  III,21-22  Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile ( testo in italiano)  XI, 12-13   Lucio ritorna umano  (testo in italiano) IV,32-33 Psiche sposerà un ‘mostro crudele’ (  traduzione e analisi dal latino)V, 21-24 Psiche scopre Cupido ( testo in italiano)VI, 21 Amore risveglia Psiche  (testo in italiano)   Testo in adozione:  G.B.Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. III, l’età imperiale, Le Monnier Scuola. 
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		Campo di testo 1: Cinzia Becca

		Campo di testo 2: Lingua e cultura straniera inglese

		Campo di testo 3: Dal punto di vista delle competenze linguistiche i livelli di partenza sono molto differenziati: 3-4 studenti ad inizio anno sono già a livello C1 (con 3 di loro che hanno anche conseguito la certificazione internazionale), 3-4 studenti sono a livello B2 consolidato (con 2 di loro che hanno anche conseguito la certificazione internazionale), 6-7 studenti sono fra il livello B1 e il B2, 1 studente mostra ancora molte lacune soprattutto nelle prove scritte.L'impegno è generalmente buono, anche se non sempre costante per tutti gli studenti, mentre la partecipazione in classe è un po' carente: solo pochi partecipano spontaneamente, mentre la restante parte della classe deve essere spesso sollecitata dall'insegnante.

		Campo di testo 4: Come previsto dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, per quanto riguarda gli aspetti puramente linguistici, per la fine della classe V è previsto il consolidamento del livello B2 e l'avvio al livello C1 del Quadro di riferimento europeo per le lingue. Più in particolare:    •  Sviluppare le abilità linguistiche di base (comprensione e produzione orale e scritta) a livello B2/C1    •  Consolidare e approfondire le strutture linguistico-grammaticali    •  Ampliare il lessico conosciutoPer quanto riguarda la sfera culturale, si prevede di:    •  Ampliare la conoscenza delle caratteristiche letterarie e stilistiche dei testi di vario genere    •  Stimolare l’ autonomia di lettura e analisi dei testi    •  Sviluppare le abilità di interazione orale e scritta e di mediazione e rielaborazione di testi e concetti affrontati a livello B2/C1

		Campo di testo 4_2: Il lavoro dell'anno scolastico è stato incentrato sulla fruizione di testi di vario genere (testi letterari, ma anche film o articoli di giornale) del XIX e XX secolo fino all'epoca contemporanea, ed è stato svolto in modo da perseguire più obiettivi. In particolare si è teso a :    1. far conoscere agli studenti lo sviluppo della letteratura inglese negli ultimi due secoli, in un percorso cronologico in cui sono state selezionate alcune opere letterarie da approfondire ed un'opera contemporanea di cui è stata effettuata una lettura integrale;     2. far apprezzare agli studenti le caratteristiche stilistiche e lessicali dei testi letterari proposti, in modo da renderli sempre più autonomi nella comprensione del testo e protagonisti nell'analisi dei testi proposti, dando spazio alla loro opinione personale, opportunamente fondata sulla conoscenza dei testi e del background storico/biografico dell'autore;    3. stimolare la riflessione sui temi emergenti dai testi proposti, cercando di far individuare collegamenti fra testi della stessa epoca o di epoche diverse e collegamenti con la realtà contemporanea degli studenti, attraverso discussioni collettive in classe, sempre in lingua inglese, per esercitare le loro abilità argomentative.

		Campo di testo 4_3: Antologia: "Performer Heritage", AA. VV., Zanichelli (2017) Vol.1 “  From the Origins to the Romantic Age” "Performer Heritage", AA. VV., Zanichelli (2017) Vol.2 “  From the Victorian Age to the Present Age”Testo di lettura integrale:"Brave New World", Huxley A., Black Cat CidebFilm:"Frankenstein di Mary Shelley" - K. Branagh (1994)"The Importance of Being Earnest" - O. Parker  (2002)

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Yes

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Yes

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Off

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5: Gli studenti hanno buona capacità di comprensione dell’ ascolto in lingua straniera e la classe riesce a seguire le spiegazioni dell’ insegnante in lingua. Questo ha permesso alla maggior parte di loro di consolidare e ampliare le conoscenze di lessico e strutture linguistiche e grammaticali, anche se per alcuni permangono errori nell’ espressione orale e nell’ uso delle strutture linguistico-grammaticali più complesse. Nella lettura e analisi di testi letterari, circa 6-7 studenti hanno ottenuto buoni risultati, con alcuni di loro che riescono ad apportare contributi originali all’ interpretazione ed usare un lessico specialistico; altri 6-7 hanno ottenuto risultati più che sufficienti,  riuscendo ad effettuare collegamenti e a trarre conclusioni coerenti, utilizzando lessico e forme linguistiche semplici ma sostanzialmente corrette; permane 1 sola situazione di fragilità sia dal punto di vista della competenza espressiva in lingua che dal punto di vista della solidità delle conoscenze acquisite.

		Campo di testo 6: Da Performer Heritage vol.1Quadro generale sul XIX secolo: dalla "Age of Enlightenment" alla "Romantic Age", alla "Victorian Age" (scheda riassuntiva); approfondimento su Industrial Revolution (p.246-247) e alcune idee chiave del Romanticismo (p.259-260, 262)W. Wordsworth: vita e opere (p.280-281)Lettura e analisi di estratti dalla prefazione della raccolta Lyrical Ballads (p.281-282)Lettura e analisi delle poesie "Daffodils" (p.286), “She Dwelt among the Untrodden Ways” (in fotocopia), "My Heart Leaps Up" (p.261)M. Shelley: vita e opere (p.273)"Frankenstein" (p.274-275): presentazione dell’ opera da parte di gruppo di studenti che hanno letto il testo in inglese (in versione ridotta) durante le vacanze estiveLettura e analisi del brano “ The creation of the monster”  (p.276) + brano da capitolo 10: dialogo fra Frankenstein e il Mostro (in fotocopia)Visione del film "Frankenstein di Mary Shelley", con riflessioni su differenti scelte del registaThe Gothic novel: origini e caratteristiche principali (p.253, p.255)J. Keats: vita e opere (p.307)Lettura e analisi della poesia “Ode on a Grecian Urn” (p.311-312) Da Performer Heritage vol.2Quadro generale su Victorian Age: historical background (p.4-5), The Victorian compromise (p.7)E. Brontë: vita e opere (p.54)"Wuthering Heights" (p.61-62): presentazione dell’ opera da parte di gruppo di studenti che hanno letto il testo durante le vacanze estiveLettura e analisi del brano “"I am Heathcliff" (p.65-69)American Renaissance and Puritan heritage (p.27) N. Hawthorne: vita e opere (p.77)"The Scarlet Letter" (p.77-78): presentazione dell’ opera da parte di gruppo di studenti che hanno letto il testo in inglese (in versione ridotta) durante le vacanze estive  Lettura e analisi del brano "Public shame" (p.79-81)The Aesthetic movement (p. 29-30)Oscar Wilde: vita e opere (p. 124-125)"The Picture of Dorian Gray" (p.126): presentazione dell’ opera da parte di gruppo di studenti che hanno letto integralmente il testo durante le vacanze estiveLettura e analisi di “ The preface”  (p.127) e riflessioni sull'idea di arte per WildeLettura e analisi del brano “A new hedonism”  (fornito in fotocopia)"The Importance of Being Earnest" (p.136-137); visione dell'omonimo film di O. Parker  Lettura e analisi del brano “ The interview”  (p. 137-139) per paradoxical expressions e tematiche presenti C. Darwin e "On the Origin of Species" (p.13); Social Darwinism (p.20)R. Kipling: vita e opere (p.122)Lettura e analisi di prime 4 strofe della poesia "The White Man's Burden" (p.123)J. Conrad: vita e opere (p. 216)“Heart of Darkness”: trama, lingua, stile, temi (p.216-219)Lettura e analisi del brano “A slight clinking” a p. 220-222)Quadro generale su The Age of Anxiety (p.161-162, 164 + schema fornito in fotocopia)The War poets (p.188)R. Brooke: vita e opere (p.188)Lettura e analisi della poesia "The Soldier" (p. 189)W. Owen: vita e opere (p.190)Lettura e analisi della poesia "Dulce et Decorum Est" (p.191)J. Joyce: vita e opere (p. 248-249)"Dubliners": caratteristiche principali della raccolta di racconti (p. 251-252)Lettura e analisi di "Eveline" (p. 253-256) The interior monologue (p.182-183)"Ulysses": caratteristiche principali dell'opera (brano fornito in fotocopia)Lettura e analisi di brano da episodio 4 (p.184) e da monologo finale di Molly Bloom “ I said yes I will”  (fornito in fotocopia).W. B. Yeats: vita e opere (p.195-196)Lettura e analisi della poesia "The Second Coming" (p.200)A. Huxley: vita e opere (p.VII-X e LXI-LXVII di Brave New World ed. Black Cat Cideb)"Brave New World": lettura integrale in lingua originale del romanzo, con resoconto e riflessioni a cadenza settimanale su circa 30 pagine alla volta lette autonomamente dagli studenti, per comprensione e analisi del testo, riflessioni sul mondo descritto nel romanzo e collegamenti con la realtà contemporaneaG. Orwell: vita e opere (p.274-275)"Nineteen Eighty-Four" (p.276-277): presentazione dell’opera con il contributo del gruppo di studenti che hanno letto il testo in italiano durante le vacanze estive; lettura e analisi del brano "Big Brother is watching you" (p.278-279)
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Eleonora Augruso

		Campo di testo 2: Storia 

		Campo di testo 3: La classe, attualmente composta di 15 alunni (sette ragazze e otto ragazzi), ha confermato sin dall'inizio dell'anno la disponibilità all'apprendimento e l'interesse per la disciplina manifestate anche nei due anni precedenti. Al tempo stesso si è confermata la necessità di una costante e ripetuta sollecitazione da parte della docente ad una partecipazione più attiva e ad un'implementazione della capacità di lavorare anche in autonomia.Vista la continuità didattica dall'inizio del triennio, non è stato ritenuto necessario svolgere prove d'ingresso scritte; i livelli di partenza sono stati accertati attraverso brevi e diffusi colloqui da cui sono emersi, pur nella diversità dei singoli, risultati  complessivamente soddisfacenti: una parte consistente della classe ha dimostrato di saper utilizzare in modo opportuno il lessico specifico e di saper ricostruire in modo coerente i passaggi determinanti della storia moderna.

		Campo di testo 4: Conoscenze • L’'età della mondializzazione e della società di massa: il periodo della Belle Epoque; l’età giolittiana; il nazionalismo e le potenze europee ed extra-europee; la Prima guerra mondiale.• La crisi del dopoguerra e il nuovo scenario politico: il nuovo sistema politico-ideologico: il comunismo nato dalla rivoluzione bolscevica; il dopoguerra: analisi geopolitica: l’avvento del fascismo in Italia; crisi economica e spinte autoritarie nel mondo.• La frattura del Novecento, totalitarismi e guerra totale: fascismo, nazismo e comunismo. La Seconda Guerra mondiale. • L’'ordine bipolare e i nuovi attori della Storia: la prima fase della Guerra fredda (1947-1953).•  L’'Italia repubblicana: ricostruzione, boom economico.Competenze• Saper leggere la storia italiana del Novecento nella storia mondiale.• Cogliere la diversità e pluralità della storiografia facendo un’analisi critica di essa.• Saper leggere e interpretare le fonti giornalistiche e dei mass media, valutandone la credibilità e il valore.• Organizzare una discussione di gruppo sui nodi politici e sociali dell’attualità, fissando tempi e modi di confronto.• Indagare la differenza tra Storia e Memoria del Novecento.• Riflettere sulla cronaca con le categorie della Storia.• Sviluppare la cittadinanza attiva.Capacità• Riconoscere le dimensioni globali del Novecento e dell’attuale situazione storica, fissando criticamente gli aspetti specifici del modello di vita prevalente.• Saper individuare le diverse visioni del mondo e ideologie nel Novecento, evidenziandone le ragioni della nascita e del declino.• Cogliere la dimensione storica ed epocale della Shoah.• Essere in grado di comparare i diversi sistemi istituzionali e sociali, descrivendo analogie e differenze, a partire dalle diverse fonti e interpretazioni storiografiche.• Saper definire concettualmente le diversità tra i conflitti e le guerre del primo Novecento e del secondo Novecento.• Elaborare macroconcetti su specifici piani (economico-sociale; istituzionale culturale; tecnico-scientifico) connettendo storiografia ed eventi.• Saper orientarsi nella Costituzione italiana, riconoscendone i valori fondanti.

		Campo di testo 4_2: A lezioni di carattere frontale, necessarie soprattutto per un primo inquadramento degli eventi storici affrontati, si sono alternate lezioni partecipate nelle quali gli studenti hanno avuto modo di mettere alla prova la loro capacità argomentativa in merito ai processi correlati a tali eventi. Per ogni argomento la docente ha realizzato PPT da utilizzare come supporto ad ogni lezione e da condividere con gli studenti al termine della spiegazione. Come previsto dalla programmazione di inizio anno si è prestata attenzione all’'analisi delle fonti e dei testi storiografici e al potenziamento della capacità argomentativa degli alunni.

		Campo di testo 4_3: Testi di riferimento:Antonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia, D’Anna, Messina Firenze 2015. Vol. 3A – 3BAntonio Desideri, Giovanni Codovini, Storia e storiografia, D’Anna, Messina Firenze 2015, Cittadinanza e Costituzione.PPT. Per ogni argomento l’'insegnante ha realizzato Presentazioni PowerPoint da utilizzare come supporto didattico nel corso delle lezioni . A conclusione di ogni unità didattica sono state condivise con gli studenti sulla Classroom.RETE. Nel corso delle lezioni l’insegnante si è servita di alcuni documentari e video didattici recuperabili dalle risorse digitali per il docente o in rete.
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		Campo di testo 5: Sul piano delle competenze gli studenti hanno conseguito complessivamente buoni, e in alcuni casi ottimi, risultati. Un gruppo consistente dimostra di saper utilizzare in modo opportuno il lessico specifico; di saper ripercorrere e inquadrare gli eventi fondamentali della storia contemporanea e di saper ricostruire i passaggi storici fondamentali. Per quegli studenti che, all’'inizio dell’'anno, hanno dimostrato maggiori difficoltà sul piano logico-argomentativo, si sono registrati comunque dei progressi sul piano dell’'esposizione. Nel complesso tutti gli alunni risultano interessati alla disciplina e disponibili a lavori di approfondimento.Per quanto riguarda il programma svolto, per via delle numerose attività previste dalla scuola, nelle quali la classe è stata impegnata nel corso dell'anno, si è resa necessaria una lieve riduzione rispetto alla programmazione iniziale; il lavoro svolto e l'impegno profuso, comunque, hanno consentito a tutti i ragazzi di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

		Campo di testo 6: La sociètà di massa nella Belle EpoqueScienza, tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento; il nuovo capitalismo; la società di massa; le grandi migrazioni; la Belle Epoque.Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondoIl sorgere di un nuovo nazionalismo; il nuovo sistema delle alleanze europee; le grandi potenze d’Europa.L’Italia giolittianaL’Italia d’inizio Novecento; tre questioni: “sociale”, “cattolica”, “meridionale”; la guerra di Libia; da Giolitti a Salandra.La Prima guerra mondialeLe premesse del conflitto; l’Italia dalla neutralità all’ingresso alla guerra; quattro anni di sanguinoso conflitto; il significato della “Grande Guerra”; i trattati di pace.La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologicoUn quadro generale: la rivoluzione come frattura epocale; gli antefatti della rivoluzione; 1917: gli eventi della rivoluzione di febbraio , la Rivoluzione di ottobre;  il consolidamento del regime bolscevico.Il dopoguerra in EuropaGli effetti della guerra mondiale in Europa; l’instabilità dei rapporti internazionali; il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia; la Repubblica di Weimar in Germania; Crisi economica e spinte autoritarie nel mondoGli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29; la reazione alla crisi; le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee; il crollo della Germania di Weimar.Il totalitarismo: fascismo, nazismo comunismo.Introduzione ai regimi totalitari: l’Italia; la Germania; l’Unione Sovietica.L’avvento del fascismo in Italia: la situazione dell’Italia postbellica; il crollo dello Stato liberale; l’ultimo anno dei governi liberali; la costruzione del regime fascista. Il fascismo e le istituzioni dello Stato; l'intervento dello Stato in economia; la bonifica integrale; la fascistizzazione delle società. La politica estera di Mussolini; il razzismo e l'antisemitismo fascista; la lunga attesa dell'antifascismo.Il crollo della Repubblica di Weimar e l'ascesa del nazismo. L'ideologia nazista; l'ascesa di Hitler al potere totale; la "notte dei lunghi coltelli" e l'apparato repressivo. Il totalitarismo nazista: la persecuzione degli ebrei; il nazismo e la vita dei tedeschi; l’eugenetica nazista; la politica estera di Hitler;  le Chiese e il mondo della cultura.Stalin al potere; la pianificazione dell’economia; lo sviluppo industriale e la collettivizzazione forzata; la propaganda stalinista; l'apparato poliziesco e la repressione politica; l’azione del Komintern.Totalitarismi a confronto: il dibattito storiografico.La seconda guerra mondialeIl prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna; gli ultimi anni di pace in Europa; la prima fase della Seconda guerra mondiale: 1939-1942; la Repubblica sociale italiana e l'inizio della Resistenza.  La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1943-1945; il bilancio della guerra: gli uomini; il bilancio della guerra: i materiali; il bilancio della guerra: politica e  diritto.Il secondo dopoguerra e la nascita del mondo bipolare Introduzione Guerra Fredda: premesse, concetti chiave, periodizzazione. Focalizzazione sulla prima fase della Guerra Fredda (1947-1953): declino dell'Europa e affermazione delle superpotenze; il sistema di Bretton Woods; cortina di ferro e dottrina Truman; Piano Marshall, Comecon e Kominform. Il blocco di Berlino e la  divisione della Germania; democrazia e capitalismo a ovest; comunicazione e pacifismo a est; corsa agli armamenti e guerra per procura (Cina e Corea). L’Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico.Dai governi Badoglio alla fine della guerra; la nascita della Repubblica e la Costituzione; in sintesi: gli anni e le politiche del centrismo; una nuova fase della politica: il centro sinistra; il miracolo economico e i cambiamenti della società . Approfondimento sulla Costituzione (testo Cittadinanza e Costituzione).Testi storiografici analizzati: T8, Poeti soldati: la demitizzazione della guerra (p. 157-158, 3A).T9, La vita di trincea (p. 158-159, 3A).T20, Medicina e psichiatria di fronte al conflitto (p. 173, 3A).T1, Lenin e la rivoluzione: le "tesi di aprile" (p. 211-212, 3A).T5; I "21 punti" della Terza internazionale (p. 216-218, 3A).T15, Il concetto di Stato in Lenin (p. 229-230, 3A).T1, Che cos'è il totalitarismo, da H. Harendt, Le origini del totalitarismo (p. 418, 3A).T6, L’attacco al parlamento (p. 311-312. 3A)T8, Il delitto Matteotti (p. 313-314, 3A)T5, Il razzismo e l'antisemitismo fascista, da "Manifesto degli Scienziati Razzisti(1938)" (p. 423, 3A).T4, Hitler e il “nemico interno” (p. 361-362, 3A)T4, L'alleanza tra fascismo e nazismo (p. 421, 3A).T18, La liturgia nazista (p. 443-444, 3A).T12, I caratteri fondamentali del totalitarismo (p. 433-434, 3A).T13, La comparazione tra i totalitarismi (p. 435-436, 3A).T14, Il gulag (p. 436-438, 3A).T1, La lotta antifascista in Spagna e in Europa (p. 495-496, 3A).T13, "Sonderkommando" (p. 507-509, 3A).T18, Foibe: una questione aperta (p. 514-515, 3A). T24: Progetto e sviluppo dell'arma nucleare (p. 523-524, 3A). Il discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione (in Cittadinanza e Costituzione, p. 163-164).
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Eleonora Augruso

		Campo di testo 2: Filosofia

		Campo di testo 3: La classe, attualmente composta di 15 alunni (sette ragazze e otto ragazzi), ha confermato sin dall'inizio dell'anno la disponibilità all'apprendimento e l'interesse per la disciplina manifestate anche nei due anni precedenti. Al tempo stesso si è confermata la necessità di una costante e ripetuta sollecitazione da parte della docente ad una partecipazione più attiva e ad un'implementazione della capacità di lavorare anche in autonomia.Vista la continuità didattica dall'inizio del triennio, non è stato ritenuto necessario svolgere prove d'ingresso scritte; i livelli di partenza sono stati accertati attraverso brevi e diffusi colloqui e attraverso un'esercitazione di riattivazione del lessico, da cui è emersa, pur nella diversità dei singoli, una buona preparazione degli studenti sul piano dei contenuti pregressi. Qualche incertezza si è riscontrata sull'uso del lessico specifico e sul piano argomentativo: non tutti gli studenti dimostravano di saper ricostruire in modo opportuno il pensiero degli autori studiati e di sostenere e/o argomentare tesi e posizioni. Per tale motivo nel corso dell'anno si è focalizzata l'attenzione, oltre che sui contenuti, sull'uso del linguaggio specifico e sull'implementazione delle competenze argomentative.

		Campo di testo 4: Conoscenze Gli elementi caratterizzanti del pensiero hegeliano; il percorso fenomenologico; la logica e la filosofia pratica di Hegel.I temi più significativi della riflessione filosofica di Schopenauer e di Kierkegaard, nel quadro della complessiva crisi dell’'hegelismo.Gli elementi che contrassegnano il passaggio dall’'idealismo spiritualistico al materialismo: l’'ateismo di Feuerbach e il materialismo storico di Marx.Positivismo: Comte.La riflessione filosofica di Nietzsche.I temi fondamentali della psicoanalisi: Freud.La filosofia nell'epoca dei totalitarismi: Weil; Arendt.Il Circolo di Vienna e l'empirismo logico.Popper e la filosofia della scienza oltre Popper (Kuhn, Lakatos, Feyerabend).CompetenzeUtilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche.Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale; sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’ attitudine all’ approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea.CapacitàSaper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato.Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee.Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse.Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse.Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a “rendere ragione” delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista razionale sulla realtà.Saper affrontare la questione del rapporto tra la coscienza e la verità secondo modelli alternativi, riconoscendone la genesi storica.Saper trasferire le questioni dell’identità, del potere e della libertà da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni ad un livello di consapevolezza critica.Saper affrontare la questione della conoscenza scientifica secondo modelli alternativi, individuando possibilità e limiti di un discorso razionale sulla realtà.Saper trasferire la questione politica da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni passivamente ereditati ad un livello di consapevolezza critica.Saper affrontare le questioni etiche secondo modelli alternativi, individuando possibilità e limiti di un discorso razionale sulla scelta umana.Saper trasferire le questioni etiche da un orizzonte emotivo e da un contesto di luoghi comuni passivamente ereditati ad un livello di consapevolezza critica.

		Campo di testo 4_2: A lezioni di carattere frontale, necessarie soprattutto per un primo inquadramento di temi e autori, si sono alternate lezioni partecipate nelle quali la docente ha cercato di stimolare gli studenti  a mettere alla prova e potenziare la loro capacità argomentativa, soprattutto attaverso una costante attualizzazione degli argomenti trattati ed una sollecitazione ad affrontarli nel contesto di una più ampia riflessione di carattere sia pubblico che privato, come indicato sopra relativamente allo sviluppo di specifiche competenze previste dalla disciplina stessa. Per la maggior parte degli argomenti la docente ha realizzato PPT da utilizzare come supporto ad ogni lezione e da condividere con gli studenti al termine della spiegazione. 

		Campo di testo 4_3: Testi di riferimento:M. Ferraris, Il gusto del pensare, Pearson-Paravia, Torino 2019; volume 2.M. Ferraris, Pensiero in movimento, Pearson-Paravia, Torino 2019; volumi 3A/3B.Integrazioni e approfondimenti da altri testi, forniti dall'insegnante e condivisi su Classroom.PPT. Per la maggior parte degli argomenti l’ insegnante ha realizzato Presentazioni PowerPoint da utilizzare come supporto didattico nel corso delle lezioni (durante le lezioni presentate agli studenti attraverso la Lim). A conclusione di ogni unità didattica sono state condivise con gli studenti sulla Classroom.RETE. Nel corso delle lezioni l’ insegnante si è servita di alcuni video didattici recuperabili dal libro digitale o in rete.
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		Campo di testo 5: Sul piano delle competenze gli studenti hanno conseguito complessivamente buoni risultati, con delle eccellenze. Un gruppo dimostra di saper utilizzare il lessico specifico in modo opportuno e di saper ricostruire in modo efficace le argomentazioni degli autori approfonditi; alcuni sono anche in grado di stabilire connessioni tra autori diversi e di argomentare in modo coerente le proprie posizioni in merito a questioni di carattere filosofico. Per quegli studenti che all’'inizio dell’anno avevano dimostrato maggiori difficoltà - sebbene risultino ancora fragili dal punto di vista argomentativo - si sono registrati comunque dei progressi, sia sul piano dei contenuti che  dell’ esposizione. Nel complesso tutti gli alunni risultano interessati al confronto e al dibattito filosofico. Particolare interesse hanno suscitato le tematiche di bioetica, affrontate nelle ore di filosofia sia nel trimestre che nel pentamestre e contestualizzate in due diversi moduli di educazione civica.Per quanto riguarda il programma svolto, per via delle numerose attività previste dalla scuola, nelle quali la classe è stata impegnata nel corso dell'anno, si è resa necessaria una lieve riduzione rispetto alla programmazione iniziale; il lavoro svolto e l'impegno profuso, comunque, hanno consentito a tutti i ragazzi di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 

		Campo di testo 6: Esercitazione: riattiviamo il lessico. Ripasso dei concetti chiave dell'Idealismoromantico.Hegel: la realtà come Spirito.Vita e opere; temi e concetti fondamentali del pensiero hegeliano; La Fenomenologia dello Spirito; il sistema hegeliano e i suoi momenti; la filosofia dello Spirito e le sue diverse sezioni, con particolare attenzione per lo Spirito oggettivo.Arthur Schopenahuer: il predominio della volontàVita e opere; il tradimento di Kant; la metafisica della volontà e il suo esito pessimistico; le vie della liberazione dal dolore.Soren KierkegaardLe vicende biografiche e le opere; la centralità dell'esistenza individuale; l'eredità socratica: la filosofia come impegno personale; la comunicazione filosofica e le sue modalità; le possibilità esistenziali: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa.La sinistra hegeliana e FeuerbachDestra e sinistra hegeliane. Feuerbach: la critica della dialettica hegeliana. Feuerbach: dalla teologia all'antropologia; filosofia dell'avvenire e umanismo naturalistico.Karl MarxVita e opere. Il problema dell'emancipazione umana: Stato liberale ed emancipazione; l'insufficienza dell'emancipazione religiosa. La concezione materialistica della storia: il distacco dalla sinistra hegeliana; struttura e sovrastruttura; la comprensione del "movimento reale" della storia. L’analisi del sistema capitalistico. La merce e i suoi valori; il "plusvalore" e la sua origine. I meccanismi economici dello sfruttamento; l'alienazione; il destino del capitalismo. la rivoluzione proletaria; la dittatura del proletariato; il passaggio ad una condizione realmente egualitaria.Scienza e progresso: il positivismoCaratteri generali e contesto storico del positivismo europeo.Auguste Comte: la nascita della sociologia. L'evoluzione dello spirito umano e la classificazione delle scienze; il ruolo della sociologia; le età della storia dell'umanità; verso una religione dell'umanità.La crisi delle certezze filosofiche: Friedrich NietzscheVita e opere; la nazificazione di Nietzsche; le fasi del pensiero e della produzione filosofica. Il periodo giovanile, la denuncia della decadenza occidentale. La filosofia del mattino: l'illuminismo di Nietzsche. L'atteggiamento critico; la genealogia della morale. L'annuncio della morte di Dio. La filosofia del meriggio: gli insegnamenti di Zarathustra; l'oltreuomo; la fedeltà alla terra e il "sì" alla vita; l'eterno ritorno dell'uguale; la volontà di potenza e le sue valenze negative; le diverse forme di nichilismo.La rivoluzione psicoanalitica. Sigmund Freud: vita e opere; le origini del metodo psicoanalitico: le ricerche sull'isteria e la "terapia catartica"; il metodo delle "libere associazioni". Il "cuore" della psicoanalisi freudiana: l'interpretazione dei sogni; la teoria delle pulsioni; la teoria della mente; la teoria della sessualità; il "transfert" e la sua importanza terapeutica.La filosofia nell’epoca dei totalitarismiArendt: vita e opere; le origini del totalitarismo;  la banalità del male; la condizione umana e l'agire politico; azione e contemplazione.Weil: tra impegno politico e ascetismo. Vita e opere; la critica al marxismo; le riflessioni sul totalitarismo; un cristianesimo eterodosso.Il Circolo di Vienna e l'empirismo logico:Critica della metafisica e dell'etica; il dibattito sui protocolli; i limiti del verificazionismo. Popper:Dalla verificabilità alla falsificabilità. La polemica contro le "pseudoscienze" e la critica al marxismo; il ruolo della metafisica; realismo e teoria dei tre mondi. La filosofia della scienza oltre Popper: Kuhn e i paradigmi.Hans JonasUn’etica per le generazioni future; la fondazione ontologica dell'etica; responsabilità e precauzione.Brani analizzatiHegel, Le figure del servo e del padrone, dalla Fenomenologia dello Spirito (vol. 2, p. 732-733).Schopenhauer,  La scoperta della volontà, da Il mondo come volontà e rappresentazione (vol. 3A, p. 36-37).Kierkegaard, La scelta, da Aut-Aut (p. 72-73).Feuerbach, La dimensione naturale e sociale dell’uomo, da Principi della filosofia dell’avvenire (Quaderno per le competenze, p. 22-23).Marx, Verso una filosofia della prassi, dalle Tesi su Feuerbach (p. 138-139).Marx, La lotta di classe, da Manifesto del partito comunista (Quaderno per le competenze, p. 7-8).Marx, Struttura e sovrastruttura, da Per la critica dell'economia politica (p. 140).Comte, La legge dei tre stadi, dal Corso di filosofia positiva (p. 194-195).Nietzsche, Le tre metamorfosi, da Così parlò Zarathustra (p. 275-277).Nietzsche, L'apollineo e il dionisiaco nella cultura greca, da La nascita della tragedia (p. 252-253).Nietzsche, I tre modi di rapportarsi alla storia, dalle Considerazioni inattuali (p. 255-256).Nietzsche, L'annuncio della morte di Dio, da La gaia scienza (p. 260)Freud, Il sogno dell'esame, da L'interpretazione dei sogni (p. 346-347).Arendt, L'ideologia totalitaria, da Le origini del totalitarismo (vol. 3B, p. 144-145)Popper, La corroborazione delle teorie, dalla Logica della scoperta scientifica (p. 284-285).Jonas, L’oggetto originario della responsabilità, da Il principio di responsabilità.Un’etica per la civiltà tecnologica (Testo condiviso su Classroom).
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		Campo di testo 1: Chiara Fontirossi

		Campo di testo 2: Scienze naturali

		Campo di testo 3: La professoressa Donatella Pieracci è stata l'insegnante della classe a partire dalla quarta e ha iniziato l'anno scolastico con il ripasso dei prerequisiti di chimica e biologia necessari per intraprendere il percorso di studio del corrente anno scolastico.Sono subentrata a partire dall'inizio del pentamestre, gennaio 2023, e mi sono da subito mantenuta in contatto con lei affinchè la transizione potesse essere agevole per gli stuidenti e per fare in modo che la programmazione procedesse senza arresti. Mi sono inoltre interfacciata con lei per poter conoscere le fragilità di alcuni alunni nelle discipline trattate.Nonostante il ripasso delle nozioni propedeutiche di chimica inorganica di quarta, svolto con l'intento di permettere a tutta la classe di iniziare l'anno con un livello accettabile, alcune difficoltà sono comunque rimaste. Anche per quanto riguarda le lezioni di biologia propedeutiche, i ragazzi hanno dimostrato svariate carenze che ho cercato di sanare prima di affrontare il tema delle biotecnologie; anche in questo caso alcune delle difficoltà non sono state completamente superate.

		Campo di testo 4: ConoscenzeGlobalmente possiamo considerare appresi i contenuti essenziali della disciplina e il lessico specifico relativo ai vari argomenti trattati. Di seguito vengono riportati gli obiettivi raggiunti dalla classe, in termini di competenze e capacità, nelle varie materie previste dal corso di studi.Ovviamente due competenze, trasversali alle discipline studiate, che i ragazzi hanno acquisito sono:    - saper usare il lessico specifico della disciplina,     - comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme corrette di espressione orale e scritta.Chimica organicaCompetenze    - rappresentare la struttura delle molecole organiche,    - attribuire il corretto nome IUPAC ai vari composti,    - riconoscere il gruppo funzionale e quindi la famiglia di appartenenza del composto.Capacità    - saper mettere in relazione la formula di un composto con la disposizione spaziale degli atomi    - saper mettere in relazione la presenza dei vari gruppi funzionali con la reattività chimica della molecola,    - saper individuare i prodotti principali di una reazione, avendo informazioni sul meccanismo della stessa,    - risolvere esercizi  utilizzando le conoscenze teoriche acquisite.BiotecnologieCompetenze    - inquadrare i processi biotecnologici,    - conoscere i principi alla base delle biotecnologie,    - conoscere il significato di un OGM,    - conoscere i campi di applicazione delle biotecnologie.Capacità    - mettere in relazione le varie biotecnologie con le applicazioni in ambito medico, agrario e ambientale,    - saper valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie.BiochimicaCompetenze    - riconoscere le varie classi di molecole biologiche e la loro funzione all'interno degli organismi viventi,    - conoscere la molecola di ATP e il suo ruolo di valuta energetica all'interno della cellula,    - riconoscere le famiglie di appartenenza delle reazioni organiche nei processi biochimici studiati,    - conoscere la via glicolitica e la sua regolazione,    - conoscere le varie tappe della respirazione cellulare e la sua connessione con la via glicoliticaCapacità    - saper applicare le nozioni apprese di chimica organica alla biochimica,    - saper prevedere la reattività chimica delle macromolecole in base alla loro struttura,    - saper collegare le diverse vie metaboliche studiate per creare un quadro funzionale dell'organismo.Da notare che glicolisi e respirazione cellulare verranno affrontate non richiedendo agli studenti di conoscere le strutture molecolari a memoria, ma insegnando loro a commentare e spiegare i processi avendo davanti le reazioni: gli alunni saranno infatti invitati a riconoscere i gruppi funzionali e metterli in relazione con la reattività chimica delle molecole impiegate nei processi sopra riportati e a commentare il meccanismo d'azione dei vari enzimi in relazione ai processi studiati.

		Campo di testo 4_2: Il metodo didattico utilizzato da entrambe le insegnanti per affrontare i vari argomenti selezionati si è avvalso principalmente della lezione frontale; i vari argomenti sono sempre stati presentati in modo da favorire la discussione e il confronto, in modo da far intervenire e rendere partecipi anche gli alunni più fragili o più riservati. Durante le lezioni si sono sottolineati i collegamenti tra i vari argomenti della disciplina e, quando possibile, con le discipline affini. La lezione prevedeva una sintesi dei concetti e degli argomenti della lezione precedente, dando spiegazioni aggiuntive e delucidazioni a chi ne faceva richiesta (pochissimi studenti). Soltanto una parte degli alunni si è infatti cimentata in maniera costante nello studio; spesso discussioni e domande sono emerse solo nelle lezioni immediatamente precedenti alle verifiche scritte, a indicazione di un lavoro abbastanza sommario. Da rilevare inoltre che solo in poche occasioni l'intervento didattico ha preso spunto da una sollecitazione o da una riflessione scaturita dalla classe, che è sempre risultata corretta ma molto poco propensa all'interazione, fatta eccezione per pochissimi studenti. Gli argomenti del programma che hanno suscitato interesse e curiosità maggiori sono stati quelli inerenti le biotecnologie e durante queste lezioni sono sorte spontaneamente alcune domande, riflessioni e commenti. I libri di testo sono stati uno strumento di lavoro prezioso per la trattazione di tutte le parti del programma. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, si sono svolte in presenza.

		Campo di testo 4_3: I libri di testo in adozione sono: - “"Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, biochimica e biotecnologie”" - Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci - Edizioni ZanichelliGoogle Classroom, per condivisione materiale .L'orario scolastico è stato di tre ore settimanali.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Yes

		Casella di controllo 2: Yes

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Off

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Off

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5: Sin dall'inizio dell'anno, data la complessità degli argomenti trattati, è stato raccomandato ai ragazzi uno studio metodico, continuativo e non superficiale. Nonostante ciò alcuni di essi hanno mostrato nell'anno scolastico un profitto altalenante, conseguenza di un impegno non congruo rispetto alle richieste della materia. Dal punto di vista cognitivo le prove e il percorso svolto nella diverse discipline che compongono il programma del quinto anno delle scienze naturali (chimica organica, biochimica e biotecnologie) hanno evidenziato sufficienti/buone capacità di relazionare, sia in forma scritta che in forma orale, nella maggior parte degli alunni ma ci sono alcuni studenti che hanno mostrato invece competenze di livello superiore. Si tratta di quella parte della classe che ha lavorato in maniera scrupolosa e regolare durante tutto l'anno, dimostrandosi fin dai primi giorni interessata alla disciplina  e ottenendo alla fine ottimi risultati. Gran parte della classe è dotata di modeste capacità espositive, riuscendo comunque ad usare in modo adeguato le conoscenze acquisite per illustrare fenomeni e/o interpretare grafici e tabelle del libro di testo, anche se spesso necessita di una guida. Le difficoltà maggiori si sono riscontrate nel percorso di chimica organica, in parte imputabili a lacune pregresse sui contenuti di chimica inorganica ed in parte alla complessità dei meccanismi di reazione e alla mole di conoscenze e competenze da acquisire. Il trimestre si è chiuso con quattro alunni insufficienti. Il recupero si è svolto in vari momenti dell'anno, da ottobre a fine marzo, sotto forma di corsi di sostegno allo studio, con partecipazione volontaria, opportunità però che non tutti i ragazzi hanno colto (es. per impegni extrascolastici). La partecipazione e il profitto sono stati tendenzialmente migliori nell'ultima parte dell'anno probabilmente per la maggiore attrattiva degli argomenti trattati (biotecnologie) e per la natura dell'argomento trattato (discorsiva e non prettamente chimica). La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per le varie discipline trattate. Nei mesi di marzo/aprile sono state svolte tre ore di Educazione civica, riguardanti le biotecnologie e le loro applicazioni in ambito agricolo, medico e ambientale, affrontando anche il tema dell'etica. Nelle ultime settimane ho intenzione di acquisire ulteriori elementi di valutazione, tramite verifiche orali a distanza di tempo ravvicinata estese alla classe in seguito all'esposizione di argomenti quali biomolecole e biochimica; alcune lezioni saranno poi dedicate al recupero degli alunni insufficienti o di coloro che presentano voti incerti. 

		Campo di testo 6: MODULO 1: Ripasso chimica inorganica + integrazione argomenti non svolti durante la classe quarta.    - Ripasso concetti propedeutici di chimica inorganica: orbitale ibrido, ibridazione dell'atomo di C nei vari composti, vari tipi di legami chimici e caratteristiche di ciascuno di essi; le soluzioni e i diversi modi per esprimere le loro concentrazioni; la  molarità; l'equilibrio chimico e la costante di equilibrio; il principio di Le Chatelier; acidi e basi secondo Arrhenius, secondo Bronsted-Lowry e secondo Lewis.    - Acidi e basi.  La ionizzazione dell'acqua; la forza degli acidi e delle basi; Ka e Kb e loro significato; il         calcolo del pH; i fenomeni di idrolisi salina.    - Le reazioni di ossidoriduzione.   L’importanza delle reazioni di ossido-riduzione; il numero di ossidazione; significato di    ossidazione e di riduzione; il bilanciamento di semplici reazioni redox.MODULO 2: Chimica organica     - La chimica del carbonio.I composti organici: i diversi tipi di orbitali ibridi e di geometrie molecolari; formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche; il concetto di isomeria: isomeri di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali (isomeri geometrici e ottici); gli enantiomeri e la chiralità; l’attività ottica dei composti chirali.    - Le caratteristiche dei composti organici.I legami intermolecolari e le proprietà fisiche dei composti organici; il concetto di gruppo funzionale e la reattività che da esso dipende; l'effetto induttivo elettron-attrattore ed elettron-donatore dei vari sostituenti; le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica dei legami chimici: radicali, carbocationi e carboanioni; reagenti elettrofili e nucleofili.    - Gli alcani.Gli idrocarburi: ibridazione sp3 del C, formule molecolari e nomenclatura; l'isomeria di catena; l'isomeria conformazionale: conformeri e loro proiezioni di Newman; proprietà fisiche e reazioni caratteristiche: combustione e alogenazione con meccanismo di sostituzione radicalica.    - I cicloalcani.Formule molecolari e nomenclatura dei cicloalcani; l'isomeria di posizione e l'isomeria geometrica; reazioni tipiche: combustione, alogenazione e addizione nei composti a 3 e a 4 atomi di C.    - Gli alcheni.Ibridazione sp2 del C; formule molecolari e nomenclatura degli alcheni; le diverse isomerie degli alcheni: isomeria di posizione, di catena e geometrica; proprietà fisiche e reazioni caratteristiche: idrogenazioni catalitiche, addizioni elettrofile al doppio legame di reagenti simmetrici e asimmetrici (alogenazione, idratazione, addizione di acidi alogenidrici); la regola di Markovnikov e i prodotti di reazione.    - Gli alchini.Ibridazione sp del C; formule molecolari e nomenclatura; isomeria di posizione e di catena; proprietà fisiche e acidità degli alchini; l'addizione al triplo legame: idrogenazione e addizioni elettrofile di reagenti simmetrici e asimmetrici (alogenazioni, idratazione e addizione di acidi alogenidrici).- Gli idrocarburi aromatici.Il benzene e le sue strutture di risonanza; posizioni orto, meta e para dei sostituenti; le reazioni di sostituzione elettrofila del benzene e il meccanismo di reazione; l'intermedio carbocationico stabilizzato per risonanza; reattività del benzene monosostituito: sostituenti orto, para e meta-orientanti, disattivanti e attivanti l’anello.     - Alogenuri alchilici, alcoli, eteri e fenoli.Nomenclatura e classificazione; le reazioni di sostituzione nucleofila SN1 e SN2 degli alogenuri alchilici e il meccanismo di reazione; le reazioni di sintesi degli alcoli; proprietà fisiche e chimiche; la reattività degli alcoli: il loro comportamento anfotero; reazioni di ossidazione di alcoli primari e secondari; i polioli; il gruppo funzionale degli eteri e le loro proprietà, la sintesi degli eteri; i fenoli e le loro reazioni di rottura legame O-H e ossidazion; i tioli e il loro gruppo funzionale.     - Aldeidi e chetoni.Il gruppo carbonilico; regole di nomenclatura; proprietà; reazioni di sintesi di aldeidi e chetoni e reazioni di addizione nucleofila al C carbonilico: gli emiacetali ed gli emichetali; reazioni di riduzione e ossidazione e il saggio di Fehling e di Tollens per il riconoscimento degli zuccheri riducenti.    - Gli acidi carbossilici.Formule e nomenclatura; proprietà e comportamento acido; acidi grassi saturi e insaturi  e reazioni di sintesi; le reazioni di sostituzione nucleofila che portano ad esteri e ammidi; formule e nomenclatura di ammidi ed esteri; la reazione di saponificazione degli esteri; le formule di risonanza delle ammidi e il loro comportamento neutro. Anidridi e acidi carbossilici polifunzionali: cenni sui gruppi funzionali.    - Le ammine.Il gruppo funzionale delle ammine e l'ibridazione sp3 dell’azoto; ammine alifatiche e aromatiche; proprietà fisiche e chimiche: il comportamento basico delle ammine e le reazioni di salificazione.MODULO 3: Biotecnologie    - Ripasso contenuti di biologia: struttura degli acidi nucleici, replicazione del DNA, flusso dell’informazione genica: trascrizione, cicli replicativi dei virus, virus animali a RNA e a DNA: virus dell'HIV, SARS-CoV-2 e papilloma virus; fenomeni di trasferimento genico tra batteri: trasduzione, coniugazione e trasformazione.    - Le tecnologie del DNA ricombinante e l'ingegneria genetica; gli enzimi di restrizione;  i vettori plasmidici; il clonaggio di un gene; la produzione di insulina umana ricombinante; l'utilizzo dei virus come vettori; le librerie di DNA e le tecniche di ibridazione su colonia con sonde radioattive; la PCR; l'elettroforesi su gel; il metodo Sanger per il sequenziamento del DNA; i metodi di sequenziamento di seconda e terza generazione; la tecnica di clonazione per trasferimento nucleare e la pecora Dolly; l'editing genomico e il sitema CRISPR-Cas 9; le scienze omiche; la genomica strutturale e il Progetto Genoma Umano; la genomica comparativa e gli alberi filogenetici; la genomica funzionale.    - Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie: dagli incroci tradizionali all'ingegneria genetica; la produzione di farmaci ricombinanti e il pharming; i vaccini tradizionali e le nuove generazioni di vaccini, la terapia genica per la ADA-SCID; i  vari tipi di cellule staminali e le loro caratteristiche; la terapia con le cellule staminali; esempi di applicazione delle biotecnologie e dell'editing genomico in campo medico, in agricoltura e nell’ambiente; i problemi etici sollevati dall'utilizzo di embrioni umani e di animali  transgenici.MODULO 4: Biochimica     - Le biomolecole.I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; le proiezioni di Fisher e le proiezioni di Haworth; esempi di disaccaridi e di polisaccaridi con funzioni energetiche e di struttura: lattosio, maltosio, saccarosio, cellobiosio, amido, glicogeno, cellulosa.I lipidi: lipidi saponificabili e non saponificabili; i trigliceridi e la reazione di idrolisi alcalina; l'idrogenazione dei lipidi contenenti acidi grassi insaturi; i fosfolipidi e le membrane cellulari; i glicolipidi come recettori cellulari; gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei e le vitamine liposolubili.Gli amminoacidi e le proteine: gruppo amminico e carbossilico, chiralità, struttura dipolare e punto isoelettrico; il legame peptidico; i diversi ruoli delle proteine e i loro quattro livelli di organizzazione: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.Gli enzimi: il ruolo di catalizzatori e i cofattori, l'energia di attivazione, la specificità di substrato, fattori che influenzano l'attività enzimatica, inibitori irreversibili e reversibili degli enzimi, inibitori competitivi e non competitivi, il controllo allosterico dell'attività enzimatica.I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura di un nucleotide: il legame fosfodiestere; struttura e funzione di DNA ed RNA.ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO- Il metabolismo energetico.Le vie metaboliche e la loro regolazione;vie anaboliche e vie cataboliche, coenzimi e vitamine come trasportatori di elettroni: NAD+, FAD e NADP+; il catabolismo del glucosio: la glicolisi e le sue tappe; fase endoergonica ed esoergonica della glicolisi; reazione completa e destino del piruvato; la fermentazione lattica e la fermentazione alcolica; la respirazione cellulare: formazione dell’acetil-CoA, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa; il meccanismo chemiosmotico per la sintesi di ATP a livello mitocondriale; il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio.Glicolisi e respirazione cellulare verranno affrontate non richiedendo agli studenti di conoscere le strutture molecolari a memoria, ma insegnando loro a commentare e spiegare i processi avendo davanti le reazioni: gli alunni saranno infatti invitati a riconoscere i gruppi funzionali e metterli in relazione con la reattività chimica delle molecole impiegate nei processi sopra riportati e a commentare il meccanismo d'azione dei vari enzimi in relazione ai processi studiati.- La biochimica del corpo umanoLe esigenze metaboliche: zuccheri, lipidi, proteine; l'integrazione delle vie metaboliche e la biochimica d'organo; la regolazione ormonale del metabolismo energetico: insulina, glucagone, adrenalina e cortisolo.
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		Campo di testo 1: Daniela Manetti

		Campo di testo 2: Disegno e Storia dell'Arte

		Campo di testo 3: La classe 5A è formata da 15 studenti molto diversi fra loro sia per quanto riguarda gli interessi che per l'impegno scolastico. La classe si caratterizza per il comportamento corretto e rispettoso, ma deve talvolta essere stimolata per partecipare attivamente alle lezioni. Alcuni studenti si sono distinti fin dal primo anno di liceo per l'impegno scolastico. Pur dimostrando in alcuni casi un carattere riservato, la classe si distingue in quanto  composta da allievi maturi, responsabili, puntuali nelle consegne. Il rendimento della classe, all'inizio dell'anno scolastico, si attestava su livelli medi discreti. 

		Campo di testo 4: Capacità. Contestualizzazione storica, culturale e geografica delle opere studiate. Riconoscimento di opere e di artisti. Individuazione di interessi personali, all'interno del percorso. Competenze. Confronto fra opere e stili. Collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Progetti di percorsi disciplinari e interdisciplinari anche con uso di tecnologie digitali. Conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico presente nel Territorio. Rilievo grafico e fotografico di spazi urbani Conoscenze
. L'Imressinismo. Il Postimpressionismo, l'Art Nouveau, La Secessione Viennese, il Modernismo. Avanguardie storiche: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo. L'Arte fra le due guerre: Surrealismo, l'Arte e le dittature in Europa, Razionalismo, funzionalismo, Architettura Organica. I maestri e i maestri del secondo Novecento

		Campo di testo 4_2: Lezioni frontaliDidattica DigitaleApprofondimenti e presentazioni 
Visita guidata al MART e al Museo Depero a Rovereto

		Campo di testo 4_3: Libro di testo: Dorfles, Capire l'arte, edizione blu, Atlas, vol.5LIMStrumenti per Didattica Digitale.
Strumenti per attività grafica.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Yes

		Casella di controllo 6: Yes

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Off

		Casella di controllo 7: Off

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Yes

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Yes

		Campo di testo 5: La maggioranza degli studenti della classe dimostra di aver raggiunto i risultati, in termini di competenze, indicati negli obiettivi disciplinari. Alcuni allievi hanno evidenziato particolare interesse per gli argomenti trattati.

		Campo di testo 6: L'Impressionismo: Manet,Colazione sull'erba; Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. Degas, L'Assenzio,Classe di danza, Piccola danzatrice. Monet, Impressione sole nascente, la pittura in serie.
Architettura e urbanistica a metà Ottocento, Torre Eiffel, Mole Antonelliana, urbanistica a Parigi e a Firenze.Dal Postimpressionismo al SimbolismoIl Postimpressionismo, Lautrec,i manifesti pubblicitari.Cézanne,La casa dell'impiccato, la montagna Sainte-Victoire, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte. Van Gogh, I mangiatori di patate, La camera da letto, La Chiesa di Auvers, Campo di grano con corvi, Notte stellata. Gauguin, Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Ia Orana Maria.  Neoimpressionismo, Seurat, Una domenica pomeriggio... il Divisionismo, Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato. Espressionismo Nordico, Munch e Ensor.  La Belle EpoqueL'Art Nouveau, le arti decorative. La Secessione Viennese, Wagner, Olbrich. Klimt, Fregio di Beethoven, Giuditta, Il Bacio. Gaudi' e il Modernismo catalano, Loos. Le Avanguardie storicheEspressionismi, Matisse,  La tavola imbandita, La stanza rossa, La gioia di vivere, La danza. Die Brucke, Espressionismo austriaco, cenni a Schiele. Il cinema espressionista. Il Cubismo, Picasso, Poveri in riva al mare, Acrobata con palla, Les Demoiselles d'Avignon,Natura morta con sedia impagliata, Guernica. Il Futurismo, il primo Futurismo, Boccioni, Balla, Sant'Elia, cenni al secondo Futurismo. Astrattismi, Der Blaue Reiter, il Neoplasticismo, il Suprematismo. Il Dadaismo, Dada a Zurigo, Dada a Parigi. Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q., cenni a Man Ray.  L'arte tra le due guerreLa Metafisica, De Chirico. Oltre la Metafisica, Morandi. Il Surrealismo, la pittura surrealista, Magritte,L'uso della parola, L'Impero delle luci. Dalì,  La persistenza della memoria. Il cinema surrealista. Il Ritorno all'Ordine e la riscoperta del classico, la situazione italiana. Nuova Oggettività in Germania. L'arte sotto le dittature. Guttuso, Crocifissione. L'architettura e il design della Modernità. Il Bauhaus, Gropius e van der Rohe. Architettura Razionalista, Le Corbusier, Villa Savoye, Unità di abitazione a Marsiglia, Notre-Dame-du-Haut.Wright, Casa Kaufmann, Museo Guggenheim di New York. Architettura in Italia, cenni a Piacentini, Michelucci, Chiesa dell'Autostrada del Sole, Stazione di Santa Maria Novella Firenze. Terragni, Novocomum, Casa del Fascio a Como.
Informale in Italia. Burri, Sacco, Grande cretto di Gibellina, Grande Rosso.








NOME e COGNOME DOCENTE: 


MATERIA: 


LIVELLO DI PARTENZA







OBIETTIVI DISCIPLINARI







METODOLOGIE


MATERIALI/STRUMENTI utilizzati nell’attività didattica







CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
 IN PRESENZA


               STRUMENTI:


             CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE:


IN D.A.D. 


               STRUMENTI:


             CADENZA TEMPORALE DELLE PROVE:


test oggettivi


prove aperte


colloqui


interrogazioni


prove semistrutturate


relazioni individuali


lavori di gruppo


mensile alla fine delle unità didattiche


test oggettivi


prove aperte


colloqui


interrogazioni


prove semistrutturate


relazioni individuali


lavori di gruppo


mensile alla fine delle unità didattiche







RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Maria Laura Bomboni

		Campo di testo 2: Religione  5 A

		Campo di testo 3: La classe si è mostrata partecipativa e ha collaborato con l'insegnante, diversificandosi nei vari ambiti; è risultata corretta a livello educativo e disciplinare. La preparazione con cui gli alunni sono giunti al quinto anno è risultata adeguata e conforme alle aspettative. Il giudizio complessivo è buono.

		Campo di testo 4: Approfondimento di tematiche e periodi storici particolarmente problematici, contestualizzazione nella società attuale. Contributi in preparazione all'esame di maturità in collaborazione con le altre discipline. Verifica del  percorso fatto e delle capacità acquisite di interiorizzazione dei contenuti e valori cristiani. 

		Campo di testo 4_2: Lezione frontale e DAD

		Campo di testo 4_3: Bibbia, documenti del Magistero Cattolico, articoli vari, documentari.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Off

		Casella di controllo 4: Off

		Casella di controllo 8: Off

		Casella di controllo 9: Off

		Casella di controllo 5_2: Off

		Casella di controllo 1_2: Off

		Casella di controllo 2_2: Off

		Casella di controllo 6_2: Off

		Casella di controllo 3_2: Yes

		Casella di controllo 7_2: Off

		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5: Verifica del percorso fatto e delle capacità acquisite di interiorizzazione dei contenuti dei valori cristiani. Capacità di lettura della società attuale, in una dimensione di problematicità critica costruttiva, su fondamenti di conoscenze culturali acquisite.

		Campo di testo 6: - Le aspettative dell'uomo moderno e la visione cristiana della storia-il dialogo fede e ragione, le tematiche in ambito storico e filosofico-la morale: naturale e cristiana, la visione globale della persona, problematiche di vita   sociale, familiare e della vita fisica.- La Chiesa nel mondo contemporaneo e le sfide della modernità. -La visione ecclesiale di Papa Francesco e il suo Magistero.- Approfondimento e interazione con le altre discipline dalla storia alla filosofia, alla storia dell'arte.  - Approfondimento di tematiche e fatti storici alla luce della dottrina evangelica.








Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 


La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 


Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 


Acquisizione dei contenuti 


e dei metodi delle diverse 


discipline del curricolo, con 


particolare riferimento a 


quelle d’indirizzo 


I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50-1 


 


II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50-2.50 


III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  3-3.50 


IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 4-4.50 


V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 5 


Capacità di utilizzare le 


conoscenze acquisite e di 


collegarle tra loro 


I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1 


 


II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-2.50 


III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 3-3.50 


IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  4-4.50 


V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 5 


Capacità di argomentare in 


maniera critica e personale, 


rielaborando i contenuti 


acquisiti 


I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50-1 


 


II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50-2.50 


III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 3-3.50 


IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  4-4.50 


V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 5 


Ricchezza e padronanza 


lessicale e semantica, con 


specifico riferimento al 


linguaggio tecnico e/o di 


settore, anche in lingua 


straniera 


I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 


 


II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 


III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 


IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 


V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 2.50 


Capacità di analisi e 


comprensione della realtà 


in chiave di cittadinanza 


attiva a partire dalla 


riflessione sulle esperienze 


personali 


I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 


 


II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 


III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 


IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 


V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 2.50 


Punteggio totale della prova   
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