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Obiettivi educativi della classe

1.Diventare consapevoli del proprio percorso formativo e scolastico e quindi
acquisire la capacità di autovalutarsi, accettando i propri limiti ed errori e
valorizzando i propri punti di forza. 

2.Valorizzare il confronto e la collaborazione anche con opinioni e
posizioni diverse come forma non solo di rispetto ma anche di arricchimento
reciproco.

3.Assolvere i propri doveri ed esercitare i propri diritti consapevolmente.

4.Dimostrare di avere acquisito un atteggiamento maturo di disponibilità e
di collaborazione reciproca nei confronti degli insegnanti e dei compagni.

5. Avere consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze
e sapersi adattare con flessibilità ai cambiamenti ed ai contesti.



Lingua e letteratura italiana

Obiettivi educativi

Sviluppare una sempre maggiore
 responsabilizzazione rispetto all'impegno scolastico e una capacità
di autovalutazione che porti ad un ulteriore miglioramento del metodo di
studio e dei processi di apprendimento  Sviluppare con la Docente un rapporto
fondato sulla sincerità, la fiducia e la collaborazione per il più
agevole conseguimento degli obiettivi comuniSviluppare interesse e capacità di
approfondimento di quanto studiato;Favorire la cooperazione e il dialogo all'interno
della classe e un confronto corretto e rispettoso tra le diverse idee;Sviluppare una sempre
maggiore capacità critica e
autonomia nell'elaborazione delle proprie opinioni;Collocare l'esperienza personale in un sistema
di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, a tutela dei
singoli, della collettività, dell'ambiente e dei beni culturali;Favorire la riflessione sulla complessità
della
società contemporanea;Sviluppare una sempre maggiore consapevolezza del
potere e del valore delle parole e della necessità di comunicare
scegliendo accortamente i termini e il registro linguistico  per
realizzare una comunicazione rispettosa dell'altro in qualsiasi
 contesto comunicativo e qualsiasi mezzo si stia utilizzando
 ; Attraverso la lettura dei testi letterari e la
conoscenza delle idee e dei sentimenti di poeti e scrittori, imparare a
confrontarsi con essi per conoscere meglio se stessi;Sviluppare il gusto del bello e
dell'armoniaSviluppare una sempre maggiore
consapevolezza dell'insostituibile valore formativo degli
studia humanitatis nell'orientare l'uomo contemporaneo e se stessi nelle
difficili scelte da compiere  

Competenze trasversali (come da programmazione del
Dipartimento di Lettere)

Elaborare una riflessione critica che utilizzi i
contenuti appresi, eventualmente contestualizzandoli in una situazione
contemporaneaAnalizzare
autonomamente testi d’autore, cogliendone le specificità

Competenze specifiche (come da programmazione del
Dipartimento di Lettere)

Saper
costruire un percorso tematico interdisciplinare
Saper
valutare criticamente e rielaborare in modo consapevole quanto acquisito
nel corso degli anni 
Saper
compiere operazioni di sintesi 

 Abilità

Saper leggere, comprendere i contenuti e



riconoscere i caratteri formali di testi letterari in   prosa e
in poesia
Saper riconoscere in un testo letterario le
specificità linguistiche del periodo di appartenenza
Saper usare diversi registri linguistici
adattandoli alle varie tipologie di produzione scritta
Saper utilizzare, con progressiva sicurezza, la
terminologia specifica legata alle diverse discipline nell’ambito della
produzione di un testo scritto

Conoscenze 

Profilo storico della letteratura e della lingua
italiana da Leopardi al Secondo Novecento, con particolare attenzione ai seguenti
autori: Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Pirandello,
Ungaretti, Montale, Saba e altri autori e correnti letterarie a scelta del
Otto-Novecento
Dante, La Divina Commedia, Paradiso, almeno 8 canti.

 

Contenuti didattici

L’età del Romanticismo:

Quadro di riferimento

Leopardi

L’età postunitaria

La Scapigliatura

Carducci

Il romanzo dal Naturalismo Francese al Verismo Italiano

Verga, Capuana, De Roberto

Il Decadentismo 

Quadro di riferimento

La poesia simbolista  e il romanzo decadente

D’Annunzio

Pascoli

Il primo Novecento 

Quadro di riferimento

Svevo



Pirandello

Tra le due guerre

Quadro di riferimento

La poesia: Saba, Ungaretti, Quasimodo, Montale

Dal dopoguerra ai giorni nostri

Quadro di riferimento

Il neorealismo: 

Vittorini

Fenoglio

Calvino

Primo Levi 

 

Dante, La Divina
Commedia, Purgatorio, almeno 8 canti

Il romanzo: lettura integrale di romanzi italiani ed europei del Novecento (in parte assegnati per
l'estate) in parte affrontati durante l'anno scolastico)

 

Propedeutica dello scrivere: 

Saranno esposte e puntualizzate le  tecniche per la stesura
delle diverse tipologie delle prove di Italiano dell'Esame di Stato.

Per migliorare le tecniche di scrittura degli studenti,  si assegneranno
 da produrre a casa testi di varia tipologia che saranno corretti  in modo sistematico.

 

N.B. Il programma potrà subire tagli e variazioni dovuti a diminuzione
imprevista delle ore di lezione  o  a scelte didattiche resesi
necessarie nel corso del suo svolgimento. 

Metodi:

Gli obiettivi prefissati saranno perseguiti attraverso metodologie
operative diverse, flessibili e adattabili alla realtà di ciascun alunno:



1.     Lezione
frontale per offrire un quadro di riferimento complessivo, cioè
un'intelaiatura di fatti e problemi di ordine generale, in cui poter inserire
aspetti contenutistici giudicati di particolare rilevanza, presentati in forma
problematica;

2.     Discussione
guidata dall'insegnante e aperta a tutti i contributi possibili da parte
dei ragazzi, per favorire l'insorgere di un atteggiamento di rispetto verso le
opinioni altrui e di un'autonomia operativa e critica;

3.     Correzione
sistematica dei compiti assegnati, effettuata o direttamente in classe o
ritirando i quaderni, affinché gli allievi si abituino a lavorare con
regolarità e possano costantemente controllare i risultati del proprio operato;

4.     Uscite
didattiche per visitare musei, siti archeologici o mostre, così da
sviluppare la conoscenza del patrimonio artistico nazionale e da consentire una
verifica personale di quanto appreso in classe;

7.     Visione
di spettacoli teatrali per cogliere dal vivo le peculiarità di questo
genere letterario.

8. Lettura del quotidiano e discussione in classe su temi di attualita'

Strumenti

Libro di testo in adozione,  materiale fornito dall’insegnate in
fotocopia o in scansioni fornite caricate in piattaforma nella cartella della
classe, testi letterari integrali, schemi alla lavagna, LIM. 

  

 



Lingua e cultura latina

Obiettivi educativi

·      sviluppare la consapevolezza del rapporto
tra la lingua italiana e quella latina;

·      educare alla flessibilità mentale
attraverso la formulazione di varie ipotesi di interpretazione del testo;

·      sviluppare la capacità di cogliere gli
elementi di continuità ed alterità fra passato e presente;

·      sviluppare la capacità di giungere alla
soluzione di un problema attraverso un rigoroso metodo di lavoro (problem
solving);

·      sviluppare la capacità di concettualizzare,
astrarre, fare inferenze e verificarle;

·      acquisire la consapevolezza che il mondo
classico rappresenta uno dei pilastri fondamentali sui quali si fonda
l’identità europea.

 

Competenze trasversali (come da programmazione del
Dipartimento di Lettere)

·      elaborare una riflessione critica che
utilizzi i contenuti appresi, eventualmente contestualizzandoli in una
situazione contemporanea;

·      tradurre e analizzare testi d’autore,
cogliendone la specificità

 

Competenze specifiche (come da programmazione del
Dipartimento di Lettere)

·      Saper rendere il testo latino in lingua
italiana corretta

·      Saper riconoscere nei testi affrontati le
peculiarità della civiltà romana 

·      Saper individuare il rapporto esistente tra
la lingua latina e quella italiana

·      Saper leggere il testo latino cogliendone
sia il valore di fenomeno letterario che quello di documento storico



·      Saper
formulare un giudizio critico su opere e autori sulla base dei testi e dei loro
legami con    l’ambiente
storico - culturale

·      Saper costruire un percorso tematico di
approfondimento anche interdisciplinare

 

Abilità

·      Saper analizzare il testo in lingua
riconoscendone i costrutti sintattici, gli aspetti lessicali e retorici

·      Saper collocare l’autore nel contesto
storico e culturale nel quale è vissuto

·      Saper applicare al testo latino gli
elementi dell’analisi testuale

·  Saper riflettere sulle scelte di  traduzione proprie e di autori accreditati

·     Saper cogliere le permanenze di temi, motivi e  topoi  nella cultura e nelle letterature italiana ed
europee

Conoscenze

·     La storia della letteratura latina dalla
dinastia giulio – claudia al IV secolo d.C. attraverso i seguenti autori:
Seneca, Tacito, Petronio, Marziale, Quintiliano, Apuleio, Agostino.

 

Contenuti didattici

Letteratura:

L'età  Giulio-Claudia: Fedro, gli storici,
Seneca, Persio, Lucano, Petronio

L'età dei Flavi:
Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, Stazio

L'età di Traiano e di Adriano: Tacito, Giovenale, Plinio il
Giovane

L'età degli Antonini: Svetonio, Apuleio

Dai Severi alla fine dell'impero romano d'occidente

La letteratura pagana: erudizione, storiografia, produzione in



versi.

Autori latini: 

Seneca: traduzione
e commento di passi scelti dalle
Epistulae morales ad Lucilium previa contestualizzazione.

Petronio:
traduzione e commento di passi scelti dal
Satyricon previa contestualizzazione.

Tacito: traduzione
e commento di passi scelti dagli Annales
previa contestualizzazione.

 

N.B. Il programma potrà subire tagli e variazioni dovuti a diminuzione
imprevista delle ore di lezione disponibili o a scelte didattiche resesi
necessarie nel corso del suo svolgimento. 

 

Si prevede una
costante attività di recupero in itinere svolta mediante ripetizione di
argomenti già trattati.

   

  



Matematica

CONTENUTI

Ripasso: studio di funzioni polinomiali, logaritmiche, goniometriche, irrazionali, fino al grafico
probabile.

 

Limiti
di funzioni

Definizione e significato di limite. Teorema
dell'unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. Operazioni
sui limiti. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Calcolo di limiti. Confronto
di infiniti e di infinitesimi.

 

Funzioni
continue

Definizione e proprietà delle funzioni
continue. Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Classificazione
dei punti di discontinuità. Asintoti.

 

Derivata di
funzione

Definizione e significato di derivata.
Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Calcolo delle derivate.
Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Retta
tangente al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. Applicazioni
alla fisica. Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, De L'Hospital.

 

Massimi,
minimi e flessi

Definizione e significato di massimo, minimo
e flesso. Concavità del grafico di una funzione. Legami con le derivate
successive. Problemi di massimo e minimo. Studio di funzioni.

 

Integrali

Definizione e significato di integrale
indefinito; proprietà. Integrazione immediata, per sostituzione e per parti.
Definizione e significato di integrale definito; proprietà. Teorema della
media. Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo



di aree e volumi. Integrali impropri. Applicazioni alla fisica. 

 

Equazioni differenziali

Cenni (solo sostituzione e verifica) e applicazioni alla fisica.

 

 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE TRASVERSALI

 

A. Produrre una riflessione critica personale che utilizzi contenuti
appresi contestualizzandoli in una situazione contemporanea

 

1.  
Saper utilizzare il linguaggio e gli strumenti
della matematica per la soluzione di problemi contestualizzati nella realtà
quotidiana. 

B. Saper
analizzare, inquadrare, cogliere elementi nuovi, dimostrando la capacità di
rivedere e correggere

 

1.    
Saper
utilizzare correttamente il linguaggio matematico

2.    
Saper
applicare le definizioni studiate per individuare se un nuovo ente matematico
soddisfa o no alla definizione richiesta

3.    
Saper
verificare se, in una data situazione, sono o meno soddisfatte le ipotesi di un
teorema

4.    
Saper
utilizzare con rigore gli strumenti operativi e gli algoritmi propri
dell’analisi matematica

5.    



Saper
analizzare un problema evidenziandone gli elementi significativi ai fini della
soluzione

6.    
Saper
utilizzare contemporaneamente differenti strumenti operativi e sintetizzarne le
conclusioni, con particolare riferimento a studio di funzioni e a problemi di
massimo e minimo

7.    
Saper
scegliere, tra diversi metodi di soluzione, il più opportuno

8.    
Saper
controllare la correttezza e la coerenza dei risultati ottenuti.

 

METODOLOGIA

 

Le modalità di
svolgimento delle lezioni alterneranno:

-  lezioni frontali 

-
esercitazioni con il gruppo classe: svolgimento di esercizi significativi,
per i quali possono essere proposte risoluzioni alternative, delle quali
valutare le differenze in termini di lunghezza e difficoltà del procedimento e
di eleganza formale

-  esercitazioni a piccoli gruppi con modalità
cooperative learning

-  esercitazioni individuali di consolidamento e
di autovalutazione di quanto appreso

-  attività di problem solving, in cui si
proporranno situazioni problematiche che prendono spunto dalla realtà e la cui
soluzione prevede l'analisi del problema, l'individuazione di un modello
matematico e l'analisi dei risultati.

Verrà di
norma assegnato un lavoro individuale da svolgere a casa per l'assimilazione e
il consolidamento dei contenuti: saranno precisate tipologia e numero minimo di
esercizi da svolgere, inducendo gli studenti a regolare la quantità di esercizi
in funzione dell'effettiva assimilazione di contenuti. 

Nella
presentazione degli argomenti si procederà dal semplice al complesso,
stimolando il senso critico e rispettando il più possibile i tempi di



apprendimento degli studenti. 

Potranno
essere proposte lezioni partecipate, nelle quali si farà leva sulle conoscenze
pregresse degli studenti, senza rinunciare comunque alla successiva
formalizzazione precisa e rigorosa dal punto di vista lessicale e morfologico. 

Si cercherà di correlare gli argomenti e di
evidenziare tutti i possibili nessi e analogie con parti precedentemente
introdotte o anche con altre discipline.

 

ATTIVITA’
PER IL RECUPERO

 Per i recuperi fare riferimento alla programmazione di Dipartimento alla voce "recupero"

 

APPROFONDIMENTI
EVENTUALMENTE PREVISTI 

 

Partecipazione
a gare matematiche, partecipazione a conferenze scientifiche organizzate dalla
scuola, letture di articoli scientifici. 

 

STRUMENTI
DI LAVORO

 

Libro
di testo in adozione e relativo materiale on-line, eventuale materiale inserito
nella cartella di classe, schede di recupero, software didattici e di
rappresentazione grafica, bibliografia-sitografia ad integrazione del libro di
testo, piattaforme per la didattica digitale integrata.

 

VERIFICA
E VALUTAZIONE

 

Verifica
formativa: domande di verifica sul lavoro svolto, correzione di esercizi
assegnati per casa, domande ed esercizi relativi a spiegazioni in corso. 

Verifica
sommativa orale: domande sulle conoscenze teoriche, svolgimento di esercizi,



anche assegnati per casa, interventi e contributi personali. 

Verifica
sommativa scritta: esercizi, problemi e quesiti a risposta aperta, test a
risposta multipla.

Le
verifiche sommative potranno contenere: esercizi puramente applicativi di
regole e procedure; problemi e quesiti che richiedono una scelta di strategia
efficace ed efficiente; problemi che comportano la scelta tra modelli proposti;
problemi contestualizzati che comportano la capacità di costruire modelli.

Sono
previste almeno due verifiche sommative per il trimestre e almeno tre per il pentamestre.

 

CRITERI
DI VALUTAZIONE

 

Parametri di riferimento per le
valutazioni:

 

1.    Conoscenza
dei contenuti dei diversi nuclei

2.    Applicare
in modo corretto le varie tecniche di calcolo

3.  
Capacità di problematizzare (individuazione dei termini di un problema,
scelta delle incognite, scelta del metodo risolutivo più opportuno, deduzione
corretta dei passaggi, controllo dei risultati)

4.    Capacità
di utilizzare in modo rigoroso e organico le intuizioni

5.    Capacità
di rielaborazione personale dei contenuti

6.    Abitudine
al rigore, alla chiarezza espositiva, sia orale che scritta, e alla ricerca
dell’essenzialità del discorso. 

 

 

Scala
per l’attribuzione del giudizio:



 

Nullo
(voto 1): l’alunno non si esprime
nella prova orale o consegna in bianco la prova scritta.

 

Gravemente
insufficiente (voto 2): l’alunno non
conosce i contenuti, non riesce ad impostare i problemi, commette gravi errori.

 

Gravemente
insufficiente (voto 3): l’alunno ha
conoscenze molto lacunose, non riesce ad impostare i problemi o imposta in modo
completamente errato, commette gravi errori; l’esposizione risulta frammentaria
e confusa.

 

Gravemente
insufficiente (voto 4): l’alunno
conosce i contenuti in modo superficiale, non riesce ad impostare i problemi in
modo autonomo e, anche se guidato, sviluppa il lavoro solo in minima parte,
rivelando difficoltà nello sviluppo del percorso risolutivo; l’esposizione
risulta frammentaria.

 

Insufficiente
(voto 5): l’alunno conosce i
contenuti, non riesce a impostare i problemi in modo autonomo, ma, se guidato,
è in grado di avviare un processo risolutivo; l’esecuzione risulta incerta
anche, a volte, per persistenti errori di calcolo.

 

Sufficiente
(voto 6): l’alunno conosce i
contenuti, sa impostare i problemi, ma spesso o commette errori di percorso,
che però non incidono pesantemente sul lavoro impostato, o la risoluzione del
problema risulta lenta e faticosa per difficoltà nell’organizzare i dati a
disposizione; si esprime con una certa proprietà, ma permane qualche difficoltà
nell’organizzazione generale del discorso.

 

Discreto
(voto 7): l’alunno conosce i
contenuti, utilizza modelli e metodi in modo corretto, imposta autonomamente i
problemi, commette qualche errore superficiale che non incide sul percorso
logico dello svolgimento; l’esposizione risulta quasi sempre corretta e
appropriata.



 

Buono
(voto 8): l’alunno conosce bene i
contenuti, sa impostare i problemi con sicurezza, sa collegare gli argomenti in
modo logico e coerente, si esprime in modo chiaro e rigoroso.

 

Ottimo
(voto 9): l’alunno conosce molto bene
i contenuti, imposta con disinvoltura qualsiasi problema, sviluppa il lavoro in
maniera sintetica seguendo talvolta percorsi originali, sa utilizzare in modo
rigoroso le intuizioni, si esprime con precisione e chiarezza.

 

Eccellente
(voto 10): l’alunno conosce
perfettamente i contenuti, imposta con disinvoltura qualsiasi problema,
sviluppa il lavoro in maniera sintetica seguendo talvolta percorsi originali,
sa utilizzare in modo rigoroso e organico le intuizioni, si esprime con
precisione e chiarezza.

 

 

 

 

 

 



Fisica

Contenuti didattici

Interazioni magnetiche e campi magnetici.

Campo magnetico e linee di forza. Campo magnetico terrestre. Forza di Lorentz. Moto di una
carica in un campo magnetico. Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da
corrente. Momento torcente su una spira percorsa da corrente. Motore elettrico. Campo magnetico
generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide percorsi da corrente. Forze
magnetiche tra correnti. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo
magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali.

Induzione elettromagnetica

Forza elettromotrice indotta. Corrente indotta. Legge di Faraday- Neumann. Legge di Lenz.
Autoinduzione. Mutua induzione. Induttanza di un solenoide. Energia immagazzinata in un
solenoide. Densità di energia del campo magnetico. Corrente alternata: potenza e valori efficaci.
Circuiti in corrente alternata. Risonanza nei circuiti elettrici. Trasformatore.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche.

Campo elettrico indotto. Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Campo elettromagnetico.
Onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Energia e quantità di moto di un’onda
elettromagnetica. Effetto Doppler.

Relatività ristretta.

Velocità della luce. Esperimento di Michelson-Morley. Assiomi della relatività ristretta. Dilatazione
dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Equivalenza tra massa ed energia.  Trasformazioni di
Lorentz.

Crisi della fisica classica e meccanica quantistica

Il Corpo nero e  l'ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lunghezza d’onda di De
Broglie. Principio di indeterminazione di Heisenberg.

Natura dell’atomo.

Spettro dell’atomo di idrogeno. Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: caratteristiche, raggi delle
orbite e livelli energetici.

 

 



 

OBIETTIVI
E COMPETENZE TRASVERSALI

 

A. Produrre una riflessione critica personale che
utilizzi contenuti appresi contestualizzandoli in una situazione contemporanea

 

1.   Saper associare le leggi fisiche alle problematiche e
al contesto storico e scientifico che hanno portato alla loro formulazione;

2.   saper riconoscere i motivi di crisi della fisica
classica ed il conseguente sviluppo della relatività;

3.   saper ricondurre a leggi note il comportamento dei
sistemi reali;

4.   saper riconoscere l’ambito di applicabilità di una
legge in situazioni reali

 

B. Saper analizzare, inquadrare, cogliere elementi
nuovi, dimostrando la capacità di rivedere e correggere

 

1.  
Saper analizzare una situazione nuova evidenziandone gli elementi
significativi;

2.  
saper analizzare, utilizzando linguaggio e simbolismo opportuni, le leggi
dell’elettromagnetismo;

3.  
saper utilizzare le leggi dell’elettromagnetismo per effettuare previsioni
sul comportamento dei sistemi reali; 

4.  
saper cogliere analogie fra differenti situazioni;

5.  
saper scegliere, tra diversi metodi di soluzione, il più opportuno;

6.  
saper controllare la correttezza e la coerenza dei risultati ottenuti.

 



 

METODOLOGIA

 

Gli
argomenti verranno introdotti facendo continui riferimenti alla realtà, in modo
da facilitare la comprensione dei concetti. Si procederà poi ad una
enunciazione rigorosa e precisa delle questioni trattate. 

A
conclusione di un argomento si risolveranno problemi applicativi. Gli studenti
saranno stimolati a porre domande e a prendere appunti.

Per
far sì che gli studenti possano rendersi conto delle applicazioni pratiche dei
concetti teorici, si può utilizzare quando possibile e nel rispetto del
distanziamento il laboratorio: si effettuano esperimenti su elettricità e
magnetismo che permettano alla classe di far propri gli argomenti spiegati
nelle lezioni frontali.

Inoltre
le lezioni tenderanno ad inquadrare lo sviluppo del pensiero scientifico nel
relativo periodo storico, per permettere agli studenti di vedere lo studio
della fisica inserito nell’evoluzione del pensiero culturale.

 

ATTIVITA’
PER IL RECUPERO

 

L’attività
di recupero è in parte prevista nell’ambito del curriculum: in classe potranno
essere ripresi punti poco chiari e proposti esercizi di rinforzo, eventualmente
completati con l’assegnazione di lavori individuali.

Nel
passato le classi quinte hanno usufruito di ore pomeridiane dedicate a
consolidare la preparazione alla seconda prova scritta degli esami di Stato: è
auspicabile che, anche in questo anno scolastico, si possa svolgere tale
attività, con le modalità che la situazione epidemiologica consentirà.

 

APPROFONDIMENTI
EVENTUALMENTE PREVISTI 

 

Partecipazione
a conferenze scientifiche organizzate dalla scuola,  partecipazione a eventuali workshop
organizzati dalla scuola.



 

STRUMENTI
DI LAVORO

 

Libro
di testo in adozione e relativo materiale on-line, eventuale materiale inserito
nella cartella di classe, schede di recupero, software didattici, bibliografia-sitografia
ad integrazione del libro di testo, piattaforme per la didattica digitale
integrata. Eventuali attività di laboratorio

 

VERIFICA
E VALUTAZIONE

 

Le
verifiche sommative potranno contenere: esercizi puramente applicativi di leggi
fisiche; problemi e quesiti, a risposta aperta o chiusa, che generalmente si
riferiscono a una sola legge fisica; problemi complessi che richiedono la
costruzione di modelli con riferimento a leggi fisiche provenienti da ambiti
noti; tutti i tipi di problemi e quesiti possono riguardare situazioni
precedentemente analizzate.

Sono
previste almeno due verifiche sommative per ciascuno dei due periodi dell’anno
scolastico.

 

 

CRITERI DI
VALUTAZIONE

 

Parametri di riferimento per le
valutazioni:

 

1.     Conoscenza dei contenuti

2.    
Padronanza
del linguaggio

3.    
Metodo di
lavoro



4.    
Capacità di
realizzare opportuni collegamenti

5.    
Capacità di
cogliere analogie e differenze

6.    
Capacità di
applicare le leggi fisiche a situazioni reali.

 

 

 

Scala
per l’attribuzione del giudizio:

 

Nullo
(voto 1): lo studente non si esprime
nella prova orale o consegna in bianco la prova scritta.

 

Gravemente
insufficiente (voto 2): lo studente non
conosce i contenuti, non ha padronanza del linguaggio e del simbolismo della
materia.

 

Gravemente
insufficiente (voto 3): lo studente ha
conoscenze frammentarie, non ha padronanza del linguaggio e del simbolismo
della materia, non riesce, neppure se guidato, a riconoscere l’ambito di
applicabilità di una legge fisica.

 

Gravemente insufficiente (voto 4): lo studente ha conoscenze lacunose, non sa
utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, non sa utilizzare
correttamente le leggi studiate per interpretare fenomeni già esaminati durante
le lezioni.

 

Insufficiente (voto 5): lo studente conosce in parte i contenuti ma non sa
utilizzarli per giustificare un fenomeno, utilizza impropriamente il linguaggio
scientifico. 



 

Sufficiente (voto 6): lo studente conosce i contenuti fondamentali ma riesce a utilizzarli
per giustificare un fenomeno solo se opportunamente guidato e solo in
situazioni molto semplici. 

 

Discreto (voto 7): lo studente conosce i contenuti, sa utilizzarli per dedurre le
caratteristiche più rilevanti di un fenomeno, sa utilizzare le leggi della
dinamica e della termodinamica per fare previsioni sull'evoluzione di
particolari sistemi.

 

Buono (voto 8):
lo studente conosce bene i contenuti, sa utilizzarli per dedurre le
caratteristiche più rilevanti di un fenomeno, sa rappresentare correttamente in
un grafico le caratteristiche più significative di un fenomeno, sa utilizzare
le leggi della fisica per fare previsioni sull'evoluzione di particolari
sistemi, anche in situazioni non banali. 

 

Distinto (voto 9):lo studente conosce i
contenuti in maniera approfondita e completa, sa interpretare e costruire
correttamente un grafico sa utilizzare le leggi della fisica per fare
previsioni sull'evoluzione di particolari sistemi, anche in situazioni
complesse. Sa associare le leggi fisiche all'insieme dei problemi che hanno
portato alla loro formulazione e sa esporre le problematiche e il contesto
storico e scientifico connesso con la formulazione delle leggi esaminate. Sa
effettuare approfondimenti autonomi. 

 

Ottimo
(voto 10): lo studente conosce i
contenuti in maniera approfondita e completa, sa interpretare e costruire correttamente
un grafico, sa utilizzare le leggi della fisica per fare previsioni
sull'evoluzione di particolari sistemi, anche in situazioni complesse. Sa
associare le leggi fisiche all'insieme dei problemi che hanno portato alla loro
formulazione e sa esporre le problematiche e il contesto storico e scientifico
connesso con la formulazione delle leggi esaminate. Sa porsi domande originali
e fornire risposte motivate, sa effettuare approfondimenti autonomi. 

 

 



Lingua e cultura inglese

Anno
scolastico 2023-2024 

Le seguenti
linee programmatiche potranno essere modificate in itinere in relazione ai
livelli di partenza e ai ritmi di apprendimento delle singole classi.

 PROGETTO
LINGUE EUROPEE

 La
scuola attiverà corsi pomeridiani di lingua inglese della durata di 18 ore
ciascuno:

livello PET
per il biennio

livello
IELTS / FCE per il triennio

Il costo del corso, a carico delle famiglie, verrà
definito con precisione in base al numero degli iscritti; alle famiglie
spetterà l'onere di acquistare il libro per il corso, strumento irrinunciabile
per poter frequentare le lezioni. Le lezioni saranno tenute da un insegnante
madrelingua. I corsi inizieranno nei mesi di ottobre/novembre e termineranno in
aprile. La frequenza regolare al corso (almeno 15 ore su 18) darà diritto al
Credito Formativo per gli alunni del triennio; a tutti i partecipanti verrà
comunque rilasciato dalla scuola un Attestato di Frequenza. I corsi non sono
finalizzati alla preparazione degli esami di certificazione linguistica ma al
potenziamento delle abilità orali (speaking e listening). Non si tratta di
corsi di recupero di lacune pregresse.

  PROGETTO
CERTIFICAZIONI

 La
scuola propone due sessioni di esame per le certificazioni Cambridge, livello B1
(PET for schools) , B2 (FCE for schools), C1 (CAE) che si
terranno presso i locali del liceo, ente certificatore Cambridge.

 Profilo
generale e competenze 

 Lo
studio della lingua e della cultura straniera procederà lungo due assi
fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata
al raggiungimento al termine del corso di studi, almeno del Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento e lo sviluppo di competenze relative
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento, così declinato:



 QUINTO ANNO (del lavoro personale). B2 – Livello
post-intermedio

  Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia
concreti che astratti. È in grado di interagire con efficacia con i parlanti
nativi. Sa produrre un testo chiaro, sintetico e coerente e spiegare un punto
di vista argomentandolo in modo il più possibile personale ed autonomo. (v.
PECUP)

   COMPETENZE
TRASVERSALI Transferable Skills

 •
comprendere testi orali/scritti e saper selezionare le informazioni rilevanti;

• riferire
fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni con opportune argomentazioni; 

• saper
inquadrare storicamente l'autore e la sua opera, collegarlo e confrontarlo con
altri autori, individuando, ove presenti, differenze e analogie tra la cultura
dei paesi anglofoni e quella di altri paesi; 

• prendere
appunti durante le spiegazioni e organizzare tempi e metodi dello studio
domestico. 

 Modalita'
di attivazione delle competenze trasversali per la lingua straniera

 Classi
Quinte: Insegnare ad analizzare criticamente testi letterari
contestualizzandoli cogliendone nel contempo la specificità e i nessi
interdisciplinari. 

 COMPETENZA
LOGICA

 Alcune tipologie di esercizi sono
basate sull’utilizzo di funzioni logiche:

il cloze
test prevede la capacità in testi brevi di riconoscere la parola da inserire
senza l’aiuto della multiple choice, il che richiede la capacità di comprendere
la lettura ma anche la relazione logico-grammaticale che connette le frasi.

 Allo
stesso modo verrà richiesta la lettura di testi di livello upper-intermediate
da completare con paragrafi mancanti. Anche in questo caso si dovrà applicare
la logica per individuare gli indizi che rivelano come i paragrafi possono
essere inseriti nel brano.

 Più in
generale tutte le attività di reading e listening ispirate alle certificazioni
lunguistiche (per il triennio FCE), sono strutturate in modo da sviluppare le



capacità logiche.

 Per quanto riguarda la storia e la
letteratura l'obiettivo è di imparare collegando gli avvenimenti o i temi e
ragionando su di essi escludendo in modo sistematico l'apprendimento mnemonico
e richiedendo l'elaborazione di quanto ascoltato in classe.

 I
discorsi dovranno essere coerenti e il ragionamento consequenziale.

Durante le
interrogazioni si cercherà di sviluppare la capacità logica di effettuare
collegamenti, ove possibile, con tematiche affini anche ad altre materie in
previsione di quanto richiesto dall'esame di stato.

 COMPETENZA
LESSICALE

 In quinta il lessico sarà arricchito
per lo più tramite la lettura di brani di letteratura dell'ottocento e del
novecento. L'elaborazione dovrà essere il più possibile personale e originale
anche nell'uso del lessico evitando la semplice ripetizione di quanto scritto
sul libro di testo. 

   PUBLIC
SPEAKING

 Questa capacità verrà ulteriormente
sviluppata soprattutto tramite le interrogazioni o le eventuali presentazioni
anche di gruppo che dovranno aiutare gli studenti a sperimentare la propria
sicurezza ed efficacia nell'elaborare discorsi più complessi davanti ad un
pubblico di ascoltatori.

 Alla
classe sarà richiesto un ascolto attivo e una partecipazione fattiva tramite
eventuali domande e interventi.

 Le
lezioni saranno il più possibile partecipate e l’aspetto comunicativo sarà base
fondamentale dell’apprendimento.

 TEAM-
WORK

 In
terza quarta e quinta potranno essere proposti lavori di gruppo su
presentazioni alla classe o compiti di realtà nell'ambito dell'educazione
civica.

In quinta,
inoltre, il lavoro di gruppo potrà
essere utilizzato anche come ripasso per l'esame finale.

 USO
DELLE FONTI



 I lavori proposti nell'ambito di
educazione civica prevederanno la ricerca e l'uso di fonti che saranno vagliate
per stabilirne l'autenticità e il valore.

Lo stesso
lavoro verrà svolto sia per eventuali approfondimenti personali che
presentazioni da proporre alla classe in relazione anche alle abilità di
team-work e public speaking.

 COMPETENZE
DISCIPLINARI: Aural and Written Skills

 • comprendere in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali e scritti in L2; 

• riferire
fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune
argomentazioni; 

• analizzare
e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua straniera e riferirli in modo coerente e coeso.

 STRUMENTI
E METODI : le lezioni di letteratura saranno svolte secondo un approccio
storico-cronologico o tematico. Si svolgeranno esercizi di lettura e di analisi
testuale. Gli studenti saranno stimolati a porre domande, a rispondere in
lingua straniera, a prendere appunti. Agli studenti verrà richiesto di prestare
particolare attenzione alla puntualità e alla precisione nell'esecuzione dei
lavori.

 CONTENUTI
DIDATTICI CLASSE 5D:

 Lo
svolgimento del programma di letteratura inglese seguirà lo sviluppo storico-
cronologico per moduli e affronterà la letteratura del 19° e del 20 ° secolo
attraverso l’analisi di brani tratti da opere degli autori più significativi
del periodo (almeno otto autori) e lo studio delle principali correnti
letterarie . Si sceglierà, in particolare , tra i seguenti autori : W. BLAKE
-  W. WORDSWORTH – S.T.  COLERIDGE – J. KEATS –
LORD  BYRON – P.B. SHELLEY – W.  SCOTT – C. DICKENS – O.  WILDE
-  J. CONRAD –  R. L. STEVENSON -  J. JOYCE –  V. 
WOOLF - T. S.  ELIOT – G. ORWELL - S. BECKETT.

 Strumenti:

 Amazing Minds , vol.2 , Pearson Longman; Materiale in fotocopia fornito dal docente .

  VALUTAZIONE

 La
verifica dell'acquisizione delle competenze e conoscenze trasversali e
disciplinari verrà effettuata attraverso prove scritte e orali (numero ottimale



di 2 valutazioni per classe nel trimestre e 3 nel pentamestre).

 1) le
prove orali valuteranno:

-         
conoscenza dei contenuti
storico-letterari         

-         
la correttezza morfo-sintattica e fonetica 

-         
la rielaborazione personale dei contenuti 

-         
la proprietà e la ricchezza lessicale       

 2) 
Tipologia delle prove scritte :

  prove
scritte relative al programma di letteratura che possono consistere in quesiti
a risposta aperta o eventualmente esercizi di analisi testuale; 

  Per
la valutazione delle prove scritte, a seconda del tipo di esercizio, si terrà
conto di: 

- conoscenza
dei contenuti storico letterari 

-
correttezza morfo-sintattica 

- rielaborazione
personale dei contenuti 

- proprietà
e la ricchezza lessicale 

-
organizzazione logica e coerente dei contenuti.

 RECUPERO

Per il
triennio i docenti del Dipartimento di Lingue attiveranno il recupero secondo
le seguenti modalità:

recupero in itinere e settimana di
recupero all'inizio del pentamestre.

EDUCAZIONE



CIVICA

 Per le competenze di EDUCAZIONE
CIVICA  verranno svolte lezioni sui seguenti argomenti:

 -        
Il romanzo distopico: G. Orwell, 1984

-         
I sistemi totalitari



Scienze naturali

Obiettivi educativi

Saper esprimere i contenuti con rigore e precisione linguistica.

Saper riconoscere e riportare le relazioni tra i vari argomenti trattati.

Saper utilizzare il linguaggio specifico necessario per comunicare dati scientifici e per utilizzare
criticamente tutti i canali di informazione in campo biologico, abiologico e chimico.

Produrre una riflessione critica e personale dei contenuti appresi contestualizzandoli in una

situazione contemporanea.

Saper analizzare, inquadrare e cogliere elementi nuovi dimostrando la capacità di rivedere e

correggere il proprio operato.

Saper decodificare articoli scientifici di approfondimento di particolari temi.

Saper confrontare ipotesi alternative; saper cogliere i collegamenti tra le diverse tematiche e con le
altre discipline.

Saper relazionare le azioni umane con le eventuali ricadute sull'ambiente e sulla stessa salute
umana.

Le aree disciplinari scienze della terra, biologia e chimica, saranno ampliate, approfondite

e consolidate attraverso i seguenti obiettivi specifici di apprendimento.

- CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE

Rappresentare la struttura e le principali proprietà delle molecole organiche.

Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con i processi biochimici e la loro funzione

metabolica.

Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi biochimici.

Identificare le vie metaboliche alla base dei processi biotecnologici ed in particolare l'importanza
degli acidi nucleici.

Descrivere i principi base delle biotecnologie.

Mettere in relazione le biotecnologie con le loro applicazioni (in particolare in campo medico).

Valutare le implicazioni bioetiche delle biotecnologie.



- SCIENZE DELLA TERRA

Saper utilizzare il linguaggio specifico necessario per comunicare dati relativi alle scienze della
Terra e per utilizzare criticamente tutti i canali di informazione in campo scientifico.

Saper correlare ed integrare le nozioni trattate nelle varie discipline (es. chimica - fisica) in

particolare per ciò che riguarda i processi di trasformazione sul pianeta Terra.

Comprendere la Terra come pianeta in continua evoluzione.

Ricondurre le conoscenze geologiche a problematiche scientifiche e/o ambientali.

Acquisire i concetti basilari sulle strutture dinamiche della litosfera con particolare riferimento alla
tettonica delle placche.

Abilità, competenze disciplinari

Conoscere e comprendere i contenuti disciplinari e saper esprimere tali contenuti con rigore e
precisione linguistica consolidando l'utilizzo del linguaggio tecnico-scientifico.

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità fornendo altresì ipotesi in base
ai dati forniti da un problema.

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

Saper riconoscere e riportare le connessioni e le relazioni tra i vari argomenti trattati.

Saper utilizzare il linguaggio specifico necessario per comunicare dati scientifici e per utilizzare
criticamente tutti i canali di informazione in campo biologico, abiologico e chimico.

Saper formulare ipotesi sull’impatto delle tecnologie sulla salute dell’uomo e dell’ambiente.

Saper decodificare articoli scientifici di approfondimento di particolari temi.

Saper confrontare ipotesi alternative; saper cogliere i collegamenti con le altre discipline.

Saper disporre in ordine cronologico le conoscenze di base che hanno reso possibile lo sviluppo
delle moderne tecnologie

Contestualizzare i contenuti appresi in una situazione contemporanea.

Attività relative a cittadinanza e costituzione sono state soprattutto trattate nel corso delle lezioni, in
particolare affrontando le tematiche relative all'ambiente ed alla salute. Tali attività saranno
evidenziate nella specifica voce sul registro di classe.

Contenuti didattici

SCIENZE DELLA TERRA

I minerali: caratteristiche generali. Tipi principali di rocce nella litosfera.



Struttura interna della terra: crosta, mantello e nucleo. Campo magnetico terrestre,

paleomagnetismo. Dorsali oceaniche, fosse abissali ed espansione dei fondi oceanici. Anomalie
magnetiche sui fondali oceanici. Placche litosferiche. Margini costruttivi, distruttivi e conservativi.

Vulcanesimo, vulcanismo secondario, attività vulcanica, tipi di eruzioni e di apparati, genesi
magmi, rischio vulcanico.

Sismicità della Terra, teoria rimbalzo elastico, zone sismiche, rischio sismico.

La teoria della tettonica delle placche come teoria unificante dei processi endogeni e dei dati diretti
ed indiretti.

CHIMICA ORGANICA

Caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio. Configurazione elettronica, ibridazione e legami
dell’atomo di carbonio

I composti organici e gli idrocarburi. Idrocarburi alifatici, idrocarburi ciclici, idrocarburi saturi ed
insaturi: alcani, alcheni, alchini. Idrocarburi aromatici monociclici e policiclici.

L’isomeria. Diversi tipi di isomeria. Isomeri di struttura: Isomeria di catena, di posizione e di gruppo
funzionale. Stereoisomeria e chiralità, isomeri ottici, geometrici e conformazionali

Reattività del carbonio: gruppi funzionali e legami multipli.

Alcune reazioni dei composti organici.

BIOCHIMICA

Caratteristiche delle biomolecole.

Strutture e funzioni degli acidi nucleici; duplicazione del DNA e sintesi proteica. Mutazioni.

Vie metaboliche. Funzionamento degli enzimi.

Il metabolismo del glucosio. Fermentazioni e respirazione cellulare.

BIOTECNOLOGIE

I virus: caratteristiche generali. Ciclo litico e ciclo lisogeno. I virus a RNA

I plasmidi batterici. I processi di scambio di materiale genetico: trasformazione, coniugazione e
trasduzione.

Clonazione del DNA ed ingegneria genetica:

Il DNA ricombinante, il ruolo degli enzimi di restrizione e della DNA ligasi. Vettori plasmidici,

clonaggio di un gene e vettori virali

Tecniche per isolare ad amplificare un gene. La PCR e l’elettroforesi su gel.



Applicazioni delle biotecnologie:

Origine delle biotecnologie e definizione di OGM

Biotecnologie in campo medico. Clonazione animale. Cellule staminali. Cenno alla tecnologia

CRISPR.

La metodologia di lavoro si baserà, su sistemi vari: lezioni frontali partecipate; approfondimenti di
tematiche di particolare interesse che sono emerse dalle lezioni. Partecipazione a conferenze
anche in collaborazione con enti che si occupano delle tematiche trattate nell'anno scolastico.

Uscite didattiche sul territorio (INGV e UNIMI)

Strumenti

Materiali vari quali testi diversi da quelli in uso, articoli, riviste; multimedialità.

Criteri di verifica e valutazione

Le modalità di verifica sono di vario tipo; verifiche orali e scritte riferite ai moduli svolti

nell’ambito del programma o a lavori di approfondimento su argomenti particolari. Sia per le prove
scritte che per quelle orali sono stati considerati indicatori di apprendimento la conoscenza degli
argomenti, l'acquisizione delle competenze, l’acquisizione del linguaggio e la capacità di
argomentare. Sono state inoltre effettuate verifiche sulle eventuali attività effettuate in laboratorio e
verifiche relative alle attività extracurricolari frequentate. Eventuali situazioni di insufficienza
saranno recuperate in itinere con ulteriori verifiche su argomenti e tematiche valutati in modo
insufficiente.

La valutazione terrà conto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi programmatici,

anche del miglioramento rispetto ai livelli di partenza e dell’impegno profuso dal singolo studente.

Per l’attribuzione del giudizio si è fatto riferimento alla scala riportata.

Prova nulla (voto 1): l’alunno non si esprime in una prova orale, non svolge la prova scritta o non
consegna il compito assegnato.

Gravemente insufficiente (voto 2-3): l’alunno non conosce i contenuti, non riesce a rispondere alle
domande neppure se guidato.

Insufficiente (voto 4): l’alunno conosce i contenuti in modo superficiale e lacunoso. L'esposizione
è approssimativa.

Lievemente insufficiente (voto 5): l’alunno conosce i contenuti in modo superficiale e incerto.

L’esposizione è faticosa.

Sufficiente (voto 6): l’alunno conosce i contenuti, ma incontra difficoltà nell’organizzazione del

discorso. Nell'esposizione utilizza un lessico non sempre adeguato



Discreto (voto 7): l’alunno conosce i contenuti ma commette qualche errore. Il linguaggio risulta
quasi sempre corretto e appropriato.

Buono (voto 8): l’alunno conosce bene i contenuti, sa collegare gli argomenti in modo logico e
coerente, si esprime in modo chiaro e rigoroso.

Ottimo (voto 9-10): l’alunno conosce molto bene i contenuti, sa impostare il discorso in modo

rigoroso e organico, sa applicare le sue conoscenze in diversi contesti effettuando opportuni

collegamenti, si esprime con chiarezza e precisione.



Filosofia

Obiettivi
generali

1.
Far acquisire un atteggiamento criticamente consapevole nei confronti
del reale, ottenuto con l’analisi e la giustificazione razionale.

2.
Abituare a considerare il dubbio come atteggiamento mentale positivo;
educare al ragionamento corretto e alle tecniche argomentative.

3.
Disporre alla riflessione sul senso dell'esistenza e stimolare alla
formazione di un atteggiamento responsabile nei confronti di se
stessi e degli altri.

4.
Educare al dialogo e al confronto con sensibilità e posizioni
culturali diverse da quella di appartenenza, quali elementi di
crescita e di maturazione di una personalità autonoma ed
equilibrata, e alla convivenza con una pluralità di punti di vista.

5.
Acquisizione progressiva del carattere storico della riflessione
filosofica.

6.
Acquisizione progressiva del ruolo fondante dei principali concetti
filosofici e nel contempo della loro problematicità.

Le
competenze trasversali sono declinate in ottemperanza a quanto
deliberato nel Collegio Docenti del 16/05/2017.

1.
Competenze

A.
esporre in modo logico e consequenziale i contenuti appresi

B.
utilizzare il linguaggio specifico

C.
contestualizzare storicamente i contenuti appresi

D.
affrontare i contenuti proposti con spirito critico



2.
Competenze trasversali

A.
Consolidare le capacità di analisi e sintesi

B.
Sviluppare una lettura critica e personale dei contenuti appresi

3.
Conoscenza dei principali problemi filosofici e degli autori (cfr.
contenuti).

 

Metodi
e strumenti didattici

Il
dialogo educativo sarà impostato in modo da:

1.
Proporre uno studio del pensiero filosofico inteso come continuo
sforzo di dare risposte a

problemi
fondativi, riemergenti in ogni epoca in forma rinnovata.

2.
Stimolare la riflessione critica e personale sui temi affrontati.

A
questo scopo, oltre alle lezioni frontali/interattive, si potrà
ricorrere a:

a)
lettura e commento dei testi filosofici

b)
lezioni parzialmente preparate dagli studenti individualmente o in
gruppo

c)
discussione su particolari tematiche emerse nello svolgimento del
programma o proposte

dagli
studenti

d)
progetti d’istituto e proposte culturali esterne

e)
utilizzo, oltre al libro di testo, di altri materiali, di sussidi



multimediali,

conferenze,
spettacoli.

Verifiche

Si
potrà fare ricorso a:

1.
Colloqui

2.
Verifiche scritte

3.
Relazioni (orali e scritte)

Il
numero minimo di verifiche per periodo è due

Contenuti

Kant:
Kant e l'Illuminismo tedesco, la Critica della Ragion Pura, la
Critica della Ragion Pratica, La religione, il diritto, la storia

Criticismo,
Idealismo, Romanticismo

Hegel:
la vita e gli scritti, il sistema e la dialettica, la Fenomenologia
dello Spirito, lo Spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo
Spirito assoluto.

Destra
e Sinistra hegeliana

Feuerbach:
la critica della religione e della filosofia hegeliana,
l'alienazione, l'umanismo.

Marx: la
vita e le opere, la critica della politica e dell'economia borghese,
la concezione materialistica della storia, la lotta di classe e il
socialismo, la teoria del modo di produzione capitalistico, tendenze
e contraddizioni del capitalismo.

Comte:
Comte e il positivismo, la legge dei tre stadi e la classificazione
delle scienze, la sociologia.



Schopenhauer:
la vita e le opere, Il mondo come rappresentazione, Il mondo come
volontà, il pessimismo, la critica ai falsi idoli dell'ottimismo e
alle illusioni della coscienza, le vie di liberazione dal dolore.

Kierkegaard:
la vita e le opere, il singolo e il sistema, l'esistenza come
possibilità, gli stadi dell'esistenza, l'angoscia, la disperazione,
la fede, l'attimo e la storia.

Dilthey:
le scienze dello spirito e la teoria del comprendere storico, le
strutture del mondo storico, la filosofia e le sue forme.

Il
pragmatismo:
Peirce e James.

Psichiatria,
psicologia e psicanalisi

Freud
e la psicanalisi: la vita e le opere, il caso di Anna O., gli
studi sull'isteria e l'ipnosi, la definizione della teoria
psicanalitica, gli sviluppi della psicanalisi, il disagio della
civiltà, il movimento psicanalitico e Jung.

Nietzsche:
la vita, le opere e le interpretazioni del pensiero nietzschiano, la
Nascita della Tragedia, la storia e la vita, il periodo illuministico
e la morte di Dio, la genealogia della morale, il nichilismo europeo,
la Volontà di potenza, l'oltreuomo e l'eterno ritorno

Lettura
di un'opera a scelta tra:

K.
Marx, Il Manifesto del partito comunista

S.
Kierkegaard, Aut Aut

A.
Schopenhauer,
Il primato della Volontà

Per la
filosofia del Novecento, ogni studente approfondirà la
conoscenza di una corrente a scelta tra:

Fenomenologia

Esistenzialismo



Neopositivismo

Interventi
di recupero

La scansione temporale delle unità didattiche sarà riferita alla
situazione della classe e terrà conto dei ritmi di apprendimento
della stessa, con il vincolo dei minimi definiti dal dipartimento. Si
dedicheranno spazi per realizzare recuperi in itinere delle lacune di
tipo metodologico e concettuale che dovessero emergere.

Criteri
di valutazione

A. esporre in modo
logico e
consequenziale i
contenuti appresi.

1-4

B. utilizzare il
linguaggio specifico.

1-3

C. contestualizzare
storicamente i
contenuti appresi

0-2

D. affrontare i
contenuti proposti
con spirito critico.

0-1

1:
espone in modo
nullo o frammentario

1: non
utilizza il linguaggio
specifico

0: non
contestualizza

0: non è
in grado di
affrontare

2:
espone in modo
essenziale

2:
utilizza parzialmente
il linguaggio
specifico

1:
contestualizza
parzialmente

1: è in
grado di affrontare

3:
espone in modo
appropriato

3:
utilizza
correttamente il
linguaggio specifico

2:
contestualizza
correttamente

4:
espone in modo
completo e
approfondito



Storia

Obiettivi
generali

1.
Far acquisire una più matura consapevolezza dei problemi che
riguardano la realtà contemporanea attraverso la conoscenza del
passato e la riflessione critica su di esso.

2.
Educare al confronto culturale, superando chiusure settarie ed
atteggiamenti intolleranti.

3.
Abituare ad avvertire la complessità dei problemi e la pluralità
dei punti di vista possibili.

1.
Competenze:

A.
esporre in modo consequenziale i contenuti appresi

B.
riconoscere i nessi di causa e effetto negli eventi storici

C.
utilizzare il linguaggio specifico anche in riferimento alle fonti
(libro di testo e altro materiale fornito dall’insegnante)

D.
affrontare i contenuti proposti in modo problematico e critico

2.
Competenze trasversali

A.
Produrre una riflessione critica personale che utilizzi contenuti
appresi contestualizzandoli in una situazione contemporanea.

B.
Saper analizzare, inquadrare, cogliere elementi nuovi, dimostrando la
capacità di rivedere e correggere.

3.
Conoscenza dei principali eventi storici e delle
caratteristiche fondamentali delle epoche considerate (cfr.
Contenuti)

 Metodi



e strumenti didattici

Il
dialogo educativo sarà impostato in modo da:

1.
Evidenziare le strutture economiche, sociali, politiche, culturali
entro cui collocare fatti e vicende storiche.

2.
Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare
problemi che si riscontrano nella realtà attuale.

3.
Impostare lo studio disciplinare in chiave prevalentemente europea,
con riferimento il più possibile funzionale al ruolo dell’Europa
nella storia mondiale, dando in essa spazio allo specifico delle
vicende italiane.

4.
Prospettare la storia in chiave storiografica, cioè non solo come
successione di fatti accertati nella loro oggettività, ma anche come
interpretazione e spiegazione di essi.

A
questo scopo, oltre alle lezioni frontali/interattive, si potrà
ricorrere a:

a)
Lettura di monografie e di materiali storiografici, sia proposti dal
libro di testo, sia di altra provenienza

b)
lezioni parzialmente preparate dagli studenti individualmente o in
gruppo

c)
discussione su particolari tematiche emerse nello svolgimento del
programma o proposte dagli studenti

d)
progetti d’istituto e proposte culturali esterne

e)
utilizzo, oltre al libro di testo, di altri materiali, di sussidi
multimediali, conferenze, spettacoli.

Verifiche

Si
potrà fare ricorso a:

1.
Colloqui



2.
Verifiche scritte

3.
Relazioni (orali e scritte)

Il
numero minimo di verifiche per periodo è due.

Contenuti

il
1848 in Europa

l'Europa
e gli Stati Uniti nella seconda metà dell'Ottocento

lmperialismo
e nazionalismo

il
Risorgimento italiano

l'Italia
post-risorgimentale: destra e sinistra storica

la
società di massa

la
Belle Epoque

l'età
giolittiana

la
prima guerra mondiale

la
rivoluzione russa

il
primo dopoguerra

la
crisi del 1929 negli Stati Uniti

I
totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo

la
seconda guerra mondiale

le
origini della guerra fredda



l'Italia
dalla Resistenza alla costituzione

linee
fondamentali sull’Italia repubblicana.

Interventi
di recupero

La
scansione temporale delle unità didattiche sarà riferita alla
situazione della classe e terrà conto dei ritmi di apprendimento
della stessa, con il vincolo dei minimi definiti dal dipartimento. Si
dedicheranno spazi per realizzare recuperi in itinere delle lacune di
tipo metodologico e concettuale che dovessero emergere.

 Criteri
di valutazione

A. esporre in modo
consequenziale i
contenuti appresi.

1-4

B. riconoscere i nessi
di causa e
effetto negli eventi
storici

1-3

C.
utilizzare il linguaggio
specifico anche in
riferimento alle fonti
(libro di testo e altro
materiale fornito
dall’insegnante)

0-2

D. affrontare i
contenuti proposti
in modo
problematico e
critico

0-1

1: non espone 1: non riconosce i
nessi

0: non utilizza il
linguaggio specifico 

0: non è in grado di
affrontare

2: espone in modo
frammentario

2: riconosce i nessi
solo talvolta

1: utilizza
parzialmente il
linguaggio specifico

1: è in grado di
affrontare

3: espone in modo
essenziale

3: riconosce in modo
completo

2: utilizza
correttamente il
linguaggio specifico

4: espone in modo
appropriato



Disegno e storia dell'arte

Obiettivi educativi

-Capacità di effettuare collegamenti
tra le varie discipline che affrontano le stesse tematiche dimostrando
padronanza dei concetti acquisiti.

-Conoscenza dei contenuti, capacità
di relazionare e confrontare opere diverse

-Stimolo alla lettura diretta degli
aspetti strutturali, dei significati culturali e del valore intrinseco che ogni
opera esprime.

-L’approccio all’ambiente e la
conoscenza della storia dell’arte mirano a educare, valorizzare e tutelare
tutto il patrimonio culturale artistico italiano e in particolare della propria
città, al fine di riconoscere e rispettare anche culture e forme d’arte di
altri popoli.

Abilità, competenze disciplinari

Abilità da conseguire:

· capacità di analisi critica
ed espositiva dei contenuti appresi negli anni scolastici precedenti
contestualizzandoli con il programma in corso attraverso pertinenti riferimenti
ed approfondimenti.

·  capacità di esaminare,
collocare, afferrare nuovi concetti dimostrando di saper svolgere attività di rielaborazione
e perfezionamento alla luce di nuove acquisizioni.

·  capacità di organizzare il
proprio lavoro;

·  capacità di prendere appunti
e rielaborarne il contenuto;

·  capacità di approntare
una ricerca multimediale sviluppandone  il tema scelto;

·  capacità di
utilizzare, quale strumento di apprendimento, il testo scolastico (e/o
qualsiasi testo di storia dell’arte) e le immagini e fotografie in esso
contenute anche realizzando collegamenti interdisciplinari.



·  capacità
di utilizzare un lessico tecnico-specialistico nonché critico nelle sue
definizioni e formulazioni  generali e specifiche.

 

Contenuti didattici

1° periodo, trimestre: 

Settembre - Ottobre:

Neoclassicismo e 
Romanticismo  a confronto, analizzando le differenze tematiche e stilistiche
nelle opere degli artisti più significativi  ( Canova, David, Delacroix,
Gericault, Goya, Friedrich, Turner)

architettura in ferro ( Tour Eiffel,
Crystal Palace, Galleria Vittorio Emanuele II, Milano)

Impressionismo ( Manet, Monet,
Degas. Renoir)

Novembre-Dicembre:

post-impressionismo (Van Gogh,
Gauguin, Cezanne, Seurat, Pellizza da Volpedo)

Le Secessioni e la tendenza
espressionista (Edvard Much, Ernst Ludwig Kirchner)

  

2° periodo, pentamestre: 

Cubismo

Futurismo

Astrattismo

Architettura moderna, Razionalismo e
Bauhaus 

Dadaismo

Surrealismo

Pop art

Tendenze di arte contemporanea:

espressionismo astratto - informale
– Nuova figurazione



Nouveau Realisme - New Dada –
Arte Concettuale – Arte Povera

Piero Manzoni

Architettura contemporanea: analisi
di edifici e zone urbane moderne a Milano e nel mondo

Educazione civica :

nell’ambito del tema trasversale
individuato collegialmente per la classe V D : “Totalitarismo
e controllo dell’informazione”, verrà proposta una visita guidata a
tema nel Museo del ‘900 a Milano, e un’analisi in classe di altre opere
appartenenti alle correnti di avanguardia riconducibili al tema trattato 

  

Metodi

Lo svolgimento del programma è
basato su lezioni frontali col libro di testo e l'utilizzo di immagini proiettate
dal cd del libro o prese dal web, in modo da rendere più agevole la capacità di
lettura e la comprensione delle opere coinvolgendo attivamente gli studenti.

Inoltre sono previsti
approfondimenti su alcuni autori con una presentazione multimediale

Le uscite didattiche, saranno
importanti per avere una conoscenza diretta degli aspetti storico-artistici del
territorio ed entrare in contatto diretto con le opere.

 
  

Strumenti

- Libro di testo“itinerario
nell’arte 5” ed Zanichelli arancione, dispense del testo “itinerario nell’arte
4” ed Zanichelli arancione; libro di testo di quarto anno “ Arte di vedere 4”
ed Pearson; e-book,  siti ufficiali dei musei, dvd, lim, uscite didattiche

  

Criteri di verifica e valutazione

Le verifiche saranno basate su
interrogazioni  orali individuali sul programma e esposizioni di argomenti
scelti dagli studenti nell’ambito di una tematica prevista dall’insegnante.

In particolare: 2 valutazioni nel
primo trimestre ( interrogazione orale e esposizione dell’approfondimento) ; 2
valutazioni nel pentamestre (interrogazione orale e esposizione
dell’approfondimento)



Sono inoltre previste interrogazioni
di recupero per le eventuali insufficienze.

 

 

 

 



Scienze motorie e sportive

Programmazione
didattica Scienze motorie CLASSE 5D

a/s 2023-24 – Prof.
Francesco Rosa

Premessa

La progettazione didattica sarà orientata sull’integrazione di abilità
motorie, conoscenze e comportamenti socio-affettivi dell’allievo e
sull’esperienze più funzionali a perseguirle. Secondo tale prospettiva
l’apprendimento diventerà un processo in cui l’allievo svolge un ruolo attivo e
consapevole del proprio comportamento motorio, rielabora le informazioni
relative al compito ed al contesto in cui si trova e nel cui ambito agisce,
esprime abilità e conoscenze. Quindi, l’apprendimento dovrà avvenire attraverso
l’interazione continua dei seguenti fattori: capacità-abilità, conoscenze, comportamenti e
atteggiamenti
socio-affettivi.

In altre parole, per essere considerati competenti, non basterà saper fare un compito, ma è
necessario
riuscire ad integrare i saperi diversi, comportamenti socio-affettivi e
atteggiamenti (motivazioni ad apprendere, socializzazione e cooperazione,
partecipazione, metodi di lavoro, etc.) ma, soprattutto, riuscire ad applicarli
in contesti diversi.

Una competenza motoria, sarà tale, quando contiene l’utilizzo concreto
delle conoscenze, l’applicazione pratica di una o più conoscenze non solo
teorico-astratte e rinvia ad una stretta relazione tra sapere, saper fare e saper
essere.

 Obiettivi educativi:

1. Sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo durante i
giochi sportivi, individuali e i momenti di collaborazione con il gruppo
classe. 

2. Essere aperti verso proposte di giochi, attività e
proposte educative volte al miglioramento e alla consapevolezza dei propri
limiti e virtù 

3. Imparare ad autodisciplinarsi durante i momenti di gioco
destrutturato in un'ottica di responsabilità verso sé stessi e il gruppo classe

4. Favorire il dialogo tra compagni e tra docenti per creare
un clima didatticamente attivo 

5. Accogliere e sostenere il ruolo dei compagni incaricati



come "responsabili degli spogliatoi", condividendo la responsabilità
di mantenere questo luogo ordinato e pulito per il bene proprio e della
collettività 

 OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO:

 · Movimento 

1. Riconoscere le diverse caratteristiche personali in
ambito motorio e sportivo.

 2. Riconoscere il
ritmo personale nelle/delle azioni motorie e sportive. 

3. Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni
per tutelarlo, in prospettiva dell'arco della vita. 

4. Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di
preparazione fisica specifica.

· Linguaggi del Corpo 

1. Conoscere possibili interazioni fra linguaggi espressivi
e altri contesti.

 2. Conoscere gli
aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l'espressività corporea
e l'efficacia delle relazioni interpersonali. 

3. Conoscere le caratteristiche del ritmo in funzione del
movimento. 

· Gioco e Sport 

1. Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e
degli sport. 

2. Sviluppare le strategie tecnico-tattiche dei giochi e
degli sport. 

3. Padroneggiare la terminologia, il regolamento tecnico, il
fair play e i modelli organizzativi. 

4. Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo.

 · Salute e Benessere 

1. Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza ed
al primo soccorso degli specifici infortuni. 

2. Approfondire gli aspetti sociali e scientifici delle
problematiche alimentari, delle dipendenze e dell'uso delle sostanze illecite. 

3. Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita



attivo per il benessere fisico e sociorelazionale della persona. 

Relazione con
l’ambiente naturale e tecnologico 

1. Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni
per tutelarlo, in prospettiva di tutto l'arco della vita.

2. Sapersi esprimere e orientare in attività ludiche e
sportive in ambiente naturale, nel rispetto e nella tutela del comune
patrimonio territoriale, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica
e multimediale a ciò preposta.

Contenuti didattici:

Capacità motorie condizionali e coordinative: 

1. Circuiti motori di forza e resistenza, Percorsi ed
esercizi di coordinazione

2. Attività di miglioramento delle capacità cardio vascolari
attraverso la corsa di resistenza e circuiti motori-specifici 

3. Esercizi di potenziamento ed irrobustimento a carico dei
muscoli degli arti superiori ed inferiori, parte dorsale e parte frontale 

4. Esercizi di articolarità e mobilizzazione attiva e
passiva a carico delle principali articolazioni

5. Allenamento
funzionale (circuiti ed esercizi)

Gioco-sport: Dodgeball, Shotball, Ultimate frisbee

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra 

Basket: fondamentali individuali e di squadra 

Calcio: fondamentali individuali e di squadra 

Unihockey: fondamentali individuali e di squadra 

Atletica leggera: velocità 80-100 metri, 200-400 metri;
getto del peso dorsale, salto in lungo, salto in alto fosbury 

Tornei sportivi: Pallavolo, Calcio, Pallacanestro... 

Attività in ambiente antropizzato
o naturale (orientamento, trekking, ecc.) con l’uso
di specifici  
strumenti tecnologici (bussola, altimetro, smartphone, ecc.)

Teoria: Doping e dipendenze; Storia dello sport

Uscita didattica: giornata multisport 



I contenuti
potrebbero subire delle variazioni nel corso dell’anno scolastico

Metodi 

Le esperienze che mi propongo di offrire ai ragazzi hanno come
caratteristiche la polivalenza/polisportività,
cioè la possibilità di investire tutti gli aspetti della motricità senza
privilegiarne alcuni, utilizzando principalmente il metodo globale, pur senza escludere quello
analitico. La varietà di
proposte didattiche consentirà all’alunno di vivere la propria esperienza
motoria in situazione il più possibili diverse, e nello stesso tempo mantenere
vivo l’interesse a la motivazione verso la disciplina.

In definitiva, le strategie adottate
mireranno a rendere l’allievo consapevole del processo compiuto, consentire di
elaborare ed organizzare autonomamente le informazioni, quindi ad auto-valutare
le proprie esperienze ed imparare ad apprendere.

La programmazione del quinto anno comporterà prove di
ingresso che valutino la situazione di partenza del singolo alunno a livello
pratico. 

Dai risultati ottenuti si delineerà la metodologia più
adeguata per aumentare, migliorare e consolidare le qualità fisiche di ogni
alunno (forza, resistenza, mobilità ecc.) a breve, medio e lungo termine. 

Ogni argomento sarà introdotto attraverso la spiegazione ed
illustrazione che possa stimolare l’interesse dell’intero gruppo classe. 

In un’ottica di inclusione, vi saranno momenti di confronto
atti a stimolare gli alunni più introversi ed in difficoltà. Il gruppo classe
verrà posto al centro dell’esperienza didattica, rendendo protagonisti
dell’esperienza motoria tutti gli alunni. 

Sicurezza in sé stessi, autonomia e capacità di
auto-valutazione saranno le parole chiave per lo sviluppo delle competenze in
ambito di salute e benessere. 

La teoria sarà di supporto alla pratica consentendo
all’alunno la possibilità di comunicare, rielaborare personalmente e capire i
propri limiti e potenzialità. 

Verranno utilizzate le seguenti
metodologie di lavoro: Lavoro in coppie d’aiuto, Lavori per gruppi omogenei,
Lavori per gruppi eterogenei, discussioni guidate, eventuali attività di
laboratorio.

 Strumenti

1. Utilizzo di schede valutative, immagini, dvd, filmati,
libro di testo, testi didattici di supporto, strumenti
multimediali e/o LIM ecc. 

2. Utilizzo piccoli e grandi attrezzi a disposizione presso



le palestre nelle quali vengono svolte le lezioni pratiche 

Criteri di verifica e valutazione 

La programmazione per competenze
implica il superamento della tradizionale verifica e valutazione di fattori
isolati della prestazione per passare ad un sistema integrato di misure quanti-qualitative. 

Quindi saranno adottate le seguenti procedure:

l’osservazione
sistematica e la predefinizione dei criteri di verifica attraverso liste
di descrittori dell’apprendimento motorio e di categorie osservative di
atteggiamenti
le prove
semistrutturate di conoscenza
l’uso del
testing per il controllo delle capacità motorie condizionali e
coordinative
la descrizione
del percorso svolto, evidenziando la sequenza e la tipologia delle
esperienze, gli errori più frequenti, i miglioramenti, la successione dei
compiti, i possibili miglioramenti.

 Al termine di ogni unità didattica:

PER GLI SPORT INDIVIDUALI 1) Verifica sull’apprendimento dei
fondamentali individuali dello sport preso in analisi 

PER GLI SPORT DI SQUADRA 

1) Verifica sull’apprendimento dei fondamenti individuali e
di squadra dello sport preso in analisi 

2) Verifica sull’acquisizione delle regole fondamentali
attraverso l’osservazione sistematica degli alunni in momenti di gioco
strutturati 

PER GLI ARGOMENTI TEORICI: 

1) Verifica scritta con domande aperte e/o chiuse,
interrogazioni orali 

PER GLI ALUNNI CON ESONERO TOTALE la valutazione avverrà attraverso prove di verifica
orali e/o scritte inerenti le attività pratiche svolte dalla classe, attività
di arbitraggio e/o assistenza al docente durante le lezioni.

PER GLI ALUNNI CON ESONERO TOTALE TRANSITORIO la valutazione
avverrà attraverso prove orali e/o scritte inerenti le attività pratiche svolte
dalla classe nel periodo di esonero, attività di arbitraggio e/o assistenza al
docente.

PER GLI ALUNNI CON ESONERO PARZIALE la valutazione avverrà
sulla base delle attività che l’alunno potrà svolgere, con gli stessi criteri
della classe, ma calibrate sulle sue aree di difficoltà. 



LIVELLO COMPETENZA

INSUFFICIENTE
L’alunno dimostra scarso interesse, impegno e partecipazione. Nelle verifiche
pratiche si rifiuta di portare a termine le prove e dimostra un’insufficiente
conoscenza del regolamento di base degli sport presi in analisi. Nelle
verifiche scritte risponde correttamente a meno del 50% delle domande
somministrate. 

BASE L’alunno
dimostra un discreto interesse, impegno e partecipazione. Nelle verifiche
pratiche porta a termine le prove anche se sovente dimentica il regolamento di
base degli sport presi in analisi. Nelle verifiche scritte risponde
correttamente a più del 50% delle domande somministrate ( 50%-60%). 

INTERMEDIO L’alunno
dimostra un buono interesse, impegno e partecipazione. Nelle verifiche pratiche
porta a termine le prove dimostrando una buona conoscenza del regolamento di
base degli sport presi in analisi. Nelle verifiche scritte risponde
correttamente a più del 50% delle domande somministrate ( 70%-80%). 

AVANZATO L’alunno
dimostra un eccellente interesse, impegno e partecipazione. Nelle verifiche
pratiche porta a termine le prove, comprende il regolamento di base degli sport
presi in analisi e aiuta i compagni in difficoltà nell’apprendimento dello
stesso. Nelle verifiche scritte risponde correttamente a più del 50% delle
domande somministrate ( 90%-100%). 

Competenze di Educazione Civica 

I valori di Educazione Civica fanno parte integrante dei
fondamenti dell’attività motoria pratica e teorica; pertanto, vengono trattati
durante lo svolgimento delle normali lezioni curricolari. 

Nell'analisi delle singole Unità Didattiche di Apprendimento
vengono enfatizzati i seguenti valori a fondamento della nostra concezione di
sport: 

· La
persona è il valore in sé dello sport, dei suoi significati e delle sue
espressioni. 

· Il
valore della sconfitta, espressione dell'accettazione dei propri limiti, della
capacità di tollerare le frustrazioni e le smentite, del coraggio di
ricominciare. 

· Il
valore della competizione, espressione del confronto leale con quanti ricercano
i loro e dell'incontro con l'altro da sé. 

· Il
valore della vittoria, espressione di una giusta gratificazione quale esito dei
propri sacrifici e del proprio impegno. 



· Il
valore del gioco, espressione di creatività e di gioia disinteressata. 

· Il
senso del limite, espressione di sobrietà nella ricerca di prestazioni e
sensazioni e di rifiuto dell'emozione che nasce dal rischio inutile.

 · Il valore
dell'eccellenza, espressione della ricerca e del superamento dei propri limiti
e dell’esempio positivo 

· Il
valore della squadra e della dimensione collettiva, espressione di
condivisione, di reciprocità, della capacità di rispettare e di valorizzare le
individualità e le differenze. 

· Il
valore della fatica, espressione dell'impegno, della determinazione, della
costruzione di un progetto di futuro, contro ogni soluzione abbreviata, ogni
appiattimento emozionale sul presente, ogni successo illusorio. 

· Il
valore delle regole, espressione di onestà verso se stessi e di rispetto degli
altri. 

· Il
valore del tempo e della lentezza, espressione della capacità di conciliare i
ritmi della vita a cadenze che lascino spazio alla qualità delle relazioni,
alla maturazione di sé, al dialogo interiore. 

· Il
valore di tutte le abilità, espressione della dignità e della bellezza che
appartengono ad ogni condizione e ad ogni fase della vita.

LINEE GENERALI E
COMPETENZE

Al temine del percorso liceale lo
studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come
conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori
sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato
un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; ha colto le
implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche
svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio
corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò
favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle
capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza,
velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il
raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo
studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in
atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate
procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui
prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà consapevole
che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed
interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale



consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni
attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie
attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente di
scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e
padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche
sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata.
L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro,
giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando interessi
e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali
che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con
l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli
studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere
propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri Sportivi
Scolastici. Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a
confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il
raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la consapevolezza dei
benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno
maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita
attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di
attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso.
Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze
vissute rende lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un
proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la
propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un
adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport
ed al tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i
diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e
dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle
situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione
all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli studenti
fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare
l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività
svolte ed alle altre discipline. 

 



Religione

Obbiettivi educativi

Area cognitiva

In sintonia con il programma ministeriale di Religione, l'insegnante persegue le seguenti finalità

generali:

- L'insegnamento della Religione Cattolica concorre a promuovere il pieno sviluppo della
personalità degli alunni con particolare attenzione alla conoscenza della cultura religiosa come
dato antropologicamente fondato e ai basilari principi del cattolicesimo che fanno parte del
patrimonio storico del nostro paese.

- L'insegnamento della Religione Cattolica contribuisce alla formazione della coscienza morale ed
offre elementi per scelte consapevoli e critiche di fronte al problema religioso all'interno di un
percorso culturale e non catechistico.

Più in particolare si cercherà:

- di offrire elementi di conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del
Cattolicesimo

- di far maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre
religioni, i vari sistemi di significato, nonché culture ed ideologie che ispirano, o hanno ispirato, il
pensiero e il modo di vivere degli uomini, in modo tale da comprendere e rispettare  i diversi
atteggiamenti che si assumono  in materia etica o religiosa

- di rimuovere i pregiudizi relativi alla dimensione religiosa

Area relazionale

- Favorire la socializzazione della classe attraverso adeguate metodologie che stimolino la
conoscenza, il rispetto, l’ascolto e la valutazione critica di comportamenti, idee, idealità che
emergono dal contesto della classe stessa

- Favorire l'ascolto, la rielaborazione critica e la partecipazione attiva relativamente ai contenuti
proposti dal docente.

 

Competenze disciplinari e abilità attese

Le competenze e le abilità che, sinteticamente, dovrebbe possedere l'alunno alla fine del
triennio sono le seguenti:

Sviluppare un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo.



Utilizzare le fonti cristiane, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

 

 

Contenuti didattici - Il programma* didattico per il QUINTO ANNO prevede

 

Nuova Religiosità e Nuovi Movimenti Religiosi: presentazione dei principali movimenti
religiosi di recente formazione e riflessione sulla religiosità e le sue forme nel mondo
contemporaneo

 

I rapporti tra le persone, l'etica cristiana, la bioetica: la famiglia, la sessualità e l'amicizia.

 

Etica di cristiana anche con riferimenti a temi di attualità.

 

Proposta di alcune tematiche di attualità:

con riferimento a problematiche sociopolitiche particolarmente rilevanti o a realtà culturali-
psicologiche legate all’esperienza adolescenziale e giovanile.

 

Nello svolgimento del programma verranno comunque tenute in debito conto eventuali proposte
della classe.

 



Materia alternativa

Obiettivi educativi

 L’insegnamento della Materia alternativa si propone le seguenti finalità:

- promuovere la conoscenza dei Diritti dell’uomo e la consapevolezza del valore inalienabile
dell’essere umano, delle sue responsabilità individuali e sociali; 

- promuovere, nell’ambito della maturazione individuale, un atteggiamento responsabile e
partecipativo, che favorisca una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione con gli altri al di
là di ogni barriera politica, razziale, ideologica, culturale e religiosa; 

- adottare il punto di vista degli altri gruppi etnici e religiosi come strumento per superare
l’incomprensione che genera discriminazione, odio e violenza. 

-Promuovere la conoscenza di ambiti e di linguaggi non previsti nei curricoli scolastici ordinari. 

Abilità, competenze disciplinari

 Conoscenze 

- conoscere i diritti fondamentali dell’individuo nella vita associata (salute, istruzione, welfare) e i
doveri verso la società;

 - conoscere i molteplici problemi e avvenimenti del mondo contemporaneo e della società di oggi;

 - conoscere tematiche pertinenti a condizione giovanile, bullismo, interculturalismo, educazione
ambientale, tutela della salute, mass media;

 Competenze

 - Saper analizzare e valutare criticamente la realtà che ci circonda e i molteplici problemi e
avvenimenti che investono la nostra società; 

- saper analizzare e valutare criticamente i fenomeni direttamente o indirettamente legati alla
condizione giovanile, come il bullismo, l’educazione ambientale, la tutela della salute,
l’interculturalismo, i mass media; 

- saper analizzare e valutare criticamente la peculiarità della società contemporanea, le tipologie e
le aree dei diritti umani, civili, politici ed economici; 

- saper leggere, analizzare e schedare i documenti e i testi proposti nella loro specificità, saper
leggere con maggior consapevolezza i linguaggi multimediali ed audiovisivi, con particolare
riferimento ai messaggi veicolati dai mezzi di comunicazione di massa e dalle nuove tecnologie.

Capacità 



- Essere disponibili e partecipi al confronto con gli altri rispettandone i diversi punti di vista;

 - nell’ambito dell’etica individuale, conoscere se stessi, la natura dell’agire umano e il principio
della responsabilità individuale; 

- nell’ambito dell’etica della cittadinanza, saper esercitare il principio della responsabilità sociale; 

-saper esercitare i propri diritti fondamentali nella vita associata – salute, istruzione, welfare – e i
propri doveri verso la società.

Contenuti didattici

 Il programma verrà elaborato tenendo conto dell’età, degli interessi e del percorso didattico degli
alunni coinvolti. Sulla base degli interessi più diffusi tra gli studenti, si proporranno i seguenti temi:

- diritti civili e politici; diritti dei popoli;  diritto all’istruzione;  diritti e doveri nel mondo della scuola; 
diritti della donna;  diritti dei minori;  pregiudizi, discriminazioni e razzismo; - “Io e gli altri”:
dialogare e interagire con la diversità; - “Noi nel mondo”: rispetto e tolleranza. Visione di short film
o di sequenze tratte dalle opere più significative della settima arte relativi ai Diritti Umani. 

Metodi e strumenti

L’insegnante coinvolge e motiva l’alunno avvalendosi di: 

- lettura di articoli di giornale o visione e commento di film e documentari;

 - dibattito e discussioni in classe; 

- lezioni partecipate e interattive; 

- assegnazione di ricerche su argomenti di attualità. 

  

Criteri di verifica e valutazione

OBIETTIVI MINIMI 

 - saper comprendere e rielaborare, anche in modo guidato, il contenuto informativo di documenti
storici, articoli di giornale o rivista, estratti da saggi, film o documentari visti in classe; 

- esporre i contenuti in modo sufficientemente chiaro, adoperando un lessico adeguato.

La valutazione finale privilegerà l’impegno, la partecipazione e la pertinenza degli interventi di



ciascun allievo nel corso dell’anno.

Modalità di recupero

 Recupero in itinere



Firme

Disegno e storia dell'arteBusisi Elena Rita

IngleseIussi Natale

Italiano e latinoCondello Maria

Matematica e fisicaRusso Giulia

ReligioneBosi Matteo

ScienzeMeledandri Giuliana

Scienze motorieRosa Francesco

Storia e FilosofiaRaffaldi Paolo
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