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		DOC_D.31

		DOCUMENTO 15 MAGGIO

		CLASSI QUINTE



		Campo di testo 1: 2022/2023

		Campo di testo 2: C

		Campo di testo 3: SCIENZE UMANE

		Campo data 1: 09.05.2023

		Campo di testo 4: Alessandro Camiciottoli

		Campo di testo 5: Lingua e lettere italiane

		Campo numerico 1: 4

		Campo di testo 4_2: Alessandro Camiciottoli

		Campo di testo 5_2: Lingua e cultura latina

		Campo numerico 1_2: 2

		Campo di testo 4_3: Cristina Baldi

		Campo di testo 5_3: Matematica

		Campo numerico 1_3: 2

		Campo di testo 4_4: Cristina Baldi

		Campo di testo 5_4: Fisica

		Campo numerico 1_4: 2

		Campo di testo 4_5: Francesca Marsugli

		Campo di testo 5_5: Storia dell’arte

		Campo numerico 1_5: 2

		Campo di testo 4_6: Laura Turini

		Campo di testo 5_6: Scienze umane

		Campo numerico 1_6: 5

		Campo di testo 4_7: Cristina Contrasto

		Campo di testo 5_7: Scienze naturali

		Campo numerico 1_7: 2

		Campo di testo 4_8: Monica Gori

		Campo di testo 5_8: Scienze motorie

		Campo numerico 1_8: 2

		Campo di testo 4_9: Alessio Innocenti

		Campo di testo 5_9: Filosofia

		Campo numerico 1_9: 3

		Campo di testo 4_10: Silvio Cenci

		Campo di testo 5_10: Storia

		Campo numerico 1_10: 2

		Campo di testo 4_11: Monica Menna

		Campo di testo 5_11: Inglese

		Campo numerico 1_11: 3

		Campo di testo 4_12: Lorenzo Matteucci

		Campo di testo 5_12: Religione

		Campo numerico 1_12: 1

		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 5CS è composta da 20 alunne. Nel corso del trienno la conformazione della classe ha subito alcuni cambiamenti. In terza la classe era composta da 23 alunne, tutte provenienti dalla classe 2CS. Alla fine dell’anno, però, sono state respinte tre alunne, mentre una quarta ha cambiato scuola. Alle 19 che hanno frequentato il quarto anno si è aggiunta, all’inzio della classe quinta, una nuova aluna proveniente da un altro istituto, per cui è stato necessario un periodo di integrazione con il resto del gruppo classe.
La classe si presenta globalmente interessata e partecipe alle attività delle singole discipline. Dimostra una buona propensione al dibattito attivo e alla riflessione consapevole sulle discipline oggetto di studio, sebbene disomogenea sia per quanto concerne lo stile di apprendimento che relativamente alla costanza e all'impegno in tutte le materie e, di conseguenza, nel rendimento.
Le difficoltà connesse alle modalità di insegnamento-apprendimento durante il Covid hanno fortemente influito sulle alunne, specialmente per quanto riguarda la tranquillità emotiva e l'ansia legata alle prestazioni scolastiche. 


		Campo di testo 7: 

		Campo di testo 6_2: Nel complesso sono stati raggiunti gli obiettivi relazionali e comportamentali che il consiglio di classe si era proposto: 

- il rispetto di sé, del proprio e dell'altrui lavoro all' interno della comunità scolastica, 
- il rispetto del Regolamento d'Istituto e delle norme per una buona e proficua convivenza in classe e nell'istituto;
-il mantenimento, di conseguenza, di un comportamento consapevolmente responsabile dei propri diritti e doveri di studenti e di cittadini;
-la costruzione graduale di un proprio progetto di vita, in cui gli studi svolti abbiano un ruolo utile e costruttivo;
-l'abitudine a un impegno individuale volto al potenziamento delle proprie capacità e all'individuazione dei propri interessi;
- la consapevolezza di una comunità democratica e del proprio ruolo di cittadini responsabili.

Nel difficile contesto in cui il mondo e la scuola si sono venuti a trovare in questi ultimi tre anni, la classe si è dimostrata nel complesso corretta e disponibile alle proposte didattico-educative dei singoli docenti. La difficile situazione epidemiologica però è andata a sommarsi alle fragilità emotive e alle debolezze cognitive di alcune studentesse, provocando in alcuni momenti situazioni didattiche delicate e complesse.
Le relazioni non sono state sempre positivamente adeguate, pur registrando negli ultimi mesi un progressivo miglioramento nel clima di gruppo; ciò ha portato gradualmente le ragazze ad un pacifico confronto e dialogo tra pari e con i docenti, e ha delineato un quadro di acquisita maturità emotiva.
In terza è risultata prevalente la modalità di lezione in DDI, in quarta si è attivata spesso la modalità mista, in quinta le lezioni sono tornate regolarmente in presenza.
Il lento ritorno alla normalità è stato comunque positivo, permettendo il recupero della socialità e il ripristino di un confronto all'interno del gruppo classe, purtroppo assente nella modalità a distanza.
L’impegno nello studio non è stato per tutte sempre costantemente adeguato, rispetto agli obiettivi disciplinari e alle potenzialità evidenziate, e un piccolo gruppo di alunne ha conseguito risultati parziali in alcune discipline alla fine del trimestre. Le prove periodiche per la verifica delle conoscenze e competenze raggiunte sono state effettuate tutte in presenza. Alcune studentesse hanno fatto registrare un elevato numero di assenze per motivi di salute.
Concludendo, possiamo affermare che la classe ha raggiunto complessivamente conoscenze e competenze buone. Alcune hanno conseguito un livello degli apprendimenti molto buono in tutte o quasi tutte le discipline, altre hanno raggiunto la piena sufficienza, altre ancora hanno evidenziato un sensibile progresso. In qualche caso permangono ancora delle difficoltà in alcune discipline. 
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei docenti.



		Campo di testo 6_3: In base alle disposizioni ministeriali e di istituto, il consiglio di classe ha provveduto alla
trattazione dell'Educazione Civica attraverso specifiche unità didattiche multidisciplinari.
Gli argomenti oggetto di trattazione sono stati svolti per un totale di 33 ore complessive,
comprensive delle ore dedicate alle verifiche previste dal progetto.
L'articolazione, in ordine temporale, è stata la seguente:
Trimestre
I° modulo – 13 ore
"La salute bene comune"
Il percorso ha sviluppato, in generale, i temi relativi all'obiettivo 3 dell'Agenda 2030
"Assicurare la salute e il benessere per tutti/e e per tutte le età", con uno specifico
approfondimento al contributo di Sigmund Freud e Carl Gustav Jung relativo al rapporto
fra salute e salute mentale.
Modalità di verifica: le alunne divise, in gruppi, hanno realizzato un PPT che è stato
oggetto di valutazione da parte del consiglio di classe.
Pentamestre
2° modulo - 5 ore
Corso di primo soccorso con uso del defibrillatore BLSD, tenuto dai volontari della
Misericordia di Empoli
Modalità di verifica: test a cura degli organizzatori del corso con valutazione.
3° modulo – 10 ore
"Unione Europea e Nazioni Unite"
E' stato trattato l'ordinamento e lo sviluppo storico dell'Unione Europea e delle principali
organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Modalità di verifica: verifica scritta a cura del docente di diritto
4° modulo – 2 ore
"La cultura della donazione" – 2 ore
E' stato svolto un incontro con personale del servizio trasfusionale e/o delle associazioni
dei donatori presenti sul territorio per promuovere la donazione del sangue favorendo lo
sviluppo di sentimenti di solidarietà ed informare sui benefici per la salute del donatore.
Nel progetto deliberato dal cdc non è stata prevista valutazione
5° modulo – 3 ore
"Il sistema elettorale italiano"
Sono stati trattati, in generale, temi relativi ai diversi sistemi elettorali, con particolare
riferimento al sistema elettorale italiano, e alle diverse forme di partecipazione politica.
Nel progetto deliberato dal cdc non è stata prevista valutazione.

		Campo di testo 8: In ottemperanza alla normativa vigente relativa agli apprendimenti del quinto anno la classe ha affrontato un modulo inerente ad una disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera. Il C.d.C ha individuato Matematica quale disciplina da veicolare insieme alla lingua inglese, poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica potessero facilitare la comprensione e l’uso della lingua straniera.  La classe ha effettuato un modulo CLIL trattando argomenti già noti (limiti e derivate). Nello specifico l’attività ha previsto un apprendimento attivo e cooperativo suddiviso in due fasi principali. Una prima fase introduttiva in cui è stata proposta una attività da svolgere a gruppi per introdurre la terminologia connessa all’argomento affrontato e vocaboli di base relativi ai numeri, operazioni, parentesi etc. ed una  fase successiva in cui sono state proposte attività di consolidamento dell’argomento trattato utilizzando anche risorse in rete. 


		Campo di testo 6_4: Occorre premettere che la situazione pandemica legata al covid ha compromesso o impedito
la realizzazione di molte delle attività generalmente previste dal nostro Istituto.
Si riportano esclusivamente le attività svolte dalla Classe nel suo complesso.
Attività riferibili alla classe III:
● Corso sulla Sicurezza dal portale MIUR Alternanza Scuola-Lavoro.
● Seminario sulla giustizia riparativa (da remoto su piattaforma Zoom)
● Conferenza Nazionale Volontariato in carcere (da remoto su piattaforma Zoom)

Attività riferibili alla classe IV:
● Tirocinio PCTO presso Dynamo Camp
● Progetto “Cinema e disabilità”amic
● Progetto “Leggo per te” riguardante la lettura degli Albi Illustrati
● Visita all’ex manicomio di Volterra
● Progetto “Pietre di Inciampo”
● Uscita didattica autoguidata a Pietrasanta

Attività riferibili alla classe V:
● Corso BLSD sul Primo Soccorso
● Visita all’ex manicomio provinciale di Roma – Museo della Mente
● Visita tematica a Palazzo Bonaparte – Mostra su Van Gogh
● Attività di orientamento alla scelta universitaria (in presenza e da remoto)


		Campo di testo 6_5: Le attività di recupero hanno riguardato un ristretto gruppo di alunne. Il recupero da parte delle studentesse è avvenuto in maniera autonoma e tutti i docenti hanno attivato modalità di recupero in itinere sulla base delle eventuali criticità emerse. Come da delibera del Collegio dei Docenti, sono state svolte verifiche per accertare il superamento delle lacune pregresse.
Nel corso del pentamestre sono stati programmati due incontri di potenziamento da parte della docente di Scienze umane finalizzati alla preparazione della seconda prova di esame. 



		Campo di testo 9: In data 17  aprile 2023 è stata svolta la simulazione della prima prova. Come da O.M. 45/2023 la prova è consistita nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali. 
In particolare sono state proposte le seguenti tipologie:
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.
Traccia n. 1: Gabriele d’Annunzio, La sabbia del tempo.
Traccia n. 2: Paolo Volponi, Dialogo della luna e di un calcolatore.

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo.
Traccia n. 1 – Ambito letterario: Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo?
Traccia n. 2 – Ambito scientifico: Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021).
Traccia n. 3 – Ambito socio-filosofico: Cristina Comencini, La felicità è una rete (da La Repubblica, 10 ottobre 2020).

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Traccia n. 1: da Elena Loewenthal Contro il Giorno della Memoria, ADD Editore, 2014.
Traccia n. 2: da Parag Khanna, Il movimento del mondo. Le forze che ci stanno sradicando e plasmeranno il destino dell'umanità, Fazi Editore, Roma, 2021, pp. 420-21.

		Campo di testo 10: In data 05 aprile 2023 è stata svolta la simulazione della seconda prova. Come previsto dall'O.M. 45/2023 per tale prova è stata individuata la disciplina di indirizzo: scienze umane.
La prova è stata preparata collegialmente dalle docenti delle sottocommissioni dello stesso indirizzo.
È consistita nella redazione di un tema  di scienze umane dal titolo:
 " L'attualità dei principi educativi elaborati dal movimento dell'attivismo a fronte delle sfide educative del mondo contemporaneo" 

PRIMA PARTE

Il candidato, alla luce delle proprie conoscenze, commenti i seguenti testi, facendo riferimento anche al pensiero e alle esperienze degli altri protagonisti del movimento attivistico studiati.

“Il bambino come uomo, questa è la figura che deve imporsi innanzi a noi. Dobbiamo vederla in quella società umana tumultuante, che con eroici sforzi aspira alla «vita». Quali sono i diritti dei bambini? Consideriamoli un momento come «classe sociale», come una classe di lavoratori, infatti essi lavorano a produrre uomini. La generazione futura, sono loro. Essi sono che lavorano, sostenendo le fatiche della crescenza fisica e spirituale. Stanno continuando il lavoro compiuto per pochi mesi dalla loro madre, e ad essi è lasciato il compito più laborioso, più complesso e difficile. Non hanno nulla quando nascono fuorché delle potenzialità; essi debbono far tutto in un mondo che, a confessione dello stesso adulto, è pieno di difficoltà. Che cosa si fa per aiutarli, così deboli, pellegrini in un mondo sconosciuto? Nascono più fragili e più incapaci di un animale e devono diventare tra pochi anni «gli uomini», devono far parte di una società organizzata, complicata, costruita con lo sforzo secolare d’infinite generazioni. In un tempo in cui la civiltà, cioè la possibilità di vivere bene, è basata sul «diritto» acquistato attivamente e consacrato nelle leggi, che diritti ha colui che viene tra noi senza forza e senza pensiero? Sembra il bambino Mosè disteso nel cestino di vimini tra le acque del Nilo: egli rappresenta l’avvenire del popolo eletto, ma troverà una principessa che, passando di là, per caso, lo veda?
“                        
                                                                                    Maria MONTESSORI, Uno sguardo alla vita del bambino, 1916)

“Io credo che l’individuo che deve essere educato sia un individuo sociale e che la società sia un’unione organica di individui. Se eliminiamo il fattore sociale del fanciullo si resta solo con un’astrazione;  se eliminiamo il fattore individuale della società, si resta solo con una massa inerte e senza vita. Perciò l’educazione deve iniziarsi con una penetrazione psicologica delle capacità del fanciullo, dei suoi interessi e delle sue attitudini. Essa deve esser controllata ad ogni punto con riferimento a queste stesse considerazioni. Tali facoltà, interessi e abitudini devono essere continuamente interpretate: noi dobbiamo sapere qual è il loro significato. Esse devono essere tradotte nei loro equivalenti sociali e mostrare la loro capacità come organi di servizio sociale”

“Io credo che la scuola sia prima di tutto un’istituzione sociale. Essendo l’educazione un processo sociale, la scuola è semplicemente quella forma di vita di comunità in cui sono concentrati tutti i mezzi che serviranno più efficacemente a rendere il fanciullo partecipe dei beni ereditati dalla specie e a far uso dei suoi poteri per finalità sociali;
Io credo che l’educazione sia,  perciò, un processo di vita e non una preparazione a un viver futuro”.
                                            
                                                                                           J. DEWEY, Il mio credo pedagogico,1897

“Si impara facendo esperienze e non ascoltando pedissequamente le istruzioni per l’uso. L’adulto che pretende di incalzare il bambino con tutto quello che deve fare e che non deve fare, pare lontano anni luce dalla possibilità di sintonizzarsi con la mente infantile. E’ implicito nella proposta montessoriana che il compito dell’adulto sia quello di predisporre piuttosto che di imporre. (…)
La concentrazione infantile non corrisponde alla capacità di ascolto, ma corrisponde ad una capacità di fare: la concentrazione è nel fare, non nell’ascoltare.”
                                         Daniele Novara, L’attualità della pedagogia montessoriana, 2016


Seconda parte:
1.In che cosa consiste il legame tra democrazia ed educazione per J. Dewey?
2.Sintetizza analogie e differenze tra la scuola attiva di J. Dewey e la teoria
dell'istruzione di J.S.Bruner
3.In che modo l'educazione ai diritti è parte integrante dell'educazione alla
cittadinanza?
4. Confronta la scuola attiva con la scuola fascista.
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: ALESSANDRO CAMICIOTTOLI

		Campo di testo 2: LINGUA E LETTERE ITALIANE

		Campo di testo 3: La classe nel complesso presenta un buon livello di partenza: una partecipazione positiva e propositiva alle attività proposte, una assidua disponibilità al dialogo educativo e un continuo rispetto delle regole.
La maggior parte delle alunne dimostra sicurezza e autonomia nello studio, è in grado di  rielaborare i contenuti appresi ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 
Nell'elaborazione del testo scritto sono presenti generalmente alcune difficoltà in più rispetto all'esposizione orale.
Tutte le alunne hanno migliorato, nel corso degli anni, le loro capacità organizzative, il metodo di studio finalizzato all'apprendimento dei nuclei tematici e concettuali della disciplina e il lessico specifico utilizzato. 
Solo per un numero esiguo di alunne la preparazione risulta meno consolidata per l'impegno talvolta saltuario e non adeguato, per la presenza di lacune pregresse e solo in parte colmate, anche a causa delle particolari circostanze socio-sanitarie vissute in questi ultimi anni.

		Campo di testo 4: Lo studio della letteratura italiana è stato condotto con gli obiettivi di:
- Conoscere la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive;
- Conoscere le opere attraverso la lettura diretta;
- Conoscere la poetica e l’ideologia degli autori;
- Conoscere il contesto storico-culturale degli autori e dei movimenti letterari;
- Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia degli autori;
- Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto
storico-culturale italiano ed europeo;
- Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori diversi e fra differenti forme
artistiche;
- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi
tematica e stilistica;
- Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi
letteraria e per l’uso linguistico vivo;
- Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della
situazione comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa;
- Acquisire capacità espressive complesse e personali;
- Formulare motivati giudizi critici;
- Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un testo letterario anche complesso.

		Campo di testo 4_2: I metodi di insegnamento sono stati vari:
1. Lezione frontale e  partecipata: presentazione degli argomenti di studio indirizzata a stimolare, tramite domande e quesiti, la partecipazione attiva delle alunne, con l’obiettivo di fare acquisire capacità di analisi, di collegamento e di riflessione critica sulle tematiche affrontate; 
2. Decodifica e produzione di un testo scritto e orale; 
3. Invito costante a prendere appunti, inizialmente con l’aiuto dell’insegnante e a costruire schede di sintesi e grafici esplicativi;
4. Discussione e scoperta guidata di tematiche disciplinari.

Il lavoro scolastico è stato strutturato in moduli conclusi da verifiche sommative, al fine di controllare il processo di apprendimento in relazione agli obiettivi programmati e di introdurre attività di recupero.

		Campo di testo 4_3: LIBRI DI TESTO ED ALTRO MATERIALE 
AA.VV  I classici, nostri contemporanei, Pearson
La Divina Commedia
Fotocopie, siti multimediali

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Yes

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Off

		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: La classe ha raggiunto un livello medio soddisfacente: nel complesso ha acquisito una sufficiente competenza di ricezione e produzione orale della lingua, superando il livello della comprensione globale ed individuando nel testo letterario i nuclei concettuali fondamentali, anche se il linguaggio è risultato talvolta generico nel lessico e non sempre appropriato.
Ha raggiunto una competenza mediamente soddisfacente nella produzione scritta.
In generale ha dimostrato qualche lacuna nell’analisi del testo 
La maggior parte della classe ha fatto registrare un progresso rispetto agli obiettivi programmati, pur partendo da livelli diversi.
Alcune hanno rivelato ottimi strumenti di base, interesse allo studio, desiderio di apprendere, precisione e puntualità nello svolgere il lavoro personale a casa.
Altre, meno numerose, hanno incontrato difficoltà a causa di una preparazione di base carente, di un metodo di studio mnemonico, di un impegno incostante. 


		Campo di testo 6: Giacomo Leopardi: la vita e la poetica.
Canti: le edizioni, la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso.
Operette morali: composizione e struttura dell’opera; lettura e commento del Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico.

Il Naturalismo francese: nascita e caratteristiche del movimento; l’opera di E. Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart e Le roman expérimental.
Il Verismo italiano: nascita e caratteristiche del movimento.
Giovanni Verga: la vita e la poetica; il principio dell’impersonalità; rapporti con il Naturalismo; le tecniche narrative.
Vita dei campi: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di Rosso Malpelo.
I Malavoglia: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento del cap. I del romanzo.
Mastro-don Gesualdo: la struttura e la composizione dell’opera.

Il Decadentismo europeo: nascita e caratteristiche del movimento; Francia: C. Baudelaire, Les fleurs du mal; A. Rimbaud, S. Mallarmé, P. Verlaine; Inghilterra: preraffaelliti e O. Wilde; il decadentismo in Italia.
Giovanni Pascoli: la vita e la poetica; il linguaggio poetico pascoliano; il «fanciullino».
Myricae: le edizioni, la struttura e la composizione dell’opera; il simbolismo impressionistico pascoliano; lettura e commento di Patria, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo.
Canti di Castelvecchio: le edizioni, la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di Nebbia, Il gelsomino notturno.
Gabriele D’Annunzio: la vita e la poetica; la produzione narrativa (in particolare Il piacere e i rapporti con la filosofia di Nietzsche) e la produzione poetica.
Alcyone: le edizioni, la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore.

Luigi Pirandello: la vita e la poetica; la teoria dell’umorismo e lettura antologica del saggio.
L’esclusa: la struttura e la composizione dell’opera; lettura della lettera dedicatoria a L. Capuana; il bifrontismo dell’Esclusa: analisi della protagonista di Marta Ayala come personaggio fuori di chiave.
Il fu Mattia Pascal: la struttura e la composizione dell’opera; lettura integrale del romanzo.
Il teatro di Pirandello: la stagione metateatrale: Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a soggetto.

Italo Svevo: la vita e la poetica.
Una vita: la struttura e la composizione dell’opera; le tecniche narrative.
Senilità: la struttura e la composizione dell’opera; le tecniche narrative.
La coscienza di Zeno: la struttura e la composizione dell’opera; le tecniche narrative; lettura e commento dei capitoli Il fumo, La morte di mio padre, Psico-analisi.

La poesia italiana del Novecento: le avanguardie storiche in Europa e il Futurismo in Italia: nascita, sviluppo e caratteristiche generali.
Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica.
L’Allegria: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.
Sentimento del tempo: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di L’isola.

Eugenio Montale: la vita e la poetica.
Ossi di seppia: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Casa sul mare.
Le occasioni: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di Dora Markus, Non recidere, forbice, quel volto.
La bufera e altro: la struttura e la composizione dell’opera; lettura e commento di Il sogno del prigioniero.

Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso: la struttura del Paradiso dantesco e sue caratteristiche. Lettura e commento dei canti I, XIV, XV, XVI, XXXIII










 


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: MARSUGLI Francesca

		Campo di testo 2: STORIA DELL'ARTE E DEL TERRITORIO

		Campo di testo 3: La classe è composta da 20 alunni. Le allieve hanno mostrato sempre un adeguato interesse nei confronti della materia di studio e un discreto livello di preparazione, che ha permesso lo svolgimento piuttosto regolare del programma. In alcuni casi è stata riscontrata qualche incertezza nell'uso del linguaggio specifico, che però è stata compensata da un costante e metodico impegno. Le alunne hanno accolto favorevolmente proposte di lavoro e di approfondimento ed esercitazioni specifiche sulla lettura dell'opera d'arte, nonché confronti tra le diverse opere. In particolare, si sono cimentate in lavori individuali e di gruppo, in cui hanno dimostrato di saper affrontare l'analisi e lo studio approfondito di un argomento loro assegnato e di aver acquisito competenze di ricerca e rielaborazione, contestualizzando periodo storico-artistico, stile dell'artista e opere d'arte messe a confronto. I livelli di preparazione raggiunti sono buoni.

		Campo di testo 4: CONOSCENZE: 
- Storia dell'arte e del territorio dall'arte del periodo Illuminista alle forme artistiche principali del '900, con riferimenti all'arte del nuovo Millennio. 



COMPETENZE:
livello minimo: 
-uso del lessico specifico
-correttezza morfosintattica
-contestualizzazione delle opere

eccellenza:
- padronanza del lessico specifico
- rielaborazione



CAPACITA':
livello minimo: 
-riconoscimento di opere di artisti studiati
-saper individuare, all'interno di un percorso, interessi individuali

eccellenza: 
-confronto tra opere
-attribuzione ad autori e/o movimenti artistici di opere comprese nel periodo studiato


		Campo di testo 4_2: Sono state presentate più metodologie di lavoro e di studio sia in classe che da svolgere o completare a casa per permettere una maggiore possibilità di ricezione delle conoscenze a seconda delle personali capacità di apprendimento. 

Le metodologie utilizzate sono le seguenti:
- Lezione frontale
- Lezione dialogata
- Cooperative Learning
- Jigsaw
- Metodo deduttivo
- Analisi del materiale di studio (libro, testi specifici, audiovisivi, power point, pdf…)




		Campo di testo 4_3: - Libro di testo: CRICCO/DI TEODORO, Itinerario nell'Arte - Dall'Età dei Lumi ai giorni nostri", Vol.3, Edizioni ZANICHELLI.
 
- Fotocopie o materiale digitale condiviso tramite registro Gsuite.

- Schemi e mappe concettuali predisposte o elaborati con la classe durante la lezione.

- Lim o proiettore per visione di immagini, schemi, presentazioni digitali, documentari, video online, siti di riferimento.

- Strumenti informatici (tablet o pc della scuola o personali degli studenti...).


		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Off

		Casella di controllo 6: Yes

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Yes

		Casella di controllo 7: Yes

		Casella di controllo 4: Yes

		Casella di controllo 8: N

		Casella di controllo 9: N

		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: Gran parte della classe ha ottenuto buoni risultati dimostrando di saper correttamente padroneggiare i contenuti. Alcuni studenti hanno maturato anche una discreta capacità di rielaborazione. Apprezzabili gli sforzi di alcuni allievi che hanno avuto percorsi meno costanti durante l'anno e che hanno ancora qualche lieve difficoltà nell'esporre un proprio personale pensiero critico.
In generale, gli allievi riescono ad analizzare un'opera nelle sue componenti essenziali e a collocarla nel periodo storico-artistico corretto. Soddisfacente anche la capacità di confrontare diverse opere e correnti artistiche.

		Campo di testo 6: Il Neoclassicismo e il Romanticismo
Canova: Amore e Psiche
David: Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat
Friedrich: Mare artico o Naufragio della Speranza
Géricault: La zattera della Medusa
Delacroix: La libertà che guida il popolo
Hayez: Il bacio

Il Realismo in Francia e i Macchiaioli in Italia "La Macchia in opposizione alla forma"
Pittura e fotografia (l'invenzione del secolo)
Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore
Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La Rotonda di Palmieri, In vedetta 


Impressionismo "La rivoluzione dell'attimo fuggente"
Teorie del colore e della visione, l'importanza della luce
Manet: Déjeuner sur l'herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergére
Degas: La lezione di danza
Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillère 
Renoir: La Grenouillère, Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri

Tendenze postimpressioniste "Alla ricerca di nuove vie"
Cézanne: La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, Le grandi Bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista da Les Lauves
Seurat: Une dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte
Gauguin:L'onda, Il Cristo giallo, Donne tahitiane sulla spiaggia
Van Gogh: I Mangiatori di patate, Autoritratti, La camera dell'artista ad Arles, La notte stellata, La Chiesa di Notre-Dame ad Auvers-sur-Oise, Campo di grano con volo di corvi
Toulouse-Lutrec: Moulin Rouge: La Goulue, Manifesti litografati

Klimt: Giuditta I e II, ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, Il Bacio
L'Espressionismo "L'esasperazione della forma"
Matisse: Donna col cappello
Munch: La fanciulla malata, Sera in corso Karl Johann, Pubertà, L'urlo

Cubismo analitico e sintetico "Un pittore non deve mai fare quello che la gente si aspetta da lui"
Picasso: Poveri in riva al mare o Tragedia (periodo blu), Famiglia di Saltimbanchi (periodo rosa), Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata e collage polimaterici, Guernica

Futurismo "Gli anni feroci delle due guerre mondiali"
Marinetti: il Manifesto del Futurismo
Boccioni: La città che sale, Stati d'animo, Forme uniche della continuità nello spazio
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Compenetrazioni iridescenti

Arte tra provocazione e sogno:
Surrealismo "L'Arte dell'inconscio, automatismo psichico puro"
Mirò: Il Carnevale di Arlecchino
Magritte: L'uso della parola I o IL, tradimento delle immagini
Dalì: Costruzione molle (prsagio di guerra cicivle), Melancolia, Sogno causato da una puntura di un'ape

Astrattismo "Tra astrazione e geometria"
Kandinskij: Il cavaliere azzurro, La vita variopinta, Primo acquerello astratto, Composizione VI, Lo spirituale nel'arte (alcuni punti della teoria pittorica)
Mondrian: La Serie degli Alberi, Composizione 10 bianco-nero, Composizione 11 rosso-giallo-blu

Metafisica
De Chirico: L'enigma dell'ora, Le muse inquietanti

Ecole de Paris
Marc Chagal: Parigi dalla finestra, l'Anniversario
Amedeo Modigliani: Nudo disteso

L'espressionismo astratto
Jackson Pollock

Pop Art
Andy Warhol: Coca Cola Bottle, Marilyn Monroe, minestra in scatola Campbell's
Roy Lichtestein: Whaam!

Graffiti Writing
Keith Haring
Banksy

Anacronismo
Igor Mitoraj
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		Campo di testo 1: MONICA GORI

		Campo di testo 2: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

		Campo di testo 3: La classe è composta da venti alunne di cui sette con P.D.P. Nel corso del quinquennio, si è sempre dimostrata collaborativa e corretta; si è relazionata in modo positivo con il docente, manifestando interesse ed impegno nei confronti della disciplina. Le capacità della maggioranza delle allieve sono state medio alte, a seconda della preparazione pregressa, delle caratteristiche psico-fisiche individuali e del lavoro svolto a scuola nella parte pratica. Complessivamente il livello di base è risultato più che positivo.Un momento importante è stato il corso di Primo Soccorso (BLSD) organizzato in collaborazione con la Misericordia che ha permesso alle ragazze di conseguire l'attestato di soccorritore di primo livello.

		Campo di testo 4: - Consapevolezza dell’ azione educativa e del valore delle Scienze motorie e sportive- Sviluppo dell’ identità personale- Consapevolezza dell’ importanza del movimento per lo sviluppo equilibrato della personalità e del proprio benessere psicofisico.- Coscienza della propria corporeità- Aspetti del vivere civile: socializzazione, collaborazione, solidarietà, comportamento corretto- Consolidare e rielaborare gli schemi motori di base- Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile- Avere controllo segmentario- Sapersi adattare alle diverse situazioni spazio-temporali- Svolgere azioni motorie che implichino la conquista, il mantenimento e il recupero dell’equilibrio- Conoscere le regole e i fondamentali dei principali giochi di squadra- Acquisire un linguaggio specifico relativo alle attività pratiche e agli argomenti teorici- Saper intervenire  in caso di trauma- Essere in grado di rielaborare/approfondire gli argomenti teorici trattati

		Campo di testo 4_2: Sono state adottate diverse metodologie di lavoro:- Metodo globale, analitico e Cooperative Learning alternati nelle varie unità didattiche- Lezioni frontali e dialogate- Ripetizione degli argomenti e delle attività pratiche nel corso dell’anno- Indicazione gestuale e verbale del lavoro da svolgere- Attività libere, spontanee e suggerite dalla creatività delle alunne

		Campo di testo 4_3: Tutti gli attrezzi e i materiali presenti nella palestra dell’' Istituto, la lavagna multimediale. Per la parte teorica, oltre all’' uso del libro di testo, l’'insegnante ha fornito alla classe materiale multimediale raccolto in PPT come integrazione e approfondimento ai vari argomenti.

		Casella di controllo 1: Yes
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		Campo di testo 7: 
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		Casella di controllo 3_2: Off
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		Casella di controllo 4_2: Off

		Casella di controllo 8_2: Off

		Casella di controllo 9_2: Off

		Campo di testo 5: Nell’ attività pratica tutte le alunne hanno migliorato il proprio livello di partenza; in alcune è risultata evidente una positiva rielaborazione degli schemi motori di base, altre hanno fatto rilevare  miglioramenti grazie ad un impegno assiduo.La maggioranza ha preso consapevolezza dell’' importanza dell’' attività motoria al fine del proprio benessere quotidiano. Durante lo svolgimento delle varie attività è emerso nel gruppo un senso di collaborazione e di solidarietà. Molte di loro hanno acquisito una terminologia tecnica e sono in grado di effettuare un primo soccorso in caso di necessità.Nella parte teorica per tutte è stato possibile registrare un miglioramento delle proprie conoscenze iniziali, pertanto la maggioranza di loro ha raggiunto un buon livello di conoscenze, competenze e capacità.I risultati, in riferimento alle competenze acquisite, si possono considerare più che soddisfacenti.

		Campo di testo 6: Parte PraticaPer il consolidamento e la ristrutturazione degli schemi motori di base sono stati eseguiti: vari tipi di corsa, andature e saltelli, circuiti di destrezza e di agilità, rotolamenti, capovolte avanti e indietro, salti in lungo, saltelli con la funicella.Per l’ affinamento delle capacità coordinative sono stati eseguiti: esercizi individuali  a corpo libero o con l’' uso di piccoli attrezzi (vari tipi di palloni, funicelle, cerchi, bastoni, elastici).Per il miglioramento delle qualità motorie condizionali sono stati eseguiti: esercizi di stretching a corpo libero, esercizi con piccoli attrezzi (palla, palla medica, funicella, bastoni, cerchi); esercizi alla spalliera, esercizi in circuito, passivi, esercizi di equilibrio.Per il potenziamento muscolare dei vari distretti corporei sono stati eseguiti: esercizi di tonificazione muscolare eseguiti a corpo libero, ai grandi attrezzi presenti in palestra, con piccoli attrezzi, in circuito.Preacrobatici: esercizi di traslocazione con difficoltà graduate alla spalliera; verticale alla spalliera; capovolta di precisione avanti e dietro su materasso e tappeto.Giochi motori non strutturati con e senza palla all'aperto: palla avvelenata, palla prigioniera, palla quadrata, palla tamburello.Giochi sportivi: pallavolo, basket: fondamentali individuali e di squadra; unihockey.Ginnastica posturale: esercizi di controllo della postura.Parte Teorica- L’' apparato cardiocircolatorio. La piccola e la grande circolazione.          Il cuore. Il ciclo cardiaco. I parametri dell’attività cardiaca. Composizione del sangue. I gruppi sanguigni.           La pressione sanguigna.           Gli effetti dell'attività fisica sull'apparato cardio-circolatorio.                         - Traumatologia dell'apparato cardiocircolatorio: emorragie interne ed esterne, epistassi, ferite.- Corso di BLSD: partecipazione della classe al progetto “"Primo Soccorso”  con intervento di   Operatori Specialisti esterni della Misericordia (valido per educazione civica).- Cinesiologia del sistema muscolare.   
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		Campo di testo 1: Lorenzo Matteucci

		Campo di testo 2: RC

		Campo di testo 3: La classe partiva da una situazione adeguata in termini di conoscenze che di competenze.

		Campo di testo 4: Intenzione primaria è stata quella di aiutare le alunne a sviluppare un personale progetto di vita e uno spiccato senso critico. In relazione alle conoscenze, esse hanno riflettuto sul ruolo della religione nelle società contemporanee analizzando le varie forme religiose presenti nel mondo. Hanno inoltre riflettuto sulla storia del '900 cercando di cogliere l'apporto che il cristianesimo ha dato nell'elaborazione di una coscienza rettamente orientata nella società.

		Campo di testo 4_2: Le lezioni sono state dinamiche, alternando a lezioni frontali momenti dialogici e di confronto interattivo tra le ragazze e con il docente. Durante l'anno non sono mancati periodi in cui gli alunni hanno lavorato in modo autonomo elaborando riflessioni personali in base a quanto veniva richiesto e al materiale fornito dall'insegnante. 

		Campo di testo 4_3: Libri di testo

Materiale cartaceo fornito dal docente

Materiale audiovisivo
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		Casella di controllo 5: Off
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		Campo di testo 5: I risultati ottenuti sono stati buoni.

		Campo di testo 6: Trimestre:

Storia delle religioni

Ebraismo

Islam

Buddhismo

Induismo

Taoismo

I nuovi movimenti religiosi: il fenomeno delle sette religiose

Pentamestre:

I totalitarismi e la resistenza come scelta di coscienza

Ecologia e cristianesimo

La vita dopo la morte e le domande di senso nelle culture antiche e nell'uomo di oggi

Approfondire vari argomenti concernenti l'attualità e suscitare l'interesse verso qualsiasi genere di argomento

Conoscere e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla Vita. 








 


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: Laura Turini

		Campo di testo 2: Scienze umane

		Campo di testo 3: Ad inizio anno scolastico la classe presentava livelli di partenza discreti e buoni  in ordine alle conoscenze disciplinari, ma qualche  criticità quanto a capacità di argomentare utilizzando correttamente il lessico specifico, soprattutto nella forma scritta, e contestualizzare i contenuti appresi in un'ottica interdisciplinare.
La  disponibilità al dialogo educativo si confermva apprezzabile, in continuità con quanto rilevato nel corso dei precedenti anni scolastici.

		Campo di testo 4: ANTROPOLOGIA
Competenze
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della realtà quotidiana
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale con particolare attenzione ai contesti culturali
Saper cogliere e comprendere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea
Acquisire la capacità di partecipare consapevolmente e criticamente a progetti di costruzione della cittadinanza

Abilità
Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie antropologiche e gli aspetti salienti della realtà quotidiana
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale con particolare attenzione ai contesti culturali
Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea.
Acquisire l'attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi;
Comprendere il ruolo e la funzione dell’antropologo nel contesto della complessità sociale contemporanea.

SOCIOLOGIA
Competenze
individuare  collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà quotidiana
Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale
Sapere analizzare, estrapolare le informazioni più significative e interpretare documenti, testimonianze e opere
Usare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa in contesti di relazione interpersonale
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Avere consapevolezza sui diritti e doveri di cittadinanza, riportando sempre la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento delle altre persone, della collettività e dell’ambiente
Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca

Abilità
Saper impiegare in modo consapevole e corretto il lessico disciplinare, soprattutto per leggere fenomeni e problemi del proprio contesto di vita
Comprendere la specificità della professione di sociologo e gli ambiti in cui può essere concretamente esercitata
Saper comprendere i problemi del proprio territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie formative e dei mezzi di comunicazione di massa nonché di quelli della comunità nazionale, europea e mondiale
Sapere effettuare analisi e sintesi per l’organizzazione delle conoscenze acquisite
Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane
Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane
Leggere i fenomeni oggetto di studio e le ricerche in chiave critico-riflessiva.
Saper verificare e valutare i risultati del proprio apprendimento individuando punti forti e punti deboli per intervenire su mancanze, errori, incongruenze e difficoltà

PEDAGOGIA

Competenze
Comprendere e sape usare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in ambito formativo
Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti)
Saper impiegare in modo consapevole e corretto il lessico disciplinare, soprattutto per leggere fenomeni e problemi del proprio contesto di vita
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Avere consapevolezza sui diritti e doveri di cittadinanza, riportando sempre la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento delle altre persone, della collettività e dell’ambiente

Abilità
Saper esprimere con chiarezza ed efficacia le conoscenze pedagogiche apprese
Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Saper esporre, spiegare e contestualizzare i vari sistemi educativi, realizzando analogie e differenze tra loro
Saper comprendere i problemi del proprio territorio, della società civile, del mondo del lavoro, delle agenzie formative e dei mezzi di comunicazione di massa nonché di quelli della comunità nazionale, europea e mondiale
Effettuare collegamenti e confronti tra le varie discipline di studio
Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane
Leggere i fenomeni oggetto di studio e le ricerche in chiave critico-riflessiva


		Campo di testo 4_2: Lezione frontale e dialogata, analisi guidate, esercitazioni in classe, attività di autovalutazione

		Campo di testo 4_3: Appunti e materiale audio-visivo.

Libri di testo:
_Clemente-Danieli,  Lo sguardo da lontano e da vicino per il quinto anno del Liceo delle scienze umane, Paravia-Pearson, Milano 2020
_Avalle Maranzana, Educazione al futuro: la pedagogia del Novecento  e del Duemila, Paravia-Pearson, Milano 2020

J. Dewey,  Il mio credo pedagogico, La Nuova Itaia, Firenze, 1954
L.Milani, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1967


		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		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: Yes

		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: La progressione nell’apprendimento di conoscenze e competenze è stata  abbastanza omogenea anche se, in alcuni casi,  non sono state del tutto superate le criticità rilevate all’inizio dell’anno scolastico.
Pertanto, riguardo ai risultati raggiunti, la classe si può dividere indicativamente in due  fasce numericamente  pressoché equivalenti:


_una prima  fascia composta da  alunne che presentano un livello di conoscenza dei contenuti più che sufficiente e discreto, ma che continuano ad avere qualche difficoltà nell'esporre ed argomentare correttamente le tematiche trattate e nell'utilizzo della  terminologia specifica, soprattutto nella produzione  scritta
_una seconda fascia composta da  alunne che, a partire da  conoscenze disciplinari buone e, in qualche caso, ottime, hanno sviluppato sufficienti e discrete  capacità di attualizzare i contenuti appresi, condurre analisi e istituire collegamenti interdisciplinari nel campo delle scienze umane. La loro capacità espositiva e argomentativa e le competenze lessicali risultano complessivamente di livello adeguato.

		Campo di testo 6: 
IL POTERE E LA POLITICA
I caratteri costitutivi del potere
M. Foucault: la "microfisica del potere"
Il potere nell'analisi di Weber
La democrazia liberale
Un'analisi critica sulla democrazia: il contributo di Tocqueville e Mill
I problemi delle democrazie contemporanee
Il populismo: origini, caratteristiche, rischi
Lo Stato totalitario: l'interpretazione di Hannah Arend

LA RIFLESSIONE DELLA SOCIOLOGIA SULLA SALUTE
I concetti di "salute" e "malattia"
La disabilità:  definizione, forme e rappresentazione storico-sociale
Integrazione e inclusione: le istituzioni di fronte al soggetto disabile
La malattia mentale e le sue diverse rappresentazioni  nella storia
Nuove prospettive sulla salute mentale: l'antipsichiatria
La Legge Basaglia
Strutture e servizi per la salute mentale

IL WELFARE STATE
Definizione e caratteristiche
Storia e configurazioni dello Stato sociale
La nascita del Welfare State: il rapporto Beveridge
Il caso dell'Italia
Le diverse tipologie del Welfare State in Europa
La crisi del Welfare State
Le problematiche del Welfare nel XXI secolo
Dal Welfare State alla Welfare society  
Il terzo settore: definizione e ruolo

I DIRITTI UMANI
La Dichiarazione  universale dei diritti dell'uomo
L'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
I diritti delle donne e dei bambini
La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
Infanzia negata: la situazione attuale

IL SISTEMA SCOLASTICO E I SUOI TRAGUARDI
La nascita della scuola moderna
L'interesse sociologico per la scuola
Le fasi storiche della scolarizzazione
I sistemi scolastici nel mondo occidentale
Le funzioni sociali della scuola
La scuola nel xx secolo: da scuola per pochi a scuola per tutti
Le disuguaglianze sociali nella scuola
La scuola inclusiva: gli studenti disabili nella scuola italiana
I bisogni educativi speciali
L'educazione oltre la scuola: il lifelong learning

STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE NELLA SOCIETÀ
La “stratificazione sociale” e le sue diverse forme
Le teorie sulla stratificazione sociale
La stratificazione in epoca contemporanea
Il superamento delle teorie classiche
Le classi medie come nuovo soggetto sociale
Le trasformazioni delle classi sociali
La mobilità sociale
Le diverse forme di povertà
I "nuovi poveri"             
Letture multidimensionali della povertà

NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA E CONTROLLO
Le norme sociali
Le istituzioni
Status e ruoli
Le trasformazioni delle istituzioni
Le organizzazioni sociali
La burocrazia: caratteri e disfunzioni
Il concetto di “devianza” e la sua complessità
Le prime teorie sull'origine della devianza
Interpretazioni sociologiche del fenomeno della devianza
Il controllo sociale: gli strumenti del controllo, le istituzioni totali
Il carcere: storia e funzioni
INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA
L'industria culturale: cultura e produzione in serie
Lo sviluppo di media e tecnologie della cultura: la stampa, la fotografia, il cinema.
Cultura e società di massa
Le trasformazioni sociali del Novecento
I mass media
La televisione simbolo dell'industria culturale
L’impatto delle tecnologie informatiche sulla produzione culturale
Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa: reazioni e atteggiamenti
La cultura digitale e la cultura della Rete
La fruizione culturale nell'era dell'on demand

LA RELIGIONE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
Le religione come fenomeno sociale
L'analisi sociologica della religione
 Il superamento della religione:  Comte e Marx
La religione come fenomeno collettivo: Durkheim
Il legame tra religione e economia: Weber
La religione nella società di oggi: laicità, globalizzazione e secolarizzazione
Nuove forme ed esperienze religiose
Il fondamentalismo cristiano e il fondamentalismo islamico

LA SOCIETÀ GLOBALE                                                                                               
Significato, uso e storia del termine “globalizzazione”
I presupposti storici, economici e sociali
La globalizzazione sul piano economico, politico e culturale
Riflessioni e prospettive attuali
Le diseguaglianze del mondo globale
L'obiettivo di uno sviluppo sostenibile
Le posizioni critiche:  il movimento no global e la teoria della decrescita
I cambiamenti dello spazio politico: il sovranismo, l'astensionismo e il complottismo

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA
Gli obiettivi principali
Lo svolgimengto della ricerca: fase ideativa e fase di attività pratica
Procedure e strumenti principali utilizzati dal sociologo

LA CITTADINANZA NELL'ERA DIGITALE
Il web e i suoi effetti sulla società
Nativi, immigrati e analfabeti digitali
Il digitale divide                                                                                                       
Il cyberspazio: nuove "comunità" virtuali
La memoria nell'era digitale.
Il comportamento in Rete: le interazioni online, il cyberbullismo, l'Hate Spech
Crescere nell'era digitale
Una nuova agenzia di socializzazione
Imparare con i mezzi digitali
La Rete come strumento di inclusione

LA PARTECIPAZIONE POLITICA
Lo spazio  e le forme della partecipazione
Le consultazioni elettorali
I sistemi elettorali (sintesi)
Il comportamento elettorale
Il fondamento della partecipazione elettorale: l'opinione pubblica

LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL SACRO
Le caratteristiche della religione
Sintesi degli aspetti fondamentali delle principali religioni del mondo
Le diverse interpretazioni del sacro
Significato e funzioni dei riti: riti religiosi e riti non religiosi

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA
Ambiti e metodi dell'antropologo
Malinowski: un nuovo modo di fare ricerca
Le fasi della ricerca antropologica
La ricerca antropologica contemporanea

MIGRAZIONI E MULTICULTURALISMO
Migrazioni di ieri e di oggi
Il dibattito sulle migrazioni
La gestione del fenomeno migratorio e della multiculturalità

MUTAMENTO E POLIEDRICITÀ DEL CONCETTO DI CULTURA
Il contributo delle principali teorie antropologiche
Il rapporto fra identità e alterità nella prospettiva dell'intercultura

LE "SCUOLE NUOVE" IN EUROPA
Il quadro storico
Il rinnovamento educativo in Inghilterra: Cecil Reddie e la scuola di Abbotsholme, Baden-Powell e lo scoutismo
Il rinnovamento educativo in Italia: le sorelle Agazzi e la scuola materna

DEWEY E L'ATTIVISMO STATUNITENSE
Il pragmatismo
Dewey e la sperimentazione didattica
Kilpatrrik e il rinnovamento del metodo

L'ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO
Decroly e la "Scuola dell'Ermitage"
Maria Montessori e "le scuole dei bammbini"
Claparéde e l'"Istituto Jean-Jacques Rousseau"

LE SPERIMENTAZIONI DELL'ATTIVISMO IN EUROPA
L'attivismo francese: Cousinet e Freinet
L'attivismo scozzese: Neill

LE TEORIE DELL'ATTIVISMO IN EUROPA
Férriere e la teorizzazione del movimento attivistico
L'attivismo cattolico: il personalismo di Jacques Maritain
L'attivismo idealistico: Gentile e Lombardo Radice

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL'EDUCAZIONE
La scuola
Il sistema scolastico in una prospettiva internazionale
L'educazione permanente
Il compito educativo del territorio
La pedagogia del tempo libero

L'ALFABETIZAZIONE MEDIATICA
I mezzi di comunicazione di  massa
Un medium tradizionale: la televisione
Un medium contemporaneo: il web 2.0
La media education
I media digitali a scuola e il loro uso formativo

L'EDUCAZIONE DEI CITTADINI DEL FUTURO
L’educazione civica in una “comunità mondiale”
L’educazione ai diritti umani
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile

IL CONTRIBUTO DELL'EDUCAZIONE A UNA SOCIETÀ INCLUSIVA
Il disadattamento
I bisogni educativi speciali
Le strategie formative per i BES

LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE
Bruner e la svolta della  pedagogia
Gardner e un'educazione per il futuro

L'EDUCAZIONE "ALTERNATIVA"IN ITALIA:
Don Milani e l'educazione del popolo

Temi della pedagogia contemporanea
Lo statuto scientifico della pedagogia
L'epistemologia della complessità: il contributo di Edgar Morin

LA RICERCA IN PEDAGOGIA
I principali metodi della ricerca educativa
La ricerca-azione
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: ALESSANDRO CAMICIOTTOLI

		Campo di testo 2: LINGUA E CULTURA LATINA

		Campo di testo 3: Nella  conoscenza della lingua e delle strutture morfosintattiche la classe evidenziava fragilità diffuse e considerevoli lacune, afferenti al biennio. Pertanto è risultata obbligatoria la scelta di affiancare ai testi in lingua la lettura e l'analisi di passi in traduzione italiana, evidenziandone comunque anche gli aspetti formali. Ad ogni modo, rispetto ai livelli di partenza, tutti hanno conseguito dei miglioramenti riscontrabili sia nel metodo di traduzione che dell’apprendimento e nella riflessione sui contenuti. le conoscenze, le capacità e le competenze che risultano acquisite, anche se in modo diversificato, si possono ritenere adeguate all’anno di corso.

		Campo di testo 4: CONOSCENZE:
- Conoscere gli autori e i temi letterari dell’età imperiale, inseriti nel loro contesto e attraverso una piccola antologia di testi, con particolare riferimento a Seneca, Petronio, Lucano, Quintiliano e Tacito.
CAPACITÀ:
- Saper comprendere e orientarsi nella traduzione di un testo proposto, sviluppando le abilità traduttive attraverso il consolidamento e l’ampliamento delle conoscenze linguistiche sia dal punto di vista morfo–sintattico che lessicale.
- Saper leggere testi di autori latini, sviluppando le capacità di analisi, di interpretazione e di collegamento ai vari contesti
.COMPETENZE:
- 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 con un metodo d’approccio rigorosamente basato su formulazioni di ipotesi, loro verifica, conferma o ricerca di nuove ipotesi, per acquistare autonomia interpretativa.
- Leggere, comprendere e interpretare i testi letterari nel loro significato artistico e culturale al di là dei limiti cronologici.

		Campo di testo 4_2: L’analisi dello sviluppo della cultura latina di età imperiale è stata integrata con l’esame degli autori più importanti del periodo, al fine di metterne in evidenza le opere, il pensiero e il rapporto con la cultura del loro tempo. A tale attività si è affiancata la lettura di alcuni testi degli autori suddetti, proposti agli alunni in varie modalità:
- lezione frontale; 
- lezione partecipata con il supporto di diapositive e schemi; 
- laboratorio di traduzione e analisi; 
- modalità a distanza;
- eventuali approfondimenti.
L’analisi delle opere o dei brani, la riflessione sulla lingua e lo studio della storia culturale e 
letteraria sono stati collegati tra loro. In generale si è seguito il seguente metodo:
1. individuazione dei caratteri generali di un periodo storico-culturale con particolare riferimento agli autori più significativi; 
2. riflessione sullo sviluppo nel tempo dei generi letterari che si sono incontrati sottolineando il collegamento con autori e opere studiati gli anni precedenti; 
3. Strutturazione di percorsi a partire prevalentemente dai generi letterari (romanzo, trattato filosofico, satira, oratoria e retorica, storiografia, epigramma), all’interno dei quali si è proceduto alla lettura, analisi, interpretazione e traduzione di brani di opere di alcuni autori più significativi.


		Campo di testo 4_3: Libri di testo, manuali,  dizionari, saggi, fotocopie e materiali forniti dall’insegnante (a disposizione sulla bacheca studenti, e sulla classroom di gsuite), mappe, schemi, materiali in rete, videolezioni e audio registrati.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Yes

		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: La collaborazione alle attività didattiche è stata abbastanza costante e costruttiva per gran parte della classe, che si è impegnata con senso di responsabilità ed interesse, seguendo con attenzione e partecipazione attiva: queste alunne, ciascuna secondo i propri tempi ed in maniera diversa in relazione alle situazioni di partenza, hanno migliorato il metodo di lavoro, anche se per molte permane un approccio prevalentemente mnemonico ed una limitata autonomia, e solo alcune hanno sviluppato competenze di rielaborazione personale dell’acquisito. Alcune alunne, invece, a causa della frequenza poco assidua ed della discontinuità di partecipazione ed impegno, hanno fatto registrare solo limitati progressi, acquisendo, comunque, in maniera essenziale i contenuti disciplinari, che, se guidate, sono in grado di strutturare e rielaborare.
Nell’ambito delle competenze gli alunni in generale, anche se a livelli diversi, riescono a:
1. individuare la struttura globale del testo nelle sue connessioni logiche;
2. analizzare le strutture morfologiche e sintattiche e individuare le caratteristiche salienti dello stile;
3. riflettere sul significato contestuale del lessico;
4. collegare il testo al contesto culturale e letterario.

		Campo di testo 6: L’elegia a Roma: dai preneoterici a Cornelio Gallo.

Tibullo: vita e opere; figure, temi e stile del Corpus Tibullianum .

Properzio: vita e opere; figure, temi e stile dell’elegia di Properzio.

Ovidio. La vita. Le opere. La lingua e lo stile. Opere: Amores. Heroides. Ars amatoria. Metamorfosi. Lettura e analisi di brani tratti dall’antologia: Il catalogo delle donne (Amores, in italiano); Come sedurre al circo (Ars amatoria, in italiano); Apollo e Dafne (Metamorfosi, in latino).

Seneca. La vita. Le opere. Caratteri della filosofia di Seneca. I Dialogi. I trattati filosofici. Le Epistulae morales ad Lucilium. Le tragedie. Lettura e analisi di brani tratti dall’antologia: Dio è nell’anima dell’uomo (Epistulae morales ad Lucilium, in italiano); Insoddisfazione e taedium vitae (De tranquillitate animi, in italiano); La felicità del saggio è la virtù (De vita beata, in latino); Chi vive il presente non teme la morte (Epistulae morales ad Lucilium, in latino); Legittimità del suicidio (Epistulae morales ad Lucilium, in latino).

Petronio. La vita. I modelli letterari. Il Satyricon e gli altri generi letterari. La Cena Trimalchionis. Forme del realismo petroniano. La lingua e lo stile. Lettura e analisi di brani tratti dall’antologia: Entra in scena Trimalchione (Satyricon, in italiano); Fortunata tuttofare (Satyricon, in latino); Trimalchione inscena il suo funerale (Satyricon, in italiano); Il lupo mannaro (Satyricon, in latino); La vedova e il soldato: l’incontro (Satyricon, in italiano); La vedova e il soldato: un finale inatteso (Satyricon, in latino).

Tacito. La vita. La visione storico-politica. La tecnica storiografica. La lingua e lo stile. Opere: Agricola e Annales. Lettura e analisi di brani tratti dall’antologia: Il discorso di Calgaco (Agricola, in italiano); L’avvelenamento di Britannico (Annales, in latino); Il matricidio (Annales, in latino); Il suicidio di Seneca (Annales, in italiano); L’incendio di Roma (Annales, in latino).

Apuleio. La vita. Le opere retoriche e filosofiche. Le Metamorfosi. La lingua e lo stile. Lettura e analisi di brani tratti dall’antologia: La facola di Amore e Psiche. L’inizio della favola (Metamorfosi, in italiano); La curiositas: Psiche osserva Anore addormentato (Metamorfosi, in latino); La curiositas: l’infrazione fatale (Metamorfosi, in latino); Il lieto fine (Metamorfosi, in italiano).
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Monica Menna

		Campo di testo 2: Lingua e cultura straniera inglese

		Campo di testo 3: Il ripasso delle abilità di Reading Comprehension e di Listening e la prova di ingresso nelle prime settimane dell'anno scolastico hanno confermato livelli variegati della classe ed hanno evidenziato difficoltà e lacune di base in diversi studenti.

		Campo di testo 4: Le competenze disciplinari previste per la quinta classe del Liceo delle Scienze Umane fanno riferimento al consolidamento del livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue Comunitarie e alle abilità di Listening-Reading-Speaking-Writing. L'attività didattica si è concentrata sui seguenti obiettivi:

Conoscenze
- consolidamento e ampliamento delle strutture morfo-sintattiche, funzioni comunicative e lessico in riferimento alla microlingua di indirizzo
- conoscenza dei contenuti degli argomenti trattati a carattere letterario.

Competenze
- comprendere il senso generale dei testi scritti originali e ricavarne informazioni
- comprendere e interagire in contesti dove è richiesto l'uso della L2
- produrre in modo corretto e comprensibile testi scritti.

Capacità
- formulare domande e rispondere in maniera personale
- saper sintetizzare sia oralmente che per iscritto il contenuto dei testi trattati
- saper effettuare l'analisi dei testi letterari
- saper effettuare collegamenti pluridisciplinari

		Campo di testo 4_2: Gli argomenti letterari sono stati presentati oralmente dall'insegnante con il supporto di mappe, sintesi e schemi alla lavagna. I testi sono stati ascoltati e/o letti, tradotti e commentati dall'insegnante o dagli alunni favorendo l'interazione, l'apporto personale e l'individuazione di collegamenti tra diversi argomenti e varie discipline. La lettura dei testi era generalmente seguita da analisi del testo ed esercizi di comprensione proposti dal libro di testo.

- lezione frontale 
- schematizzazioni alla lavagna
- traduzioni inglese/italiano
- lettura estensiva e intensiva

		Campo di testo 4_3: Libri di testo:

- Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Time Machine, Dea scuola.
- Jacopo D'Andria Ursoleo, K.Gralton, The Complete Invalsi, Helbling.

		Casella di controllo 1: Yes

		Casella di controllo 5: Yes

		Casella di controllo 2: Yes

		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: 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: Nel complesso la classe possiede una discreta conoscenza degli argomenti trattati e sa esprimerli con un linguaggio accettabile. Gli obiettivi disciplinari non sono stati completamente raggiunti da alcuni alunni, mentre un gruppo più ristretto possiede un buon livello di preparazione, sa esprimersi in modo appropriato e per lo più corretto ed organizzare le proprie conoscenze in maniera autonoma e consapevole.

		Campo di testo 6: Dal libro di testo Time Machine:

- Romantic Poetry: Percy Bysshe Shelley - Ode to The West Wind (pp.196, 200)
- The novel in the Romantic Age (pag. 210)
- Jane Austen - Pride and Prejudice (pp. 212, 214)
- Mary Shelley - Frankenstein (pp. 224, 226)
- The Victorian Age (pag. 236)
- The novel in the Victorian Age (pag. 242)
- Charles Dickens - Hard Times (pp. 246, 252)
- The United States: birth of a nation
- Slavery and the American Civil War
- Robert Louis Stevenson - The Strange Case of Dr Jackyll and Mr Hyde (pp. 266, 268)
- Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray (pp. 278, 280)
- Theatre in the Victorian Age (pag. 320)
- George Bernard Shaw - Pygmalion (pp. 326, 327)
- The 20th Century (pag. 336)
- The novel in the Modern Age (pag. 344)
- James Joyce - The Dead (pp. 358, 360)
- The war poets: Wilfred Owen - Dulce et decorum est
- George Orwell - Nineteen Eighty-Four  (pp. 366, 368)
- Drama for our time (pag. 490)
- Samuel Beckett - Waiting for Godot (pp. 492, 494)








 


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: Silvio Cenci

		Campo di testo 2: STORIA

		Campo di testo 3: Dalle esercitazioni svolte, dai colloquio e dai test diagnostici, possiamo delineare un primo quadro con un livello sostanzialmente basso. Al suo interno la classe presenta alcuni elementi più deboli, sia per capacità che per bagaglio di competenze.

		Campo di testo 4: OBIETTIVI (in termini di conoscenze, competenze, capacità)In generale si fa riferimento alla programmazione di area, e in particolare per questa classe:- Conoscenza dei temi centrali: dagli ultimi dell'Ottocento al Secondo dopoguerra, fino al "Miracolo italiano".- Capacità di argomentare, con fluidità ed adeguato lessico disciplinare, sulle tematiche fondamentali del periodo studiato.- Competenze: utilizzare le conoscenze e le competenze apprese.

		Campo di testo 4_2: Esame critico delle testimonianze; confronto tra diverse culture e civiltà; valorizzazione dell'interrogazione, del dialogo, del confronto e della discussione.Lezione frontale partecipata, guidata (con fase di problematicizzazione iniziale, domande-guida tali da condurre l'alunno a scoprire da solo le varie fasi dell'argomento preso in esame), "problem solving", lavori individuali e attività guidate.Le pagine di Storia del manuele sono state arricchite dalla lettura di testi che hanno avuto per oggetto tematiche e argomenti storici del Novecento.

		Campo di testo 4_3: LIBRI DI TESTO- Borgognone G., Carpanetto D., L’' idea della storia- Volume 3°, Pearson-ed. Scolastiche B. Mondadori.ALTRO- Antonio Scurati, M, l' uomo del secolo, Bompiani - Elsa Morante, La storia, Einaudi-Materiale audiovisivo di carattere storico.-Consultazioni di fonti, documenti e atlanti storici.

		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: Off

		Casella di controllo 9: Yes

		Casella di controllo 5_2: Yes

		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: La classe, nel suo complesso, è caratterizzata da una soddisfacente combinazione di attenzione, impegno e partecipazione, pur con le ovvie diversificazioni da discente a discente.Se lo studio, in generale, si conferma prevalente scolastico e piuttosto mnemonico, tuttavia, si può apprezzare, in alcune alunne, una certa capacità di rielaborazione critica dei contenuti studiati.Nella classe si palesano gruppi di livello diversificato: una fascia presenta apprezzabili capacità di analisi, sintesi e una buona rielaborazione dei contenuti; un'altra parte, pur raggiungendo risultati discreti, palesa una preparazione manualistica, scolastica e poco incline a uno sviluppo critico degli argomenti appresi; in un terzo gruppo, infine, emergono alcune difficoltà nella rielaborazione personale dei concetti appresi, e, pur mostrando alcune fragilità, ha raggiunto un livello di base abbastanza adeguato.

		Campo di testo 6: DALLA NASCITA DELLA SOCIETÀ DI MASSA AL PRIMO DOPOGUERRA -La nascita della società di massa -Il mondo all' inizio del Novecento -L' Italia Giolittiana-La I Guerra Mondiale-La Rivoluzione Russa -Il Primo Dopoguerra-L' Italia dalla crisi del dopoguerra all' ascesa del Fascismo-La crisi del 1929 e il “New Deal”L’' ETÀ DELLE DITTATURE E LA II GUERRA MONDIALE -Il regime fascista in Italia-La Germania nazista-lo Stalinismo nell’Unione sovietica- I Prodromi della II Guerra mondiale-La II Guerra mondialeL ' ETÀ DEL BIPOLARISMO -Le origini della Guerra fredda (sintesi)-Guerra Fredda, ricostruzione e decolonizzazione (sintesi)-Italia: dal II Dopoguerra al "miracolo economico"
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		Campo di testo 1: Alessio Innocenti

		Campo di testo 2: FILOSOFIA

		Campo di testo 3: La Classe, composta da 20 allieve, ha dimostrato di aver interiorizzato i nuclei tematici
fondamentali della disciplina oggetto di studio dei due precedenti anni scolastici. Il livello di
partenza, pertanto, appare più che soddisfacente così come risulta adeguato l'approccio delle ragazze nei confronti dell'impegno richiesto dalla classe quinta. L'acquisizione del lessico proprio della disciplina è da considerarsi discreto. 
Permangono fisiologicamente alcune differenziazioni tra le alunne dovute sia alla capacità individuale di rielaborazione e restituzione dei saperi, sia al metodo di studio utilizzato.

		Campo di testo 4: In riferimento agli obiettivi disciplinari, oltre a rimandare alle linee guida e agli intenti
programmatici indicati dal Dipartimento di afferenza della disciplina (SU e Filosofia), l'offerta
formativa del docente si è focalizzata sui seguenti punti:
- acquisizione delle principali tematiche trattate dagli autori più incisivi nel panorama filosofico
nei secoli XIX e XX anche con riferimenti alla realtà attuale;
- capacità di padroneggiare la terminologia tecnica della filosofia, arricchimento del lessico e
della proprietà dialettica ed espositiva;
- capacità di cogliere nessi e collegamenti a livello multi ed interdisciplinare, effettuando raffronti
all'interno di macro-argomenti propri del sapere umanistico,
- riuscire nell'approccio diretto con passi scelti degli autori trattati e lettura integrale di un'opera al
fine di far sviluppare nelle allieve capacità interpretative, analitiche e di rielaborazione.

		Campo di testo 4_2: Il metodo utilizzato dal docente, dopo l'emergenza sanitaria del biennio precedente, è tornato ad
essere quello specifico della didattica in presenza. Si è cercato di privilegiare il metodo del
dibattito accompagnato dalla rielaborazione e dalla discussione collettiva sui principali
argomenti trattati, oggetto di riflessione. L'uso del manuale è stato progressivamente ridotto, al
fine di evitare l'acquisizione di un sapere troppo mnemonico e libresco. In preparazione
all'Esame di Stato si è utilizzato un approccio interdisciplinare che consentisse alla classe di
rafforzare le competenze trasversali e di riuscire a cogliere autonomamente nessi e collegamenti
fra le materie oggetto di studio.

		Campo di testo 4_3: Nello svolgimento dell'attività didattica, sono stati utilizzati i seguenti materiali/strumenti:
- Manuale in adozione (si rimanda, in calce, al programma svolto);
- Schemi forniti dal docente e mappe concettuali;
- Lezioni frontali;
- Dibattito di gruppo con interventi individuali;
- Testi e passi scelti d'autore su specifici argomenti trattati.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		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: La Classe, al termine del presente anno scolastico, ha raggiunto un buon livello di preparazione
conseguendo risultati complessivamente omogenei, pur con alcune differenziazioni. Una metà
della classe studia con regolarità e manifesta un impegno costante, ottenendo risultati soddisfacenti, nonostante permangano alcune incertezze nella capacità di collegamento fra i vari nuclei tematici. Un secondo gruppo ha lavorato con serietà, dimostrando interesse per gli spunti offerti dal docente e procedendo in autonomia nella gestione del lavoro: i risultati sono, in questo caso, decisamente apprezzabili e in alcuni casi molto buoni. Un terzo gruppo, più circoscritto, pur raggiungendo risultati discreti, è caratterizzato da una minore capacità di gestione del programma nel suo complesso. In generale, il comportamento della classe è da considerarsi propositivo e improntato al rispetto delle consegne. Da un punto di vista relazionale e dialogico col docente, le allieve appaiono mature e rispettose. Per quanto riguarda le valutazioni e la programmazione delle alunne con piano differenziato, si rimanda ai rispettivi fascicoli.

		Campo di testo 6: Manuale consigliato: Massaro D., La meraviglia delle idee, 3. La filosofia contemporanea,
Paravia, 2015
Il programma si è concentrato sulla trattazione dei seguenti nuclei tematici: 
-Il pensiero di A. Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione; il velo di Maya ed il
ribaltamento del noumeno. Il pessimismo e la sofferenza universale; l'illusione dell'amore. Dalla
voluntas alla noluntas: le vie di liberazione dal dolore del Wille zum Leben (arte, etica, ascesi).
Raffronto con la poetica leopardiana.
-L'esistenzialismo di S. Kierkegaard. L'esistenza come possibilità e fede; il carattere ineluttabile
della scelta (aut-aut) e l'angoscia del vivere. Gli stadi dell'esistenza: vita estetica, etica e religiosa.
La categoria del singolo. Disperazione e fede: paradosso e scandalo nella figura di Abramo.
-Dallo spirito all'uomo: L. Feuerbach. La critica all'idealismo e alla religione. Il materialismo
come interpretazione dell'esistenza umana; l'alienazione religiosa.
-K. Marx: vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo: il distacco dalla dialettica
hegeliana. La concezione materialistica della storia: il rapporto struttura-sovrastruttura. Il
manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. Das Kapital: economia,
merce, lavoro e plusvalore: lo sfruttamento attraverso i mezzi di produzione. Il rapporto M-D-M e
D-M-D;. I quattro significati di alienazione e l'ipotetico crollo del sistema capitalistico.
La religione come oppio dei popoli.
-Scienza e progresso: il positivismo. A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle
scienze. La fiducia nel progresso scientifico. La nascita della sociologia e la religione della nuova
umanità.
-La crisi delle certezze filosofiche: F. Nietzsche, vita ed opere. Il periodo giovanile: la nascita
della tragedia e la concezione della storia (Considerazioni inattuali). Il tramonto dell'Occidente e
il sopravvento dell'apollineo. Il cristianesimo come malattia dell'animo e la morale degli schiavi.
Il periodo illuministico: la filosofia del mattino e l'annuncio della morte di Dio; la fine delle
illusioni metafisiche. La filosofia del meriggio e l'avvento di Zarathustra: il ruolo dell'Oltreuomo e la teoria dell'eterno ritorno. L'ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori; il problema del nichilismo e il suo superamento. La volontà di potenza.
-La rivoluzione psicoanalitica: Freud. La vita, le opere, la scoperta dell'inconscio. Dall'isteria, alle
nevrosi e alle psicosi: i primi casi studiati da Freud. La realtà dell'inconscio e le vie di accesso al
lato più oscuro della mente (ipnosi, libere associazioni, transfert). Le due topiche e la
scomposizione della personalità (Es, Io e Super-Io). Contenuto dei sogni e interpretazione del
materiale onirico. Le fasi dello sviluppo psico-sessuale: devianze e complesso di Edipo.
-H. Bergson: l'essenza del tempo, il ricorrdo e la memoria. Il tempo come flusso interiore e
dell'anima. Lo slancio vitale e l'evoluzione creatrice.
-L'esistenzialismo del XX secolo. Il contributo di M. Heidegger: vita, opere, contesto culturale.Il primo Heidegger e la rifondazione dell'ontologia: Essere ed esistenza. Il Dasein, il mondo e gli
altri: la comprensione e la cura come metodi di relazione. Il primato dell'ermeneutica. Esistenza autentica e deiezione: individualità e smarrimento nel Si impersonale. La concezione del tempo: il futuro come scenario del pro-gettarsi dell'uomo. Il secondo Heidegger: la riflessione sull'orizzonte dell'Essere. L'avvento del tecnicismo e lo smarrimento dell'Essere negli enti (Gestell): il rischio del nichilismo esistenziale. L'arte ed il linguaggio come vie di incontro con l'autenticità dell'esistere; l'uomo come Pastore dell'Essere.
-La visione più cupa dell'esistenzialismo: il contributo di J. P. Sartre; caratteri generali.
-Caratteri generali della Scuola di Francoforte e contributi al dibattito sul '900. 
-La riflessione politica: H. Arendt. La testimonianza degli orrori del nazifascismo; origine del
totalitarismo e politèia perduta.
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		Campo di testo 1: CRISTINA BALDI

		Campo di testo 2: MATEMATICA

		Campo di testo 3: In generale all'inizio dell'anno si notavano livelli differenziati. Sebbene alcuni alunni non mostravano difficoltà nella risoluzione di equazioni e disequazioni e nel trovare la giusta strategia risolutiva, la maggior parte della classe presentava una insufficiente conoscenza degli argomenti fondamentali trattati negli anni precedenti. 

		Campo di testo 4: FUNZIONI E LIMITI:Conoscenze:Conoscere la definizione di funzione. Conoscere il concetto di dominio di una funzione. Conoscere le proprietà delle funzioni. Conoscere il concetto di intorno. Conoscere il concetto intuitivo di limite. Conoscere le forme indeterminate. Conoscere il concetto di continuità di una funzione. Conoscere i teoremi sulle funzioni continue. Conoscere il concetto di asintoto.Abilità:Saper riconoscere se una relazione è una funzione. Saper determinare il dominio di una funzione. Saper studiare il segno di semplici funzioni. Saper calcolare i limiti finiti e infiniti di funzioni anche in forma indeterminata. Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione. Saper calcolare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali o obliqui di una funzione.CALCOLO DIFFERENZIALE:Conoscenze:Comprendere il concetto di derivata.  Conoscere i vari punti di non derivabilità di una funzione. Conoscere le regole di derivazione. Conoscere il concetto di derivata successiva. Conoscere la regola di De L’Hospital. Comprendere il concetto di crescenza e decrescenza di una funzione. Conoscere il concetto di massimo e minimo relativo ed assoluto. Comprendere il concetto di concavità e convessità di una funzione. Conoscere il concetto di flesso di una funzione.Abilità:Saper calcolare le derivate di semplici funzioni sia con la definizione che con le regole di derivazione. Saper riconoscere dal grafico i punti di non derivabilità. Saper calcolare i limiti applicando la regola di De L’Hospital. Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di semplici funzioni. Saper determinare i massimi e minimi relativi ed assoluti di semplici funzioni. Saper determinare gli intervalli di concavità e convessità di semplici funzioni. Saper determinare i flessi di semplici funzioni. Saper effettuare lo studio completo di funzioni razionali.

		Campo di testo 4_2: Le lezioni sono state per lo più introdotte in maniera problematica cercando di coinvolgere i ragazzi nella scoperta delle varie formule e dei vari argomenti. I vari argomenti trattati sono stati formalizzati per mezzo di lezioni frontali, affiancate da esercizi di consolidamento, lezioni interattive e discussioni guidate come momento di approfondimento, di verifica e di rielaborazione critica degli argomenti trattati. Talvolta si è lasciato spazio a momenti di lavoro autonomo degli studenti per affrontare e risolvere esercizi e problemi e al lavoro di gruppo. 

		Campo di testo 4_3: Libro di testo, LIM.

		Casella di controllo 1: Off

		Casella di controllo 5: Off

		Casella di controllo 2: Yes

		Casella di controllo 6: Off

		Campo di testo 7: 

		Casella di controllo 3: Off

		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: Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi. I risultati sono differenziati in base alle attitudini ed all'impegno personali. I ragazzi sanno riconoscere le proprietà fondamentali di una funzione dal grafico e dalla legge analitica. Le derivate e la crescenza/decrescenza di una funzione sono stati trattati nella parte finale dell'anno. I ragazzi sono riusciti a leggere un grafico di funzione completo, per quanto riguarda lo studio di funzione  sono riusciti  ad eseguirlo per funzioni razionali intere e fratte.

		Campo di testo 6: Ripasso: equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di primo e secondo grado, disequazioni fratte, sistemi di disequazioni, scomposizione in fattori, sistemi di equazioni con metodo di sostituzione,punti e retta nel piano cartesiano, logaritmo ed esponenziale,funzioni goniometricheRichiami e approfondimenti sulle funzioni e loro proprietà ( pari, dispari, crescente, decrescente).Determinazione del dominio di una funzione, del segno e delle intersezioni con gli assi cartesiani data la legge analitica.Intorni di un punto e di infinito.Limiti di funzioni reali di variabile reale (definizioni). Enunciato del teorema di unicità del limite, del teorema della permanenza del segno, del teorema del confronto.Calcolo dei limiti e forme indeterminate (forme determinate: infinito/infinito, +infinito-infinito, 0/0).Ricerca degli asintoti di una funzione.Grafico probabile di una funzione a partire dalla legge analitica (per funzioni razionali intere e fratte).Definizione di funzione continua.Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione, riconoscimento dei punti di discontinuità dal grafico e dalla legge analitica.Lettura delle proprietà di una funzione dal grafico.Derivata di una funzione in un punto. Funzione derivata. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione. Teorema di De L'Hospital.Funzione crescente e decrescente in un intervallo in relazione alla derivata prima. Ricerca dei punti stazionari.Studio di funzioni razionali.
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RISULTATI OTTENUTI in termini di competenze







PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: CRISTINA BALDI

		Campo di testo 2: FISICA

		Campo di testo 3: All'inizio dell'anno la classe conosceva le leggi fondamentali trattate nei due anni precedenti ma si notava una criticità diffusa a saper trovare la giusta strategia nella risoluzione di esercizi. Gli alunni si mostravano attenti ed interessati.

		Campo di testo 4: Conoscenze:Conoscere i principali fenomeni elettrostatici. Conoscere la Legge di Coulomb. Conoscere il concetto di campo elettrico e di potenziale elettrico. Conoscere le caratteristiche di un condensatore. Conoscere il concetto di corrente elettrica.Conoscere il concetto di resistenza e le leggi di Ohm. Conoscere le caratteristiche di un circuito elettrico. Conoscere i fenomeni magnetici di base. Conoscere il concetto di campo magnetico.Conoscere i fenomeni di interazione tra campi magnetici e correnti elettriche. Cenni sulle onde elettromagnetiche. Conoscere le caratteristiche essenziali   dell’energia nucleare. Elementi di base della teoria della relatività.Abilità:Saper riconoscere fenomeni elettrostatici nel contesto della realtà quotidiana.Saper risolvere semplici problemi di elettrostatica. Saper risolvere semplici problemi sul campo elettrico e sul potenziale. Saper risolvere semplici esercizi sulla corrente elettrica. Sapere applicare le leggi di Ohm. Saper esaminare semplici questioni relative ai circuiti elettrici. Inquadrare i fenomeni magnetici nel contesto della realtà quotidiana. Saper risolvere semplici problemi di elettromagnetismo. Riconoscere applicazioni delle onde elettromagnetiche nella realtà quotidiana. Riconoscere e saper inquadrare applicazioni e rischi dell’ uso dell’ energia nucleare. Saper inquadrare criticamente i concetti di simultaneità e di tempo alla luce della revisione relativistica.

		Campo di testo 4_2: Le lezioni sono state per lo più introdotte in maniera problematica cercando di coinvolgere gli alunni nella formulazione di ipotesi e nella scoperta dei vari fenomeni fisici e dei vari argomenti, allo scopo di sollecitare l’interesse e la curiosità dei ragazzi e di stimolarne le capacità di analisi e logiche. I vari argomenti trattati sono stati formalizzati per mezzo di lezioni frontali, affiancate da esercizi di consolidamento, attività di laboratorio, lezioni interattive e discussioni guidate come momento di approfondimento, di verifica e di rielaborazione critica degli argomenti trattati.

		Campo di testo 4_3: Libro di testo. Supporti multimediali. LIM. strumenti di laboratorio.

		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: 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: Tutti i ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi minimi e conoscono le scoperte e le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo. I risultati sono differenziati in base all'interesse ed allo studio personale. Gran parte della classe ha raggiunto livelli di apprendimento buoni e talvolta ottimi.

		Campo di testo 6: Ripasso dei contenuti di fisica propedeutici per l'anno in corso: equivalenze, grandezze nel S.I., grandezze vettoriali e scalari e operazioni, velocità e accelerazione, moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, circolare e parabolico,forze ed equilibrio di un punto materiale, principi della dinamica, fluidi ( concetto di pressione, spinta di Archimede), lavoro,energia cinetica e potenziale, conservazione dell'energia meccanica, legge di gravitazione universale.Le cariche elettriche:elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, definizione operativa di carica elettrica, legge di Coulomb, elettrizzazione per induzione.Campo elettrico:vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo elettrico.Potenziale elettrico:energia elettrica, potenziale elettrico e differenza di potenziale, superfici equipotenziali, fenomeni di elettrostatica, il condensatore, moto di una carica in un campo elettrico.La corrente elettrica: intensità di corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti elettrici, collegamento in serie e in parallelo, la prima  e seconda legge di Ohm, resistori in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo, prima e seconda legge di Kirchhoff, effetto Joule ( trasformazione di energia elettrica in energia interna).Campo magnetico:forza magnetica e linee di campo, esperienze di Oersted e Faraday,intensità del campo magnetico, forza magnetica su un filo percorso da corrente, campo magnetico di un filo percorso da corrente, spira e solenoide, teorema di Gauss.Argomenti non ancora affrontati ma che si ritiene di trattare entro la fine dell'anno scolastico in base alle ore residue e alla curiosità ed interesse degli alunni:Le onde elettromagnetiche: accenno alle equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico.Accenno alla relatività: invarianza della velocità della luce, dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze, equivalenza massa-energia, quanti di luce.Accenno all'energia nucleare: i nuclei degli atomi, la forza nucleare, la radioattività, fissione e fusione nucleare.
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PROGRAMMA SVOLTO





		Campo di testo 1: Cristina Contrasto

		Campo di testo 2: Scienze della Natura

		Campo di testo 3: Il livello di partenza della classe a inizio anno risultava mediamente buono, la maggior parte delle alunne aveva già consolidato un metodo di studio organizzato e funzionale.In pochi casi sono state riscontrate delle lacune pregresse che sono state solo in parte recuperate nel corso dell'anno.

		Campo di testo 4: - Saper utilizzare il linguaggio specifico;- comprendere i processi caratteristici dell'indagine scientifica e il rapporto fra teoria e attività sperimentale; - comprendere le potenzialità e i limiti della ricerca scientifica;- saper comunicare i risultati dell'indagine scientifica attraverso forme di espressione orale e scritta;- saper collegare i vari argomenti con le problematiche della salute e dell'ambiente.- Sapere applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita quotidiana anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi  di attualità di carattere scientifico e tecnologico.

		Campo di testo 4_2: Le lezioni sono state affrontate attraverso le seguenti metodologie:- Lezione frontale con approccio logico-deduttivo- Lezione partecipata- Rappresentazioni grafiche alla lavagna- Lezione mediante PowerPoint

		Campo di testo 4_3: Gli strumenti utilizzati comprendono: - Libro di testo: “"Percorsi di scienze naturali. Chimica organica, biochimica, biotecnologie, tettonica"   di H.Curtis-N.S. Barnes ed. Zanichelli- Lavagna- Supporti audiovisivi- PowerPoint- articoli e materiali forniti dall'insegnante

		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: 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: Le alunne si sono impegnate con costanza nel corso dell'anno ottenendo risultati in generale soddisfacenti, tuttavia l'adeguata comprensione degli argomenti proposti non si è sempre rivelata immediata e pertanto si è reso necessario procedere lentamente e gradualmente. La partecipazione alle lezioni non è sempre stata attiva e perlopiù limitata ad un piccolo gruppo di studentesse.Nell'ambito cognitivo un nutrito gruppo di alunne ha acquisito conoscenze approfondite. Per il resto della classe il livello di preparazione raggiunto risulta buono e in pochi casi sufficiente.In termini di competenze e capacità solo un piccolo gruppo di studentesse ha sviluppato buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei contenuti. Tutte le alunne hanno ampliato il proprio lessico scientifico e migliorato le capacità espositive. 

		Campo di testo 6: Le reazioni di ossido-riduzione (cenni)Elementi di chimica organica (cenni)•  L'atomo di carbonio e i composti organici•  Idrocarburi saturi e insaturi: principali caratteristiche di alcani, alcheni e alchini•  Gli idrocarburi aromatici •  Gli isomeri: isomeria di struttura, isomeria di posizione•  La stereoisomeria: isomeria ottica e geometrica•  Gruppi funzionali: principali caratteristiche di  alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi•  I polimeri e le materie plasticheLe basi della biochimica•  Composizione dei viventi e biomolecole•  I carboidrati: struttura e funzioni di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi•  I lipidi: struttura e funzioni di trigliceridi, fosfolipidi, steroidi•  Il ruolo biochimico delle vitamine•  Le proteine: struttura e funzioni, gli  amminoacidi e il legame peptidico, i diversi gradi di organizzazione•  Gli enzimi: ruolo, struttura e meccanismo di azione Il metabolismo cellulare•  Le reazioni metaboliche, catabolismo e anabolismo •  ATP e il trasporto di energia, le reazioni accoppiate •  Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, mitocondri e respirazione cellulare (non sono state approfondite le singole reazioni della glicolisi e del ciclo di Krebs)••  Fermentazione alcolica e lattica (caratteristiche generali)••  Il metabolismo dei lipidi••  Il metabolismo delle proteine••  La fotosintesi clorofilliana: i cloroplasti, fase luminosa e ciclo di Calvin (non sono state approfondite le singole reazioni)Struttura e funzione degli acidi nucleici•  Nucleotidi e acidi nucleici, struttura di  DNA e RNA•  Duplicazione semiconservativa del DNA•  La sintesi proteica: trascrizione e traduzione dell'mRNA in proteine•  La struttura dei cromosomi•  Il genoma umano La regolazione genica •  Regolazione genica nei procarioti: l'operone e il controllo dell'espressione genica attraverso molecole che “"accendono" o "spengono" i geni secondo il modello dell'operone lattosio e dell'operone triptofano•  Il controllo dell'espressione genica negli eucarioti e il differenziamento cellulare•  Livello di condensazione della cromatina•  Epigenetica e interazioni tra istoni e DNA( processi di metilazione e acetilazione)•  Regolazione della trascrizione e maturazione dell'mRNA•  Regolazione genica a livello della traduzione Genetica dei batteri•  Struttura della cellula procariotica•  Criteri di classificazione dei batteri •  I plasmidi e lo scambio di materiale genetico nei batteri: meccanismi di coniugazione, trasformazione, trasduzioneGenetica dei virus•  Struttura, caratteristiche generali e classificazione•   Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno.•  Trasduzione generalizzata e trasduzione specializzata•  Provirus e retrovirus a RNADNA ricombinante e biotecnologie•  Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione e loro utilizzo.•  Vettori di inserimento, clonaggio e clonazione. PCR. Progetto Genoma Umano.•  Biotecnologie e organismi GM. Utilizzo di organismi GM in ambito agro-alimentare, farmacologico e ambientale. Clonazione della pecora Dolly.Biotecnologie  e medicina•  La base molecolare delle malattie, terapie geniche, cellule staminali•  I microrganismi e le malattie infettive: i coronavirus•  I vaccini





