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 PARTE PRIMA: IL LICEO 

 Informazioni di carattere generale 

 L'Istituto  d'Istruzione  Superiore  "A.  Volta"  ha  una  storia  singolare:  è  stato  uno  dei  primi  dodici  Licei 
 scientifici  istituiti  in  Italia  subito  dopo  la  riforma  Gentile,  per  dare  al  bacino  nisseno  un  vivaio  di  futuri 
 ingegneri  minerari  che  sarebbero  stati  assorbiti  nelle  miniere.  Il  Liceo  inizia  la  sua  attività  nel  1923.  Già  al 
 suo  terzo  anno  di  vita  veniva  incluso  nell'elenco  degli  istituti  superiori,  che  negli  Esami  di  Stato  avevano 
 dato  i  migliori  risultati.  Fin  dai  primi  anni  si  pose  al  servizio  di  una  vasta  area  della  Sicilia  centromeridionale. 
 Ebbe  un  centinaio  di  iscritti  fino  ai  primi  anni  '60,  per  giungere  ai  1400  del  '78,  quando  comprendeva  la 
 sezione  staccata  di  Riesi,  per  stabilizzarsi  sugli  800  dagli  anni  80  in  poi.  La  quasi  totalità  degli  studenti  è  di 
 cittadinanza  italiana  e  complessivamente  eterogenea  per  caratteristiche  relative  alla  provenienza 
 socio-economica  e  culturale.  Dall'anno  scolastico  2017-2018  è  stato  attivato  il  nuovo  corso  di  studi  del 
 Tecnico  dei  trasporti,  indirizzo  "Conduzione  del  mezzo  aereo",  nel  quale  fin  dal  primo  anno  è  stato  introdotto 
 l'insegnamento  aggiuntivo  "Elementi  Navigazione  Aerea".  Mentre  dall’anno  corrente  è  stato  introdotto  il 
 liceo  “Linguistico”  che  prevede  oltre  che  lo  studio  della  lingua  inglese  quello  delle  lingue  giapponese  e 
 cinese.  Il  numero  complessivo  degli  studenti  è  di  1051  ragazzi,  di  cui  la  metà  proviene  dai  comuni 
 dell’hinterland  .  L’alto  tasso  di  pendolari,  insieme  alle  non  buone  condizioni  con  cui  è  gestito  il  servizio 
 extraurbano,  rappresentano  un  vincolo  e  un  disagio,  che  la  scuola  prova  ad  alleggerire  con  una  certa 
 elasticità,  per  esempio  in  ingresso  e  in  uscita  degli  studenti  fuori  sede.  Lo  status  socio-economico  e  culturale 
 delle  famiglie  degli  studenti,  finora  prevalentemente  medio-alto,  si  sta  diversificando  con  la  presenza  di 
 famiglie  con  status  anche  medio-basso.  Si  osservano  comportamenti  variegati  con  genitori,  che  versano  il 
 contributo  volontario  e  si  interessano  ai  risultati  scolastici  dei  figli  ed  altri  che  non  sempre  partecipano 
 attivamente  e  in  modo  propositivo  alla  vita  della  scuola.  Dall'analisi  del  contesto  di  riferimento,  sopra 
 descritto,  possiamo  cogliere  le  correlazioni  con  le  azioni  che  la  scuola  può  mettere  in  atto  sfruttando  le 
 potenzialità,  che  il  territorio  offre  e  tenendo  in  considerazione  i  limiti  posti  dallo  stesso  per  l’efficacia  delle 
 scelte  adottate  ed  è,  appunto,  dalla  sintesi  ragionata  di  questa  analisi  che  si  muove  la  programmazione 
 triennale per essere strategica e rafforzare l’identità della scuola. 

 Nell’Istituto  sono  presenti  le  seguenti  attrezzature  e  infrastrutture  materiali:  laboratori  di  Chimica,  Fisica, 
 Informatica,  Lingue,  Multimediale,  Scienze,  una  Biblioteca,  una  sala  Conferenze,  un  Auditorium,  2  palestre 
 con campo di Basket-Pallavolo all'aperto, LIM, videoproiettore e PC nelle aule e nei laboratori. 

 1.1 Presentazione dell’Indirizzo di Ordinamento 

 Dall’anno  scolastico  2014-2015  il  corso  di  studio  attivato  è  per  le  classi  quinte,  in  ottemperanza  al 
 Regolamento  recante  “  Revisione  dell’assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  dei  licei  ”,  Allegato  F, 
 il  Liceo Scientifico di Nuovo Ordinamento  . 

 Liceo Scientifico di Nuovo Ordinamento 

 Il  percorso  del  Liceo  Scientifico  è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica  e  tradizione 
 umanistica. 

 Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della  matematica,  della  fisica  e  delle  scienze 
 naturali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le 



 competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per  individuare  le 
 interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle 
 metodologie  relative,  anche  attraverso  la  pratica  laboratoriale.  Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di 
 studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 -  aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  in  ambito  linguistico  e  storico-  filosofico  e 
 scientifico; 
 -  comprendere  i  nodi  fondamentali  dello  sviluppo  del  pensiero,  la  dimensione  storica,  i  nessi  tra  i 
 metodi di conoscenza propri dell’area scientifica, linguistica, filosofica ed umanistica; 
 -  comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della  matematica  e 
 avvalersi del linguaggio logico-formale; 
 -  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi; 
 -  conseguire  una  conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  naturali 
 (chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia),  anche  attraverso  l’uso  sistematico  del  laboratorio; 
 avvalersi dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
 -  essere  consapevoli  delle  ragioni  che  hanno  prodotto  lo  sviluppo  scientifico  e  tecnologico  nel  tempo, 
 in  relazione  ai  bisogni  e  alle  domande  di  conoscenza  dei  diversi  contesti,  con  attenzione  critica  alle 
 dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
 -  saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 1.2 Presentazione dell’indirizzo Info – bio 

 AMPLIAMENTI  DELL'OFFERTA  FORMATIVA  -  INFO-BIO:  ampliamento  informatico  –  biotecnologico: 
 classi prime, seconde e terze. 

 Curricolo  d’istituto:  L’offerta  formativa  aggiuntiva  prevede  l’inserimento  di  attività/materie  aggiuntive 
 finalizzate  ad  incrementare  negli  studenti  l’interesse  per  gli  studi  di  indirizzo  scientifico  e  a  far  acquisire 
 ulteriori  competenze  spendibili  nella  prosecuzione  degli  studi:  l’Informatica  che  presenta  una  particolare 
 connotazione  con  la  certificazione  delle  competenze  e  il  Laboratorio  di  Chimica,  Fisica,  Biologia  e  Scienze 
 della  Terra.  In  particolare,  l’insegnamento  dell’Informatica  contempera  diversi  obiettivi:  comprendere  i 
 principali  fondamenti  teorici  delle  Scienze  dell’Informazione;  acquisire  la  padronanza  di  strumenti 
 dell’Informatica;  utilizzare  tali  strumenti  per  la  soluzione  di  problemi  significativi  in  generale,  ma  in 
 particolare  connessi  allo  studio  delle  altre  discipline;  acquisire  la  consapevolezza  dei  vantaggi  e  dei  limiti 
 dell’uso  degli  strumenti  e  dei  metodi  informatici  e  delle  conseguenze  sociali  e  culturali  di  tale  uso.  In  questo 
 modo  l’Informatica,  oltre  a  proporre  i  propri  concetti  e  i  propri  metodi,  diventa  anche  uno  strumento  del 
 lavoro  dello  studente.  L’insegnamento  del  Laboratorio  di  Chimica,  Fisica,  Biologia  e  Scienze  della  Terra 
 caratterizza  questa  offerta  formativa  per  il  ruolo  dell’attività  di  laboratorio  che  permette  un  approccio 
 sperimentale  e  induttivo  alle  Scienze  metodologicamente  più  corretto,  proficuo  e  stimolante  rispetto  a  quello 
 teorico-deduttivo.  L'insegnamento  delle  Scienze  è  rafforzato  nel  percorso  denominato  “Biologia  con 
 curvatura  biomedica”.  Questo  ampliamento  dell’offerta  formativa,  assolutamente  innovativo  ,  è  attivato  a 
 partire  dalle  classi  terze  e  consiste  in  un  iter  biomedico  strutturato  in  centocinquanta  ore  aggiuntive  dal  terzo 
 al  quinto  anno,  finalizzate  al  potenziamento  scientifico  e  ad  orientare  gli  studenti  verso  la  facoltà  di 
 Medicina:  del  monte  ore  annuale  previsto,  venti  ore  sono  dedicate  a  lezioni  teoriche  tenute  dai  docenti  di 
 biologia,  altrettante  a  lezioni  magistrali,  impartite  da  medici  individuati  dall’  Ordine  dei  medici  di 
 Caltanissetta.  Il  percorso  “Biologia  con  curvatura  biomedica”  contribuisce  a  collegare  la  scuola  superiore 
 all’università,  in  modo  da  consentire  ad  un  maggior  numero  di  studenti,  di  provare  ad  accedere  con  maggiori 
 competenze  a  corsi  di  laurea  come  Medicina  ed  in  genere  a  quelli  scientifico  -  sanitari.  Se  l'indirizzo  si 
 presenta  altamente  innovativo  per  struttura  e  contenuti,  lo  è  altrettanto  anche  per  l'adozione  di  pratiche 
 didattiche  attente  alla  dimensione  laboratoriale,  con  il  fine  di  orientare  le  scelte  universitarie  delle 
 studentesse  e  degli  studenti,  che  nutrono  un  particolare  interesse  per  la  prosecuzione  degli  studi  in  ambito 
 chimico-biologico e sanitario. 



 Liceo  Scientifico  con  ampliamento  dei  Laboratori  di  indirizzo:  Il  corso  di  studi  è  caratterizzato  dall'aggiunta 
 di  tre  ore  di  lezione  di  materie  aggiuntive  inserite  nel  piano  di  studi  dal  primo  al  secondo  anno  e  riguardano 
 un'ora  di  Laboratorio  di  Informatica,  una  di  Laboratorio  di  Fisica  e  una  di  Laboratorio  di  Scienze  Integrate, 
 ossia  Chimica,  Biologia  e  Fisica.  E'  prevista  la  certificazione  delle  competenze  per  le  attività  di  informatica  e 
 la  realizzazione  di  stage  presso  istituzioni  e  aziende  del  settore  tecnico  sanitario  del  territorio.  Lo  studente 
 potrà  personalizzare  il  percorso  di  studi  potendo  esprimere  la  preferenza  di  partecipare  da  una  a  tre  delle 
 attività aggiuntive. 

 Il quadro orario del corso, dal primo al quinto anno, è: 

 Liceo Scientifico indirizzo Info – bio 

 Attività e insegnamenti obbligatori 

 Ore settimanali 
 1° biennio  2° biennio 

 monoennio  1° 
 classe 

 2° 
 classe 

 3° 
 classe 

 4° 
 classe 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Cultura latina ed analisi linguistica comparativa  1  1 

 Lingua e cultura latina  2  2  3  3  3 

 Lingua e cultura inglese e attività internazionali di 
 potenziamento  3  3  3  3  3 

 Storia e Geografia  3  3 

 Storia  2  2  2 
 Filosofia  3  3  3 

 Matematica ed Informatica  5  5 

 Matematica  4  4  4 
 Fisica  2  2  3  3  3 

 Scienze naturali (Biol., Chim., Scienze della terra)  2  2  3  3  3 

 Disegno e Storia dell'arte  2  2  2  2  2 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

 Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1 

 Totale ore settimanali ordinamento  27  27  30  30  30 
 Totale ore annuali  891  891  990  990  990 

 ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PER GLI STUDENTI RICHIEDENTI 

 Informatica, Fisica, Scienze  3  3 

 Totale ore settimanali 

 (Ordinam.+Approfond.) 
 30  30  30  30  30 



 PARTE SECONDA: LA CLASSE 

 2. Profilo della classe 

 La  classe  è  composta  da  ventidue  alunni,  17  ragazzi  e  5  ragazze,  nessun  ripetente.  Alcuni  di  loro  sono 
 pendolari e, provenendo dai comuni limitrofi, si spostano quotidianamente a Caltanissetta. 

 Nel  corso  del  quinquennio  la  classe  ha  cambiato  più  volte  fisionomia.  Al  terzo  anno,  per  effetto  della 
 ricomposizione  delle  terze  classi,  7  alunni,  quasi  tutti  provenienti  dalla  seconda  D,  sono  stati  aggregati  alla 
 terza  E.  Alla  fine  del  terzo  anno  due  studenti  non  sono  stati  ammessi  alla  classe  successiva.  Al  quarto  anno  si 
 è  inserito  nella  classe  uno  studente  atleta  che,  successivamente,  per  motivi  agonistici,  il  quinto  anno  si  è 
 trasferito in altra città. Sempre alla fine del quarto anno un alunno è stato bocciato. 

 Gli  studenti  hanno  frequentato  regolarmente  e,  nel  corso  del  quinquennio,  hanno  via  via  maturato  un 
 comportamento  serio  e  responsabile,  nel  pieno  rispetto  delle  regole  convenute,  dimostrandosi  costantemente 
 aperti  al  dialogo  e  al  confronto.  Ognuno  di  loro,  pertanto,  ha  acquisito  un  livello  di  maturità  e  di 
 responsabilità consoni al profilo di uno studente liceale. 

 Per  quanto  riguarda  la  continuità  didattica,  come  si  evince  dal  relativo  prospetto,  nel  corso  del  tempo  il 
 Consiglio  di  Classe  ha  subito  diversi  cambiamenti  al  suo  interno:  in  tal  senso  si  è  evidenziato  infatti,  durante 
 il  primo  anno,  il  succedersi  di  vari  docenti  di  fisica  per  mancanza  di  un  titolare,  mentre  a  partire  dal  secondo 
 quadrimestre  del  secondo  anno  si  è  riusciti  a  garantire  alla  classe  la  continuità  didattica  per  questa  disciplina. 
 A  partire  dal  quarto  anno,  essendo  la  docente  di  Latino,  andata  in  pensione,  è  subentrata,  al  suo  posto,  la 
 docente  Castiglione,  già  insegnante  di  Italiano  fin  dal  primo  anno  nella  medesima  classe.  Anche  in  Scienze 
 motorie si sono alternati vari docenti, sempre per motivi amministrativi. 

 Dal  terzo  anno  in  poi  molti  allievi  hanno  preso  parte  a  diverse  attività  curriculari  ed  extracurriculari,  proposte 
 dai  docenti,  nelle  quali  tanti  di  loro  si  sono  distinti,  in  numerose  occasioni,  dando  vivace  e  attiva 
 dimostrazione di appartenenza alla comunità scolastica. 

 Da  un  punto  di  vista  squisitamente  didattico,  la  classe  è  sostanzialmente  eterogenea,  poiché  non  tutti  hanno 
 sviluppato  pari  competenze.  Il  profilo  della  classe  si  presenta  diviso  sostanzialmente  in  tre  gruppi:  un  primo 
 gruppo,  costituito  da  circa  1/3  degli  alunni,  dotato  di  buone/ottime  capacità  e  competenze  intellettive  e 
 logico-argomentative,  si  è  impegnato  in  modo  costante,  ha  partecipato  attivamente  alle  lezioni,  ha  sempre 
 rispettato  le  consegne  assegnate  ed  è  in  grado  di  esprimere  ed  elaborare  riflessioni  e  considerazioni  in  modo 
 autonomo.  Un  secondo  gruppo,  pur  avendo  buone  capacità  e  manifestando  interesse  nel  corso  delle  lezioni, 
 non  sempre  ha  mostrato  continuità  nello  studio  e,  quindi,  non  sempre  ha  rispettato  le  consegne  anche  se, 
 all'atto  delle  verifiche,  ha  evidenziato  un  profitto  di  livello  sufficiente/discreto.  Infine,  pochi  altri  elementi, 
 sebbene  durante  le  lezioni  abbiano  avuto  un  atteggiamento  corretto,  hanno  manifestato  qualche  difficoltà  a 
 mantenere  alto  il  livello  di  concentrazione,  pertanto  sono  stati  spesso  stimolati  dagli  insegnanti  a  partecipare 
 in  modo  più  attivo  e  consapevole  al  dialogo  didattico-educativo  e  a  impegnarsi  maggiormente  nello  studio. 
 Questi  ultimi,  soprattutto  nell’area  scientifica,  hanno  evidenziato  una  preparazione  di  base  non  sempre 
 pienamente  adeguata,  con  abilità  talvolta  insicure  e  qualche  difficoltà  nel  metodo  di  lavoro.  Per  permettere  a 
 tutti  gli  studenti  di  colmare  le  lacune  e  migliorare  la  propria  preparazione  sono  state  messe  in  atto  idonee 
 strategie  didattiche  di  recupero  in  itinere  .  Infine,  a  supporto  dell’intera  classe,  sia  per  consolidare 
 conoscenze  e  abilità  in  vista  degli  Esami  di  Stato,  sia  per  sviluppare  le  competenze  laboratoriali,  digitali  e  di 
 cooperative learning  sono stati attivati, in matematica  e fisica, corsi di potenziamento pomeridiani. 



 2.1 Composizione della classe: alunni 

 Alunni 

 1  AMICO FRANCESCO 
 2  BELLO GIUSEPPE 
 3  BONIFACIO FRANCESCO MARIA G. 
 4  BRUNO DAVIDE 
 5  CANDURA MICHELE 
 6  CARUANA EMANUELE 
 7  CORTESE ELENA D’ANNA GIULIO 
 8  DI PAOLA FEDERICO 
 9  GRUTTADAURIA DANIELE 
 10  LOCELSO SIMONE 
 11  MAGGIORE GABRIELE 
 12  MAIRA CHIARA 
 13  MELI ROBERTO 
 14  NICOSIA AZARIA 

 15 
 NOTARSTEFANO GIUSEPPE 
 ANTONIO 

 16  PANEPINTO FRANCESCO 
 17  PANEPINTO SIMONE 
 18  SALOMONE SOFIA 
 19  SCANNELLA PIETRO 
 20  TIRRITO MARTA 
 21  VOLANTE ALESSIO 
 22  ZITO BEATRICE MARIA 

 2.2 Il consiglio di classe 

 Docente  Disciplina 

 CASTIGLIONE ILARIA GIUSEPPINA  ITALIANO E LATINO 

 CURCIO MARCELLA  INGLESE 

 LA PIANA VINCENZA MARIA  STORIA E FILOSOFIA 

 (Coordinatrice di Educazione civica) 

 LIMA GIUSEPPA  SCIENZE 

 PRESTI EDVIGE  DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

 SIGNORINO ROSARIA MARIA PIA  MATEMATICA 

 GALESI GIUSEPPE  FISICA 

 PIAZZA TERESA  RELIGIONE CATTOLICA 



 GIANNONE ELISA ROSITA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Rappresentanti studenti e genitori 
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 2.3 Variazioni dei Docenti nel quinquennio 

 Discipline 

 Curricolari 

 (1) 

 Anni di corso 

 (2) 

 Classe I  Classe II 

 (3) 

 Classe III 

 (3) 

 Classe IV 

 (3) 

 Classe V 

 Lingua  e 
 letteratura 
 italiana 

 Quinquennio 
 Castiglione 
 Ilaria G. 

 Castiglione  Ilaria 
 G.  Castiglione 

 Ilaria G. 

 Castiglione 
 Ilaria G. 

 Castiglione 
 Ilaria G. 

 Lingua  e 
 cultura 
 latina 

 Quinquennio 
 Amico  Franca 
 A. 

 Amico Franca A  Amico  Franca 
 A 

 (*)Castiglione 
 Ilaria G. 

 Castiglione 
 Ilaria G. 

 Lingua  e 
 cultura 
 straniera 

 Quinquennio 
 Curcio 
 Marcella C. T. 

 Curcio  Marcella 
 C. T. 

 Curcio 
 Marcella  C. 
 T. 

 Curcio 
 Marcella C. T. 

 Curcio 
 Marcella C. T. 

 Storia  e 
 Geografia 

 Biennio 

 Castiglione 
 Ilaria G. 

 (*)  Amico  Franca 
 A 

 (*) Storia 
 Triennio 

 La  Piana 
 Vincenza 

 La  Piana 
 Vincenza 

 La  Piana 
 Vincenza 

 Filosofia 
 Triennio 

 La  piana 
 Vincenza 

 La  Piana 
 Vincenza 

 La  Piana 
 Vincenza 

 Matematica 
 Quinquennio 

 Signorino 
 Rosaria M. P. 

 Signorino  Rosaria 
 M. P. 

 Signorino 
 Rosaria M. P. 

 Signorino 
 Rosaria M. P. 

 Signorino 
 Rosaria M. P. 

 Fisica 

 Quinquennio 

 (*)Fantauzzo 
 M.Grazia 

 (*)Caracausi 
 Luca 
 Antonino 

 (*)Vitrano 

 (*)  Giuffrida 
 Martina 

 (*)  Amico 
 Emanuele 

 (*)  Galesi 
 Giuseppe  (dal 
 secondo 
 quadrimestre) 

 Galesi 
 Giuseppe 

 Galesi 
 Giuseppe 

 Galesi 
 Giuseppe 



 Daniela 
 Scienze 
 naturali  Quinquennio 

 Lima 

 Giuseppa 

 Lima 

 Giuseppa 

 (*)  Perricone 
 Emilia 

 Lima 

 Giuseppa 

 Lima 

 Giuseppa 
 Disegno  e 
 storia 
 dell’arte  Quinquennio  Presti  Edwige 

 Clelia 
 Presti  Edwige 
 Clelia 

 Presti  Edwige 
 Clelia 

 Presti  Edwige 
 Clelia 

 Presti  Edwige 
 Clelia 

 Scienze 
 motorie  e 
 sportive  Quinquennio  Lazzara 

 Annalisa 
 (*)  Cacciatore 
 Gerlando 

 (*)  Vaccaro 
 Rosaria 

 (*)Cacciatore 
 Gerlando  (*)Giannone 

 Elisa Rosita 

 Religione 
 cattolica  o 
 att.tà alt.ive  Quinquennio 

 Piazza Teresa  Piazza Teresa  Piazza 

 Teresa 

 Piazza Teresa  Piazza Teresa 

 NOTE: 

 (1)  Elenco di tutte le discipline previste nel biennio e nel triennio 
 (2)  Anni di corso nei quali è prevista la disciplina. 
 (3)  (*) Anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente 

 Anno  N° 
 iscritti 

 Provenient 
 i  da  altra 
 scuola 

 Provenient 
 i da altra 
 sezione 

 Ripetenti  Trasferiti 
 in  altra 
 scuola 

 Trasferiti 
 in  altra 
 sezione 

 Non 
 promossi 

 Promossi 
 a 
 settembre 
 (sospesi) 

 Promossi 
 a giugno 

 I  23  2  3  18 

 II  18  4  14 

 III  25  7  2  3  20 

 IV  24  1  1  2  20 

 V  22 

 2.4.1 Debiti formativi 

 Alunni ammessi con insufficienza  Alunni promossi con sospensione di giudizio 

 Primo anno  Secondo anno 

 Numero alunni  Materie  Numero 
 alunni 

 Materie 

 Lingua e letteratura italiana  Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina  Lingua e cultura latina 

 1  Lingua e cultura straniera  1  Lingua e cultura straniera 



 Storia e Geografia  Storia e Geografia 

 5  Matematica  3  Matematica 

 2  Fisica  1  Fisica 

 2  Scienze naturali  3  Scienze naturali 

 Disegno e storia dell’arte  Disegno e storia dell’arte 

 Scienze motorie e sportive  Scienze motorie e sportive 

 Religione cattolica o att.tà alt.ive  Religione cattolica o att.tà alt.ive 

 2.4.2 Risultati scrutinio finale terzo e quarto anno 

 Anno 

 N° studenti 

 M=6 

 N° studenti  6 
 <M <7 

 N° studenti 

 M=7 

 N° studenti 
 7<M<8 

 N° studenti 

 M=8 

 N° studenti 
 8<M<10 

 Terzo  /  9  /  9  /  7 

 Quarto  /  2  /  11  /  10 

 Totale studenti che hanno frequentato la classe senza ripetenze o spostamenti per il triennio n. 22. 



 PARTE TERZA: IL PERCORSO FORMATIVO 

 Obiettivi formativi, cognitivi e trasversali 

 Gli  obiettivi  educativi,  cognitivi  e  trasversali  devono  mirare  a  far  sì  che  gli  alunni  si  abituino  al  dialogo, 
 siano  perfettamente  integrati  nel  gruppo  classe  e  siano  tutti  messi  in  condizione  di  poter  intervenire  nelle 
 discussioni.  Questo  lavoro  lento,  ma  produttivo,  spinge  gli  alunni  ad  acquisire  fiducia  in  se  stessi,  ad 
 apprendere  le  argomentazioni  delle  singole  discipline,  intese  come  contenuti  culturali  che  danno  la  possibilità 
 di rapportarsi criticamente alla vita esterna della scuola. 

 3.1 Obiettivi formativi 

 ▪  Educare alla tutela e al rispetto dell’ambiente; 

 ▪  Promuovere la pratica delle attività sportive; 

 ▪  Promuovere le pari opportunità e l’educazione alla legalità e alla civile convivenza democratica; 

 ▪  Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri o in condizione di svantaggio; 

 ▪  Garantire  all’allievo  lo  sviluppo  di  tutte  le  sue  potenzialità  per  acquisire  la  capacità  di  orientarsi  nel 
 mondo in cui vive e raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso; 

 ▪  Acquisire  la  capacità  di  comprendere  la  realtà  canalizzando  conoscenze,  competenze  e  capacità  per 
 opportuni sbocchi professionali; 

 ▪  Far  acquisire  la  capacità  di  costruire  la  propria  identità  e  la  propria  visione  del  mondo  secondo 
 un’interpretazione razionale consapevole; 

 ▪  Sviluppare  la  disponibilità  alla  comunicazione  e  alla  discussione  critica,  al  dialogo  e  al  confronto; 
 saper confrontare le proprie tesi con gli altri (propri pari, insegnanti…); 

 ▪  Acquisire  competenze  di  base,  trasversali  e  tecnico-professionali  certificabili  e  capitalizzabili  in 
 campo nazionale ed europeo; 

 ▪  Favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 

 ▪  Sviluppare la capacità di autocritica e di auto-valutazione. 

 3.2 Obiettivi cognitivi 

 ▪  Creare  le  condizioni  per  favorire  il  potenziamento  dell’insegnamento  della  lingua  curriculare  e 
 realizzare un ampliamento dell’offerta di formazione linguistica con l’attivazione di nuovi corsi; 

 ▪  Far  acquisire  una  formazione  di  base  attraverso  strumenti  essenziali  per  il  raggiungimento  di  una 
 visione complessiva della realtà storica e delle espressioni culturali delle società umane; 

 ▪  Potenziare  la  capacità  di  risoluzione  dei  problemi  come  attitudine  a  trasferire  acquisizioni  teoriche 
 nel  contesto  di  un  problema;  §  Incoraggiare  la  lettura  e  la  comprensione  di  testi  teatrali,  nonché  la  loro 
 produzione  e  rielaborazione  anche  in  funzione  della  realizzazione  di  rappresentazioni  in  lingua  italiana,  in 
 lingua  straniera,  in  dialetto,  al  fine  di  migliorare  la  padronanza  linguistica  ed  esprimere  con  maggiore 
 disinvoltura  e  spontaneità  le  capacità  creative;  §  Stimolare  il  lavoro  di  ricerca,  di  approfondimento  e  di 



 potenziamento  delle  abilità  ponendo  gli  alunni  nelle  condizioni  di  partecipare  a  concorsi  letterari  in  lingua 
 italiana  e  latina,  gare  ed  Olimpiadi  di  Matematica,  Fisica,  Chimica,  Scienze,  Informatica,  Multimediali, 
 Filosofia; 

 ▪  Esaltare  la  creatività  e  la  produzione  artistica  ed  il  gusto  del  bello  attraverso  lo  studio  del  patrimonio 
 artistico del proprio territorio e nazionale; 

 ▪  Incentivare la sensibilità nei confronti della musica e della produzione cinematografica; 

 ▪  Far  conoscere  le  tecnologie  più  avanzate  utilizzando  i  laboratori  di  Fisica,  Chimica,  Disegno, 
 Informatica, Lingue e Multimediale. 

 3.3 Obiettivi trasversali 

 ▪  Utilizzare  consapevolmente  la  pluralità  di  linguaggi  specifici  delle  singole  discipline  e  i  metodi 
 caratterizzati da razionalità; 

 ▪  Acquisire  abilità  per  l’uso  consapevole  degli  strumenti  di  calcolo,  di  misura,  di  disegno  (area 
 scientifica); 

 ▪  Acquisire  abilità  per  l’uso  consapevole  di  regole,  di  categorie,  di  schemi  e  di  sistemi  interpretativi 
 (area umanistica); 

 ▪  Promuovere  sia  lo  sviluppo  della  capacità  di  riflessione,  di  comprensione,  di  analisi,  e  di  costruzione 
 di  ipotesi  di  soluzioni  dei  problemi,  sia  le  capacità  di  controllo  di  validità  dei  discorsi,  rendendo  gli  alunni, 
 attraverso  l’esercizio  del  rigore  e  la  correttezza  del  ragionamento  argomentato,  disponibili  alla 
 comunicazione e alla discussione critica; 

 ▪  Saper  organizzare  un  discorso  logico  e  argomentato  a  sostegno  della  propria  tesi,  controllandone  la 
 validità  comunicandolo  in  diverse  forme  (orale,  scritta,  ipertestuale…);  §  Interiorizzazione  e  padronanza  di 
 un efficace metodo di studio. 

 3.4 Verifica degli obiettivi raggiunti 

 In merito agli obiettivi educativi e didattici raggiunti dalla classe si può dire che: 

 ▪  dal  punto  di  vista  educativo  il  bilancio  del  percorso  fatto  dalla  classe  è  nel  complesso  positivo, 
 poiché  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  raggiunto  gli  obiettivi  proposti,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la 
 maturazione  interiore,  il  rispetto  degli  altri  e  la  crescita  culturale.  Gli  alunni  hanno  mostrato  un  buon 
 interesse  verso  le  attività  formative,  testimoniato  dalla  partecipazione  della  classe  a  progetti  e  ad  attività 
 extracurriculari. 

 ▪  dal  punto  di  vista  didattico  ,  pur  mantenendo  delle  differenze  individuali  per  interesse  e  attitudine  nei 
 confronti  delle  singole  discipline,  gli  studenti  nel  complesso  hanno  dimostrato  una  buona  motivazione  allo 
 studio  e  un  metodo  di  lavoro  adeguati;  sebbene  si  sia  sempre  dovuta  arginare  la  tendenza  alla  pianificazione 
 delle verifiche in un’ottica quasi “parauniversitaria”. 

 Esaminata  più  nello  specifico  e  considerando  trasversalmente  tutte  le  discipline  d’insegnamento,  la  classe 
 evidenzia  livelli  di  abilità  e  conoscenze  eterogenei  che  dipendono  da  una  diversa  preparazione  di  base  e  da 
 un  diverso  interesse  nei  confronti  dello  studio,  ma  anche  dall’impegno  profuso,  dalla  partecipazione  al 
 dialogo educativo, dallo stile di apprendimento e dall’autonomia nello studio. 

 In sintesi, da un punto di vista didattico, la classe risulta suddivisa in tre fasce: 



 ▪  un  primo  gruppo  si  distingue  per  un  ottimo  livello  di  sviluppo  delle  capacità  logiche,  espressive  e 
 operative  e  per  il  fatto  che  sa  applicare  in  modo  autonomo  e  responsabile  le  abilità  maturate,  con  una  buona 
 consapevolezza  e  padronanza  delle  conoscenze  acquisite,  raggiungendo  punte  di  eccellenza  in  varie 
 discipline.  In  questo  gruppo  rientrano  anche  alcuni  studenti  da  sempre  caratterizzati  dalla  ricerca  di  un  sapere 
 approfondito  e  interiorizzato  delle  discipline,  costanti  nello  studio,  con  eccellenti  conoscenze  e  capacità 
 maturate nel corso degli anni; 

 ▪  un  secondo  gruppo  rientra  nell’ambito  di  un  livello  buono/soddisfacente  dal  momento  che  presenta 
 un più che discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione adeguata 

 ▪  un  terzo  gruppo,  infine,  presenta  delle  competenze  acquisite  in  maniera  sufficiente  ed  essenziale, 
 soprattutto in specifiche discipline. 



 PARTE QUARTA: IL LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 4.1 Metodologia del consiglio di classe 

 Materie  Lezione 
 frontale 

 Lezione 
 partecipata 

 Problem 
 solving 

 Lavoro di 
 gruppo 

 Discussione 
 guidata 

 Altro da 

 specificare 
 Italiano  X  X  X  X  Videolezione 
 Latino  X  X  X  X  Videolezione 
 Lingua straniera: 
 Inglese  X  X  X 

 Storia  X  X  X  X  X  Brain storming 

 Scienze  X  X 

 Filosofia  X  X  X  X  X  Brain storming 

 Fisica  X  X  X  X  X  Brain storming 

 Matematica  X  X  X  X  X  Esercitazioni 
 Disegno e Storia 
 dell’Arte  X  X  X  X  Strumenti 

 multimediali 
 Religione  X  X  X 
 Scienze motorie 
 e sportive  X  X  X  X  Attività pratica 

 4.2 Tipologie di verifiche utilizzate 

 Materie  Verifica 
 orale 

 Prova di 
 laboratorio 

 Prove 
 scritte 

 Questionari 
 o  Esercitazioni  Altro da specificare 

 Italiano  X  X  X  X  Analisi dei testi 

 Latino  X  X  X  X  Analisi dei testi 

 Lingua straniera: 
 Inglese  X  X  X 

 Prove 

 INVALSI 

 (LIV. 
 B1/B2) 

 Analisi dei testi 

 Storia  X 
 Scienze  X 
 Filosofia  X  Debate 
 Fisica  X  X  X  X 
 Matematica  X  X  X  X 
 Disegno e Storia 
 dell’Arte  X  X  Prova grafica e 

 pratiche 
 Religione  X 
 Scienze Motorie e 
 Sportive  X  Test motori  Prova pratica 



 4.3 Attività di recupero e potenziamento 

 In  aggiunta  all’attività  didattica  sono  state  previste  15  ore  di  potenziamento  di  Fisica  e  20  ore  di 
 potenziamento di Matematica in vista della seconda prova scritta. 

 4.4 Criteri comuni disciplinari di valutazione sommativa 

 Si  rimanda  agli  allegati  per  disciplina  dei  singoli  Docenti  per  i  dettagli  valutativi,  mentre  qui  si  specificano  i 
 criteri comuni di valutazione utilizzati per la valutazione sommativa. 

 Tenendo presenti i parametri: 

 •  miglioramento nell'acquisizione del metodo di studio; 
 •  impegno e senso di responsabilità nella partecipazione all’attività didattica; 
 •  impegno nel colmare eventuali lacune iniziali; 
 •  conoscenze  e  competenze  acquisite  in  relazione  agli  obiettivi  generali  e  specifici  previsti  dall’azione 
 didattica; 
 •  progresso nel profitto registrato nelle varie fasi dell’anno scolastico, rispetto alla situazione di inizio; 
 •  progresso nella crescita culturale; 
 •  situazione personale. 

 I criteri di valutazione sono: 

 •  Frequenza delle lezioni; 
 •  Partecipazione alle attività scolastiche; 
 •  Interesse ed impegno; 
 •  Autonomia di metodo di studio; 
 •  Conoscenze disciplinari 
 •  Competenze disciplinari; 
 •  Capacità di produzione e di rielaborazione personale. 

 Tali  criteri  di  valutazione,  con  i  relativi  livelli  ad  essi  associati,  sono  quelli  desunti  dal  Piano  dell’offerta 
 formativa della scuola. 

 4.4.1 Criteri per l’individuazione del livello di sufficienza 

 Sapere  Conoscenze 
 Acquisizione  dell'insieme  dei  contenuti  minimi,  cioè  di  principi, 
 teorie,  concetti,  termini,  regole,  procedure,  metodi,  tecniche, 
 considerati saperi irrinunciabili. 

 Saper fare  Competenze 

 Essenziale  utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  per  risolvere 
 situazioni problematiche o produrre nuovi "oggetti". 

 (inventare, creare) 

 Saper essere  Abilità 
 Utilizzazione  in  forma  essenziale  di  determinate  competenze 
 basilari  in  situazioni  complesse  in  cui  interagiscono  più  fattori 
 e/o più soggetti e si debba assumere una decisione. 



 4.5 Criteri comuni di valutazione 

 VOTO  PREPARAZIONE  CORRISPONDENZA 

 1-2  Preparazione 
 inesistente 

 L’alunno  non  si  è  sottoposto  ad  alcuna  verifica  né  ha  partecipato  in  alcun 
 modo  al  dialogo  educativo.  Ha  mostrato  disinteresse  verso  le  iniziative 
 tendenti a migliorare il suo rendimento scolastico. 

 Nessuno degli obiettivi, e di nessuna natura, è stato raggiunto. 

 3 

 Preparazione 
 gravemente 
 insufficiente 

 L’alunno  ha  una  conoscenza  dei  contenuti  culturali  molto  frammentaria. 
 Non  è  interessato  né  partecipe  alle  attività  didattiche,  che  gli  sono  state 
 proposte. 

 Non ha raggiunto nessuno degli obiettivi minimi. 

 4  Insufficiente 

 L’alunno  non  è  in  grado  di  organizzare  i  contenuti  culturali,  dimostra  di 
 non  possedere  ancora  un  proficuo  metodo  di  studio,  non  sa  esprimersi 
 correttamente. La preparazione è lacunosa, frammentaria e superficiale. 

 Persistono importanti lacune di base. 

 Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti 

 5  Mediocre 

 La  preparazione  è  superficiale  e  poco  consapevole.  L’alunno,  in  possesso 
 di  un  metodo  di  studio  non  sistematico,  ha  mostrato  un’applicazione 
 discontinua  ed  una  non  costruttiva  partecipazione  al  dialogo  educativo.  Gli 
 obiettivi minimi sono stati conseguiti solo in parte. 

 6  Sufficiente 

 L’alunno  si  è  impegnato  nello  studio  senza  approfondimenti  personali. 
 Conosce  gli  aspetti  essenziali  dei  contenuti  culturali  che  gli  sono  stati 
 proposti  ed  è  in  grado  di  integrarli  tra  loro.  L’alunno  si  è  impegnato  nello 
 studio senza approfondimenti personali. 

 Ha raggiunto gli obiettivi minimi richiesti. 

 7  Discreta 

 L’alunno  dimostra  di  possedere  i  contenuti  culturali.  È  in  grado  di  operare 
 collegamenti  disciplinari  e  interdisciplinari  ed  è  sistematico  nello  studio. 
 La  preparazione,  tuttavia,  è  ancora  suscettibile  di  approfondimenti 
 adeguati. 

 Permane qualche incertezza espressiva. 

 8  Buona 

 L’alunno  denota  una  conoscenza  approfondita,  consapevole  ed  organica.  È 
 in  grado  di  cogliere  gli  elementi  costitutivi  di  un  problema  e  le  relazioni  tra 
 gli  stessi,  fornendo  anche  soluzioni  personali.  Sa  utilizzare  con 
 disinvoltura  la  strumentazione  adeguata.  Si  esprime  correttamente  con 
 proprietà di linguaggio. 

 9  Ottima 

 L’alunno  padroneggia  le  conoscenze  acquisite.  È  in  grado  di  argomentare 
 efficacemente  e  con  proprietà  espressiva,  di  mettere  a  punto  le  procedure 
 atte  alla  verifica  di  ipotesi,  di  saper  astrarre  e  sintetizzare.  Sa  inserirsi  in 
 modo adeguato nelle diverse situazioni comunicative. 

 10  Eccellente 

 L’alunno  possiede  una  preparazione  ampia  e  profonda  dovuta  ad  una 
 rielaborazione  personale  delle  conoscenze  acquisite  in  diversi  contesti 
 educativi  formativi.  Sa  esprimersi  nei  linguaggi  specifici  delle  discipline,  è 
 in  grado  di  pianificare  e  progettare,  di  utilizzare  strumentazioni,  di 
 collaborare con gli altri, di apportare contributi creativi. 



 4.6 Criteri per la valutazione della condotta 

 COMPETENZE  CHIAVE 
 DI  CITTADINANZA  (DM 
 22 agosto n.139) 

 INDICATORI  DESCRITTORI 

 Agire in modo autonomo e 
 responsabile 

 Frequenza 
 Puntualità 

 Numero di assenze e di ritardi. 
 Rispetto degli orari. 

 Comportamento  Comportamento rispettoso e consono ad una 
 convivenza civile all’interno della scuola. 
 Rispetto delle norme contenute nel 
 Regolamento d’Istituto. 

 Imparare ad imparare  Partecipazione 
 Puntualità nelle 
 consegne e 
 nell’esecuzione dei 
 compiti 

 Partecipazione alle attività scolastiche ed 
 extrascolastiche. 
 Puntualità nella consegna e nell’esecuzione dei 
 compiti. 

 Comunicare e partecipare  Dialogo 
 Comunicazione e 
 collaborazione 

 Disponibilità ad ascoltare le ragioni degli altri 
 e rispetto per l’interlocutore. 

 Disponibilità al dialogo critico e costruttivo 
 con i compagni e docenti, interesse ad 
 interagire con gli altri in modo positivo e 
 socialmente responsabile. 

 INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 
 FREQUENZA 
 PUNTUALITA’ 

 Frequenta  in  modo  assiduo,  esemplare  (ore  di  assenza  entro  il  5%  del 
 monte ore); 
 Puntualità assidua 

 10 

 Frequenta  in  modo  costante  (ore  di  assenza  entro  il  10%  del  monte 
 ore); 
 Puntualità costante 

 9 

 Frequenta  in  modo  regolare  (ore  di  assenza  entro  il  15%  del  monte 
 ore); 
 Puntualità abbastanza regolare 

 8 

 Frequenta  in  modo  discontinuo  (ore  di  assenza  entro  il  20%  del 
 monte ore); 
 Puntualità  non  del  tutto  regolare,  con  ripetuti  episodi  di  entrata  in 
 ritardo all’inizio delle lezioni e dopo la ricreazione 

 7 

 Frequenta  in  modo  piuttosto  discontinuo  (ore  di  assenza  entro  il  25 
 % del monte ore); 
 Scarsa  puntualità  all’entrata  in  classe  all’inizio  delle  lezioni  e  dopo 
 l’intervallo 

 6 



 COMPORTAMENTO  Assume regolarmente un comportamento esemplare; 
 Mostra  rispetto  di  tutti  coloro  che  operano  nella  scuola,  degli  spazi, 
 degli arredi scolastici 

 10 

 Assume un comportamento corretto e responsabile; 
 Mostra  rispetto  di  tutti  coloro  che  operano  nella  scuola,  degli  spazi, 
 degli arredi scolastici 

 9 

 Assume un comportamento corretto; 
 Mostra  rispetto  di  tutti  coloro  che  operano  nella  scuola,  degli  spazi, 
 degli arredi scolastici 

 8 

 Assume  un  comportamento  non  sempre  adeguato  con  episodica 
 mancanza  di  rispetto  di  coloro  che  operano  nella  scuola,  delle 
 strutture, degli arredi scolastici e delle dotazioni scolastiche 

 7 

 Mostra insofferenze al rispetto delle regole e delle disposizioni; 
 Riporta  diverse  ammonizioni  /  note  disciplinari  per  episodi  che 
 turbano la regolare vita scolastica quali: 
 •  comportamenti  lesivi  della  dignità  e  del  rispetto  della  persona 
 (offese verbali, sottrazione di beni altrui); 
 •  mancanza  di  rispetto  nei  confronti  delle  strutture,  degli  arredi 
 e delle dotazioni scolastiche (sottrazione o danneggiamento); 
 •  atti di bullismo o cyberbullismo; 
 •  introduzione  o  assunzione,  anche  episodica,  di  sostanze 
 stupefacenti all’interno dell’Istituto. 

 Tali  comportamenti  potrebbero  determinare  provvedimenti  di 
 sospensione dalle attività didattiche fino ad un massimo di 15 gg. 

 6 

 PARTECIPAZIONE 
 PUNTUALITÀ 
 NELLE 
 CONSEGNE E 
 NELL’ESECUZIONE 
 DEI COMPITI 

 Partecipa  in  modo  attivo  e  propositivo  alle  attività,  puntuale 
 nell’esecuzione dei compiti. 

 10 

 Partecipa  in  modo  attivo  alle  attività,  costante  nell’esecuzione  dei 
 compiti. 

 9 

 Partecipa con interesse alle attività, esegue con regolarità i compiti.  8 

 Partecipa  in  modo  discontinuo  alle  attività,  non  sempre  esegue  i 
 compiti. 

 7 

 Partecipa  con  modesta  attenzione  alle  attività,  esegue  con  poca 
 regolarità i compiti. 

 6 

 DIALOGO 
 COMUNICAZIONE 
 COLLABORAZIONE 

 Interviene  nel  dialogo  in  modo  autonomo,  maturo,  coinvolgendo 
 positivamente i compagni; 
 è  abile  a  comunicare  e  ad  adattare  la  comunicazione  in  diversi 
 contesti; 
 sostiene  i  propri  ragionamenti  mostrando  attenzione  per  le  ragioni 
 altrui. 

 10 

 Interviene in modo serio, costruttivo nel dialogo; 
 rispettoso  ed  attento  verso  i  compagni,  sa  adattare  la  comunicazione 
 in situazioni diverse; 
 sostiene  i  l  proprio  ragionamento  mostrando  ascolto  per  le  ragioni 
 altrui. 

 9 



 Interviene attivamente nel dialogo educativo; 
 rispettoso verso i compagni; 
 se  guidato  sa  adattare  la  comunicazione  in  diversi  contesti,  sostiene  i 
 propri ragionamenti mostrando ascolto per le ragioni altrui. 

 8 

 Interviene  in  modo  discontinuo  nel  dialogo  educativo,  e  talvolta 
 poco  disponibile  nei  confronti  dei  compagni;  riesce  ad  adattare  la 
 comunicazione solo se guidato; 
 non  sempre  riesce  a  sostenere  i  propri  ragionamenti  nel  rispetto  delle 
 ragioni altrui. 

 7 

 Interviene  in  modo  discontinuo  e  talvolta  passivo  nel  dialogo 
 educativo; 
 non attento e disponibile verso i compagni; 
 non  sempre,  anche  guidato,  riesce  ad  adattare  la  comunicazione  a 
 situazioni diverse; 
 non riesce a sostenere i propri ragionamenti con autocontrollo. 

 6 

 PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO  È  NECESSARIO  SOMMARE  I  PUNTI  E  DIVIDERLI  PER  IL  NUMERO 
 DEGLI  INDICATORI  CONSIDERATI.  AL  VOTO  DOVRÀ  ESSERE  APPLICATO  UN  ARROTONDAMENTO 
 ALL’INTERO SUPERIORE PER VALORI UGUALI ALLO 0,5 (ESEMPIO: 9,5 ARROTONDATO A 10). 

 NOTA Voto 5 

 Il  Consiglio  di  classe  valuterà  l’insufficienza  in  presenza  di  comportamenti  di  particolare  gravità  che 
 prevedono  l’irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  con  l’allontanamento  temporaneo  dello  studente  dalla 
 comunità  scolastica  per  periodi  superiori  a  quindici  giorni  (art.  4,  commi  9,  9  bis  e  9  ter  dello  Statuto),  a  cui 
 non  segue  un  cambiamento  concreto  ed  apprezzabile  tale  da  evidenziare  un  sufficiente  livello  di 
 miglioramento  nel  percorso  di  crescita  e  di  maturazione  in  riferimento  alla  cultura  ed  i  valori  della 
 cittadinanza e della convivenza civile. 

 4.7 Credito scolastico e formativo TABELLA 

 Attribuzione  credito  scolastico 
 Media dei voti 

 Fasce di credito 
 III ANNO 

 Fasce di credito 
 IV ANNO 

 Fasce di credito 
 V ANNO 

 M=6  7-8  8-9  9-10 

 6< M ≤7  8-9  9-10  10-11 

 7< M ≤8  9-10  10-11  11-12 

 8< M ≤9  10-11  11-12  13-14 

 9< M ≤10  11-12  12-13  14-15 

 In  merito  all’attribuzione  del  massimo  del  punteggio  del  credito,  in  base  alla  fascia  di  appartenenza, 
 data  dalla  media  dei  voti,  il  Collegio  ha  deliberato  di  assegnarlo  allo  studente  che  nel  voto  di 
 Comportamento abbia ottenuto 9 o 10 , secondo quanto stabilito dalle legge 150/2024. 



 Il  voto  di  Comportamento  scaturisce  dalla  valutazione  degli  indicatori  e  dei  relativi  descrittori, 
 specificati nella griglia  per l’attribuzione di tale voto (VEDI SOPRA). 

 4.8 Attività extracurriculari 
 Durante  il  corso  dell’anno  scolastico  la  classe  ha  partecipato  a  progetti  e  ad  attività  extracurriculari  proposti 
 nel P.T.O.F. della scuola, che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale degli alunni. 

 PERIODO  PROGETTO  ATTIVITÀ  STUDENTI 
 COINVOLTI 

 Da  Ottobre 
 a Febbraio 

 Io  cittadino  consapevole  e 
 responsabil  e:  l’accoglienza  e 
 integrazione dei migranti 

 Giornata internazionale del 
 migrante e del rifugiato  : Incontro con 
 i volontari dell’Ufficio diocesano 
 Migrantes  e testimonianza di Ibrahima 
 Pb Lo  assistente al Parlamento 
 europeo. 

 Incontro con dott.ssa D'Anna, 
 responsabile unica dell'accoglienza 
 degli Migranti a Caltanissetta e visita 
 guidata presso l'associazione diocesana 
 Migrantes. 

 Incontro on-line con Elena Parisi, 
 operatrice dell’Agenzia ONU 
 UNRWA per i rifugiati palestinesi 

 Inaugurazione e visita della mostra 
 sulla Shoah “La razza 
 nemica”(Fondazione Museo della 
 Shoah) 

 Tutta la classe 

 Dicembre  Olimpiadi della Matematica  Gara: fase d’istituto 
 Bonifacio, 
 Candura, Tirrito 

 Marzo  - 
 Maggio  (15 
 ore) 

 1224-ATT-827-E-17  - 
 Percorsi  di  orientamento  e 
 formazione  per  il 
 potenziamento  delle 
 competenze STEM in fisica 

 Il  percorso  formativo  è  indirizzato  alla 
 promozione  di  pari  opportunità  di 
 genere  nell’accesso  agli  studi  e  alle 
 carriere  STEM  e  al  potenziamento 
 delle competenze STEM in fisica. 

 Tutta la classe 

 Da  Ottobre 
 a Maggio 

 Liceo  con  curvatura 
 Biomedico 

 Attività  di  orientamento  e 
 potenziamento  nell’ambito  della 
 biomedicina 

 Bonifacio,  Bruno, 
 Candura, 
 Caruana,  Maira, 
 Meli 

 Febbraio  Incontro con l’autore  Presentazione  del  libro  di  Gino 
 Cecchettin “Cara Giulia” 

 Tutta la classe 



 PARTE QUINTA: SCHEDE SINTETICHE DISCIPLINARI 

 5.1 Italiano 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Disciplina  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Docente  PROF.SSA ILARIA GIUSEPPINA CASTIGLIONE 

 N° ore curriculari previste 132  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.25): 111 

 Libri di testo  I  CLASSICI  NOSTRI  CONTEMPORANEI  -  G.  Baldi,  S.  Giusso,  M. 
 Razetti, G. Zaccaria - Paravia 

 PER L'ALTO MARE APERTO  - a cura di A. Marchi - Paravia 

 Altri strumenti didattici  Videolezioni da My Pearson Place 

 Mappe concettuali (preparate dalla docente) 

 Approfondimenti dal sito www.atuttarte.it 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze e competenze 

 CONOSCENZE 

 Letteratura  :  Il  Romanticismo.  Alessandro  Manzoni.  Giacomo 
 Leopardi.  La  Scapigliatura  e  le  tendenze  del  secondo 
 romanticismo.  Realismo,  Naturalismo,  Verismo.  Giovanni  Verga.  Il 
 Decadentismo  in  Europa  e  in  Italia.  Gabriele  D'Annunzio. 
 Giovanni Pascoli. Italo Svevo. 

 Divina Commedia  : analisi dei canti I, III, VI. XXXIII.. 

 COMPETENZE 

 ●  Padroneggiare  la  lingua  italiana  nella  consapevolezza  della 
 sua  profondità  storica,  anche  in  riferimento  alla  lingua 
 latina. 

 ●  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi 
 indispensabili  per  gestire  l’interazione  comunicativa 
 verbale in vari contesti. 

 ●  Conoscere  la  grammatica  funzionale  e  le  funzioni  del 
 linguaggio. 

 ●  Leggere,  comprendere  ed  interpretare  testi  scritti  di  vario 
 tipo. 

 ●  Produrre  testi  di  vario  tipo  in  relazione  ai  differenti  scopi 
 comunicativi. 

 ●  Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo. 
 ●  Cercare,  raccogliere  ed  elaborare  informazioni,  usare 

 ausili,  formulare  ed  esprimere  argomentazioni  in  modo 



 convincente  e  appropriato  al  contesto,  sia  oralmente  sia 
 per iscritto. 

 ●  Predisporre al dialogo critico e costruttivo. 
 ●  Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Videolezione 

 Contenuti  Programma dettagliato allegato 

 Verifiche e valutazione: 

 a. Tipologia delle prove 

 b. Criteri di valutazione 

 Prove orali: interrogazioni 

 Prove  scritte:  semi-strutturate:  risposte  V/F,  stimolo  chiuso, 
 risposta aperta 

 Analisi dei testi 

 Tipologia delle prove d'esame 

 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 Caltanissetta, 15 maggio 2025  Firma docente 

 Castiglione Ilaria 



 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Romanticismo 

 I  prodromi  in  Europa;  le  tematiche.  Il  Romanticismo  in  Italia;  Madame  de  Stael:  "Sulla  maniera  e  l'utilità 
 delle traduzioni"; G. Berchet "Lettera semiseria". (Recupero programma di 4° anno). 

 Alessandro  Manzoni:  vita,  pensiero;  le  "Odi":  Il  cinque  Maggio  ;  gli  "Inni  sacri";  le  tragedie;  "Lettre  à  M. 
 Chauvet"; "I Promessi Sposi". (Recupero programma di 4° anno). 

 Giacomo  Leopardi,  il  poeta  dell’infinito:  la  vita  e  scritti  autobiografici;  la  poetica  del  "vago"  e  dell' 
 "indefinito";  il  pessimismo  storico  e  cosmico;  le  lettere;  lo  "Zibaldone"  e  la  raccolta  dei  "Pensieri";  le 
 "Operette  morali",  Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese  ,  Dialogo  di  un  venditore  di  almanacchi  e  di  un 
 passeggere  ;  i  "Canti":  struttura  e  temi;  L'infinito  ;  A  Silvia  ;  La  quiete  dopo  la  tempesta  ;  Il  sabato  del 
 villaggio  ;  Il passero solitario  ; il "ciclo di Aspasia",  La ginestra o il fiore del deserto  , vv. 1 - 51. 

 La  Scapigliatura  e  le  tendenze  del  secondo  romanticismo  :  inquadramento  storico.  Memento  di  Igino  Ugo 
 Tarchetti. 

 Il Positivismo e il Naturalismo francese:  E. Zola  - Verismo italiano:  caratteri generali. 

 Giovanni  Verga:  la  vita;  la  fase  preverista;  la  svolta  verista;  la  poetica  e  le  tecniche  espressive,  Prefazione  a 
 L'amante  di  Gramigna  ;  l'ideologia  verghiana;  le  novelle  "Vita  dei  campi",  Rosso  Malpelo  ;  il  ciclo  dei 
 "Vinti",  Prefazione  a  I  Malavoglia  ;  I  Malavoglia  ,  cap.  I;  le  "Novelle  Rusticane",  La  roba  ;  lo  straniamento; 
 Mastro-don Gesualdo  . 

 Il  Decadentismo  :  origine  del  nome;  la  visione  del  mondo  decadente;  la  poetica;  temi  e  miti  della  letteratura 
 decadente. 

 Gabriele  D'Annunzio:  la  vita;  la  fase  dell'estetismo  e  la  fase  della  bontà;  Il  piacere  ;  “Un  ritratto  allo 
 specchio:  Andrea  Sperelli  ed  Elena  Muti”;  la  fase  del  superomismo  e  i  romanzi;  le  opere  drammatiche;  le 
 "Laudi",  La pioggia nel pineto  ; il periodo "notturno". 

 Giovanni  Pascoli:  la  vita;  la  poetica  del  "fanciullino"  e  la  poesia  "pura";  l'ideologia  politica;  i  temi  della 
 poesia  pascoliana;  le  soluzioni  formali;  le  raccolte  poetiche;  da  "Myricae":  Novembre  ;  Arano  ;  Temporale  ;  X 
 Agosto  .  Dai "Canti di Castelvecchio":  Il gelsomino  notturno  . 

 Italo  Svevo:  la  vita;  la  dimensione  storico-culturale  di  riferimento;  i  romanzi:  Una  vita  ,  Senilità  ,  “Il  ritratto 
 dell'inetto”;  La  coscienza  di  Zeno  ;  la  figura  dell’inetto.  Lettura  da  La  coscienza  di  Zeno:  La  profezia  di 
 un'apocalisse cosmica  . 

 Primo Levi:  vita. Da "Se questo è un uomo":  Il canto  di Ulisse  ;  L'arrivo nel lager  . 

 Pirandello:  l’uomo,  la  maschera  e  la  follia  :  la  vita;  la  visione  del  mondo  e  la  poetica  dell’umorismo;  le 
 novelle:  Ciaula  scopre  la  luna  ;  Il  treno  ha  fischiato  .  I  romanzi.  Da  Il  fu  Mattia  Pascal  :  “Lo  strappo  nel  cielo 
 di carta” e “La lanterninosofia”. 

 Divina Commedia:  lettura e analisi dei canti I, III,  VI, XXXII vv. 1 - 39 e 115 - 120. 

 (da svolgere nella seconda metà di maggio) Pirandello:  Uno, nessuno e centomila  ; il teatro. 



 La docente 

 Ilaria Giuseppina Castiglione 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  I  PROVA  -  TIPOLOGIA  A  -  Analisi  e  interpretazione  di  un  testo 
 letterario 

 Alunno/a............................................................................................................... 
 Classe........................................ 

 INDICATORI GENERALI 

 INDICATORI  DESCRITTORI  Punteggio  Pt. 
 attribuito 

 ·  Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 ·  Coesione e coerenza testuale. 
 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 
 ·  Ricchezza e padronanza lessicale. 
 ·  Correttezza grammaticale (ortografia, 

 sintassi); uso corretto ed efficiente 
 della punteggiatura. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 



 Scarso  1-3 
 ·  Ampiezza e precisione delle 

 conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 ·  Espressione di giudizi critici e 

 valutazioni personali. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
 ·  Rispetto dei vincoli posti nella 

 consegna. 
 ·  Capacità di comprendere il testo nel 

 suo senso complessivo e nei suoi 
 snodi tematici e stilistici. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 
 ·  Puntualità nell'analisi lessicale, 

 sintattica e stilistica. 
 ·  Interpretazione corretta e articolata del 

 testo. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 



 Punteggio assegnato  /10 

 Valutazione finale  .............. 

 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  I  PROVA-  TIPOLOGIA  B  -  Analisi  e  produzione  di  un  testo 
 argomentativo 

 Alunno/a............................................................................................................... 
 Classe........................................ 

 INDICATORI GENERALI 

 INDICATORI  DESCRITTORI  Punteggio  Pt. 
 attribuito 

 ·  Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 ·  Coesione e coerenza testuale. 
 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 
 ·  Ricchezza e padronanza lessicale. 
 ·  Correttezza grammaticale (ortografia, 

 sintassi); uso corretto ed efficiente della 
 punteggiatura. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 



 ·  Ampiezza e precisione delle conoscenze 
 e dei riferimenti culturali. 

 ·  Espressione di giudizi critici e 
 valutazioni personali. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
 ·  Individuazione corretta di tesi e 

 argomentazioni presenti nel testo 
 proposto. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 
 ·  Capacità di sostenere con coerenza un 

 percorso ragionativo adoperando 
 connettivi pertinenti. 

 ·  Correttezza e congruenza dei riferimenti 
 culturali utilizzati per sostenere 
 l'argomentazione. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  1-3 

 Punteggio assegnato  /10 



 Valutazione finale  ................ 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA - TIPOLOGIA C 

 Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 Alunno/a............................................................................................................... 
 Classe........................................ 

 INDICATORI GENERALI 

 INDICATORI  DESCRITTORI  Punteggio  Pt. 
 attribuito 

 ·  Ideazione, pianificazione e 
 organizzazione del testo. 

 ·  Coesione e coerenza testuale. 
 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  3-1 
 ·  Ricchezza e padronanza lessicale. 
 ·  Correttezza grammaticale (ortografia, 

 sintassi); uso corretto ed efficiente della 
 punteggiatura. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  3-1 
 ·  Ampiezza e precisione delle conoscenze 

 e dei riferimenti culturali. 
 ·  Espressione di giudizi critici e 

 valutazioni personali. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 



 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  3-1 

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
 ·  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

 coerenza nella formulazione del titolo e 
 dell'eventuale paragrafazione. 

 ·  Sviluppo ordinato e lineare 
 dell'esposizione. 

 Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  3-1 
 ·  Correttezza e articolazione delle 

 conoscenze e dei riferimenti culturali.  Eccellente  10 

 Ottimo  9 

 Buono  8 

 Discreto  7 

 Sufficiente  6 

 Mediocre  5 

 Insufficiente  4 

 Scarso  3-1 

 Punteggio assegnato  /10 

 Valutazione finale  .............. 



 5.2 Lingua e cultura latina 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Disciplina  LINGUA E CULTURA LATINA 

 Docente  PROF.SSA ILARIA GIUSEPPINA CASTIGLIONE 

 N° ore curriculari previste 99  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.24): 78 

 Libri di testo  DULCE RIDENTEM  - G. Garbarino, L. Pasquariello - Paravia 

 Altri strumenti didattici  Videolezioni da MyPearsonPlace 

 Mappe concettuali (preparate dalla docente) 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze e competenze 

 CONOSCENZE 

 Letteratura  :  Fedro,  Seneca,  Lucano,  Persio,  Petronio,  Plinio  il 
 Vecchio,  Giovenale,  Plinio  il  Giovane,  Marziale,  Quintiliano, 
 Tacito, Apuleio. 

 Classico:  brani  in  lingua  latina  e  italiana  tratti  dalle  opere  degli 
 autori. 

 COMPETENZE 

 ●  Individuare  i  collegamenti  tra  la  produzione  letteraria  e 
 il contesto storico. 

 ●  Contestualizzare  l’autore  e  l’opera  all’interno  dello 
 sviluppo del genere letterario. 

 ●  Cogliere  le  modalità  espressive  dei  generi  letterari  di 
 riferimento. 

 ●  Mettere  in  relazione  i  testi  con  l’opera  di  cui  fanno 
 parte. 

 ●  Decodificare  il  messaggio  di  un  testo  come  strumento 
 di conoscenza di un’opera e di un autore. 

 ●  Analizzare  e  interpretare  il  testo,  cogliendone  la 
 tipologia,  l’intenzione  comunicativa,  i  valori  estetici  e 
 culturali. 

 ●  Padroneggiare  le  strutture  morfosintattiche  e  il  lessico 
 della lingua. 



 Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Videolezioni del prof. M. Bettini 

 Contenuti  Programma dettagliato allegato 

 Verifiche e valutazione: 

 1.  Tipologia delle prove 

 2.  Criteri di valutazione 

 Prove orali: interrogazioni 

 Prove  scritte:  semi-strutturate:  risposte  V/F,  stimolo  chiuso, 
 risposta aperta 

 Analisi dei testi 

 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 Caltanissetta, 15 maggio 2025 

 La docente 

 Ilaria Giuseppina Castiglione 



 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 L'età  giulio-claudia:  caratteri  generali.  La  favola  e  Fedro;  letture:  Il  lupo  e  l'agnello  (in  italiano);  Il  lupo 
 magro e il cane grasso (in italiano) 

 Seneca  e  la  ricerca  della  saper  vivere:  vita  e  inquadramento  storico.  I  dialoghi.  I  trattati.  Le  Epistulae  ad 
 Lucilium.  Le tragedie. L'  Apokolokyntosis  . Il pensiero  filosofico. Lo stile espressivo. 

 Analisi e traduzione dei seguenti brani:  Epistulae  ad Lucilium  , 1, 47, 1-4; 10-11. 

 La scienza e le  Naturales quaestiones  . Letture: “Il  terremoto di Pompei”, “Il progresso scientifico” 

 Lettura integrale in italiano (durante il periodo estivo) del  De brevitate vitae  . 

 Lucano:  vita e inquadramento storico. Il  Bellum civile  .  Il genere epico. Lo stile espressivo. 

 Persio  e  la  satira  a  Roma:  vita  e  inquadramento  storico.  La  satira  come  genere.  I  contenuti  delle  satire  di 
 Persio. Lo stile espressivo. Lettura dalla satira III: “La drammatica fine di un crapulone” 

 Petronio:  arbiter  elegantiae  :  vita  e  inquadramento  storico.  Il  romanzo:  e  la  questione  del  genere.  Il  mondo 
 del  Satyricon  . Lo stile espressivo. Letture: "La cena  di Trimalchione", “La matrona di Efeso” 

 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano:  caratteri  generali. 

 Plinio il Vecchio:  vita e  Naturalis historia. 

 Marziale:  vita  e  inquadramento  storico.  La  poetica.  Le  prime  raccolte.  Gli  epigrammata  .  Lo  stile  espressivo. 
 Analisi  e  traduzione  dei  seguenti  brani:  Epigrammata  ,  I,  19  ("La  sdentata"),  XI,  44  (Guàrdati  dalle  amicizie 
 interessate"). Letture: Matrimoni di interesse:  Epigrammata  ,  I, 10; X, 8; X, 43. 

 Quintiliano:  vita.  Finalità  e  contenuti  dell'  Institutio  oratoria  .  La  decadenza  dell'oratoria  secondo 
 Quintiliano. Lettura brani tratti dal I libro: istruzione privata vs istruzione collettiva. 

 Giovenale:  vita  e  inquadramento  storico.  La  poetica.  Le  satire  dell'  indignatio  .  Il  secondo  Giovenale.  Letture 
 delle  satire  in  traduzione:  satira  VI,  vv.  82-113  e  114-124  ("Eppia  la  gladiatrice";  "Messalina,  Augusta 
 meretrix  "). 

 Plinio  il  Giovane:  vita.  Il  Panegirico  di  Traiano  .  L'epistolario.  Letture:  Epistola,  VI,  16:  "L'eruzione  del 
 Vesuvio  e  la  morte  di  Plinio  il  Vecchio";  epistole  X,  96,  97:  "Uno  scambio  di  pareri  sulla  questione  dei 
 cristiani". 

 Tacito:  vita  e  inquadramento  storico.  L’  Agricola.  La  Germania  .  Il  dialogus  de  oratoribus  .  Le  Historiae  .  Gli 
 Annales  .  La  concezione  storiografica.  La  lingua  e  lo  stile.  Analisi  e  traduzione  dei  seguenti  brani:  dalla 
 Germania",  1:  (L'  "incipit"  dell'opera);  4,  “  Purezza  razziale  e  aspetto  fisico  dei  Germani”.  Lettura  in  italiano 
 del Proemio degli  Annales  e di "Un incidente in mare".  Approfondimento: Hitler e il  "Codex Aesinus". 

 Apuleio:  vita e inquadramento storico. Il  De Magia  .  Le  Metamorfosi  . Lo stile. 

 Approfondimento:  lettura integrale (durante il periodo  estivo) de  La favola di Amore e Psiche  . 



 La docente 

 Ilaria Giuseppina Castiglione 

 (Analisi di un testo letterario) 

 INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

 COMPRENSIONE DEL TESTO 

 e/o PARAFRASI 

 e/o TRADUZIONE 

 -  Molto limitata 

 -  Parziale 

 -  Essenziale 

 -  Precisa 

 1 

 2 

 3 

 4 

 CAPACITÀ  DI 
 ANALISI 
 TESTUALE 

 a)  Individuazione  dei  nuclei  tematici 
 e concettuali 

 -  individuazione 
 lacunosa  dei  nuclei  tematici 
 e concettuali 

 -  individuazione 
 sostanzialmente  corretta  ma 
 superficiale 

 -  individuazione 
 fondamentalmente 
 corretta 

 -  individuazione 
 corretta e consapevole 

 0,5 

 1 

 1, 5 

 2 

 b)  Individuazione  degli  aspetti 
 formali 

 funzionali al significato 

 -  individuazione 
 lacunosa 

 -individuazione  poco 
 funzionalizzata al significato 

 -  individuazione 
 fondamentalmente 
 corretta  e 
 sufficientemente 
 funzionalizzata al significato 

 0,5 

 1 

 1,5 



 - individuazione 
 corretta  e 
 consapevole 

 2 

 CONOSCENZE STORICO-LETTERARIE  - conoscenze lacunose 

 -  conoscenze 
 superficialmente acquisite 

 -  conoscenze  di  contenuti 
 fondamentali 

 -  acquisizione  consapevole 
 dei contenuti 

 0,5 

 1 

 1,5 

 2 

 Punteggio 

 Valutazione 



 5.3 Filosofia 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA  DI FILOSOFIA 

 Disciplina  FILOSOFIA 
 Docente  Prof.ssa  VINCENZA  MARIA LA PIANA 
 N° ore curriculari previste: 99  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.2025):80 

 Libri di testo  “La  filosofia  e  l’esistenza”  di  N.  Abbagnano  e  G.  Fornero,  vol.  2 
 B e 3A e 3B ed. Paravia 

 Altri strumenti didattici  Piattaforme digitali, siti web. 

 Obiettivi realizzati in termini di 
 conoscenze e competenze 

 Conoscenze: 

 Gli  alunni,  proporzionalmente  all’impegno  profuso  nello 
 studio  e  alle  loro  capacità,  conoscono  e  hanno  interiorizzato  le 
 seguenti tematiche: 

 ●  La  filosofia  hegeliana  e  le  filosofie  post-hegeliane,  con 
 particolare  riferimento  al  pensiero  di  Schopenhauer, 
 Kierkegaard,  Marx e Nietzsche. 

 ●  I caratteri generali del Positivismo europeo 
 ●  Freud e la psicoanalisi. 
 ●  La filosofia e l’intelligenza artificiale 

 Competenze: 

 Gli alunni, proporzionalmente all’impegno profuso nello 
 studio e alle loro capacità , sono in grado di: 

 ●  Operare collegamenti anche di carattere pluridisciplinare. 
 ●  Cogliere le  implicazioni e i nessi concettuali  e 

 determinare correlazioni corrette in modo autonomo. 
 ●  Rielaborare   in modo critico le strategie argomentative 

 sapendo formulare giudizi personali. 
 ●  Usare il  lessico specifico. 
 ●  Argomentare rispettando le regole della consequenzialità 

 dimostrativa. 
 ●  Analizzare  in  modo  autonomo  testi  e  documenti 

 rintracciandovi i nuclei concettuali e tematici. 



 Metodologia 

 ●  Lezione frontale 
 ●  Lezione dialogata 
 ●  Lezione cooperativa 
 ●  Metodo induttivo e deduttivo 
 ●  Scoperta guidata 
 ●  Lavori di gruppo 
 ●  Problem solving 
 ●  Brain storming 
 ●  Analisi dei casi 
 ●  Attività laboratoriale 

 Contenuti  Vedi programma allegato 

 Verifiche e valutazione: 
 a.  Tipologia delle prove 
 b.  Criteri di valutazione 

 Prove orali  sotto forma di interrogazioni e dibattito guidato. 
 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 Classe  V  sez.  E  a.s.  2024/2025 

 Docente: Prof.ssa Vincenza Maria La Piana 

 Caratteri generali del Romanticismo 
 La nascita dell’Idealismo romantico 
 Il termine “idealismo” e i suoi significati 
 Dal kantismo al fichtismo. Caratteri generali dell’Idealismo romantico 

 Hegel: 
 •  La v  ita e gli scritti 
 •  Le tesi di fondo del sistema del sistema hegeliano 
 •  Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
 •  La dialettica 
 •  La critica alle filosofie precedenti. 
 •  La Fenomenologia dello Spirito,  con particolare  riferimento alla figura  dell’Autocoscienza 
 •  L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  la logica 
 •  La Filosofia della Natura 
 •  La filosofia dello  Spirito  con particolare riferimento  allo spirito oggettivo e allo stato etico 
 •  La Filosofia della storia 

 Karl Marx 
 •  La vita e le opere 
 •  Le caratteristiche generali del Marxismo 
 •  Le critiche ad Hegel 
 •  La critica ai socialismi non scientifici. 
 •  Le critiche allo stato moderno e al liberalismo 
 •  Il concetto di alienazione 
 •  Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 •  La concezione materialistica della storia Il Manifesto del Partito comunista 
 •  Il Capitale 
 •  La rivoluzione e la dittatura del proletariato 



 Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

 •  Kierkegaard: 
 •  Le vicende biografiche e le opere 
 •  L’esistenza come possibilità e fede 
 •  La critica all’ hegelismo 
 •  I Tre stadi dell’esistenza 
 •  L’angoscia 
 •  La disperazione e fede 
 •  L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 •  Schopenhauer  : 
 •  Le vicende biografiche e le opere 
 •  Le radici culturali del sistema 
 •  Il velo di Maya 
 •  Tutto è volontà 
 •  Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
 •  Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
 •  Il pessimismo 
 •  Dolore e noia 
 •  La vita come lotta e sopraffazione 
 •  Le vie di liberazione dal dolore 

 •  Nietzsche: 
 •  La vita e scritti 
 •  Le edizioni delle opere 
 •  Filosofia e malattia 
 •  Nazificazione e denazificazione 
 • Le caratteristiche della scrittura di Nietzsche 
 • Le fasi del filosofare nietzschiano 
 •  Il periodo giovanile  : 
 •  Tragedia e filosofia 
 •  Storia e vita 
 •  Il periodo illuministico: 
 •  Il metodo genealogico 
 •  La filosofia del mattino 
 •  La Morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
 •  Il periodo di Zarathustra: 
 •  La filosofia del meriggio 
 •  il Superuomo 
 •  L’Eterno ritorno 
 •  L’ultimo Nietzsche: 
 •  La trasvalutazione dei valori 
 •  La volontà di potenza 
 •  Il problema del Nichilismo 

 •  Freud e la Rivoluzione psicoanalitica 
 •  La vita e le opere 
 •  Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
 •  La scoperta dell’inconscio e le relative vie d’accesso 



 •  La scomposizione psicoanalitica della personalità 
 •  I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
 •  La teoria della sessualità e il complesso di Edipo 
 •  La teoria psicoanalitica dell’arte 
 •  La religione e la civiltà 

 ●  La filosofia e l’intelligenza artificiale 
 ·        I presupposti e le problematiche 
 ·       L’IA e la filosofia 
 ·        Dreyfus 
 ·        Searle 
 ·        Winogard e Flores 
 -  Da in ia forte a ia debole 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI DI FILOSOFIA 

 Conoscenze  Competenze  Abilità  Valutazione 
 Conosce  in  modo  completo, 
 approfondito,  ampio  e 
 corretto  i  contenuti 
 disciplinari,  per  il  cui  studio 
 ha  utilizzato  anche  fonti  di 
 livello scientifico. 

 Opera  collegamenti  anche  di 
 carattere 
 pluridisciplinare 

 Coglie  implicazioni  e  nessi 
 concettuali  e  determina 
 correlazioni 
 corrette in modo 
 autonomo 

 Rielabora  autonomamente  e 
 in  modo  critico  ed  originale 
 le strategie 
 argomentative  sapendo 
 formulare  giudizi  personali 
 adeguatamente motivati. 

 Si  esprime  in  maniera  fluida, 
 chiara  e  corretta  utilizzando 
 in  modo  appropriato  e 
 consapevole  un  lessico 
 specifico ampio e preciso 

 Sa  elaborare  argomentazioni 
 articolate  rispettando  le 
 regole della 
 consequenzialità dimostrativa 

 Sa  analizzare  in  modo 
 autonomo  testi  e  documenti 
 rintracciandovi  i  nuclei 
 concettuali e tematici. 

 10 

 Conosce  in  modo  completo, 
 approfondito  e  corretto  i 
 contenuti  disciplinari  che 
 risultano  assimilati  in 
 maniera personale. 

 Opera  collegamenti  anche  di 
 carattere pluridisciplinare 

 Valuta  con  parziale 
 autonomia  le  implicazioni  di 
 teorie e sistemi filosofici 

 Rielabora  autonomamente  e 
 in  modo  critico  le  strategie 
 argomentative  sapendo 
 formulare  giudizi  personali 
 adeguatamente motivati. 

 Si  esprime  in  maniera  chiara 
 e  corretta  utilizzando  in  modo 
 appropriato e 
 preciso il lessico specifico 

 Sa  elaborare  argomentazioni 
 articolate  rispettando  le 
 regole della 
 consequenzialità dimostrativa 

 Sa  analizzare  in  modo 
 autonomo  testi  e  documenti 
 rintracciandovi  i  nuclei 
 concettuali e tematici 

 9 

 Conosce  in  modo  corretto  e 
 approfondito  i  contenuti 
 disciplinari  che  risultano 
 assimilati  in  maniera 
 personale. 

 Sa  cogliere  le  correlazioni  tra 
 i contenuti disciplinari 
 Riproduce  le  strategie 
 argomentative  sapendone 
 individuare  i  nessi 
 logico-concettuali 
 Sa  riconoscere  presupposti  e 
 premesse  dei  nuclei 
 concettuali e tematici. 

 Si  esprime  in  maniera  chiara 
 e  corretta  utilizzando  in  modo 
 appropriato  il  lessico 
 specifico 

 Sa  elaborare  procedimenti 
 logico-astratti  rispettando  le 
 regole  della  consequenzialità 
 dimostrativa 

 Sa  analizzare  testi  e 
 documenti  rintracciandovi  i 
 principali  nuclei  concettuali  e 
 tematici. 

 8 

 Conosce in modo 
 corretto  i  contenuti 
 disciplinari  di  cui  ha 
 assimilato gli aspetti 

 Sa  riprodurre  le  strategie 
 argomentative 
 Sa  individuare  i  principali 
 nessi logico-concettuali 

 Si  esprime  in  maniera  chiara 
 e  corretta  utilizzando  il 
 lessico specifico 

 Sa  elaborare  procedimenti 
 logico-astratti  rispettando  le 
 regole  della  consequenzialità 
 dimostrativa 

 7 



 fondamentali.  Sa  individuare  analogie  e 
 differenze  nel  pensiero  dei 
 filosofi studiati. 

 Sa  individuare  in  testi  e 
 documenti  i  principali  nuclei 
 concettuali e tematici. 

 Conosce  in  modo  essenziale  i 
 contenuti  disciplinari  di  cui 
 ha  assimilato  gli  aspetti  più 
 significativi. 

 Sa  operare  semplici  confronti 
 e  collegamenti  Individua  i 
 principali  nessi 
 logico-concettuali  con  la 
 guida dell’ insegnante. 

 Si  esprime  in  maniera 
 semplice 
 utilizzando  i  principali 
 termini  specifici  Sa 
 analizzare  testi  semplici 
 individuandone  l’  argomento 
 principale. 

 6 

 Conosce  in  modo  superficiale 
 e  generico  i  contenuti 
 disciplinari  e  il  linguaggio 
 specifico. 

 Sa  collegare  concetti  ed 
 operare  confronti  solo  con  la 
 guida  del  docente  Argomenta 
 in  modo  semplice,  incerto  e 
 non sempre efficace. 

 Si  esprime  con  un  lessico 
 generico e poco appropriato 

 Nella  lettura  di  semplici  testi 
 manifesta  incertezze  ed  errori 
 nella  individuazione  dei 
 concetti principali. 

 5 

 Conosce  in  modo 
 frammentario  e  lacunoso  i 
 contenuti  disciplinari;  assente 
 il linguaggio specifico. 

 Fraintende i quesiti proposti 
 Organizza  le  risposte  in  modo 
 incoerente 
 Evidenzia  difficoltà  nella 
 collocazione  temporale  degli 
 argomenti trattati 

 Si  esprime  con  un  lessico 
 generico e improprio 
 Nella  lettura  di  semplici  testi 
 manifesta  difficoltà  nella 
 individuazione  dei  concetti 
 principali 

 4 

 Assenza  pressoché  totale  di 
 qualsiasi  conoscenza  dei 
 contenuti trattati. 

 Non  sa  individuare  l’ 
 argomento proposto 

 Si  esprime  in  modo  vago  e 
 confuso,  anche  riconoscendo 
 la propria impreparazione. 
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 5.4 Storia 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Disciplina  STORIA 
Docente  Prof.ssa  VINCENZA  MARIA LA PIANA 
N° ore curriculari previste: 66  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.2025): 64 

Libri di testo  “La  storia-  Progettare  il  futuro  “di  Barbero,  Frugoni,  Sclarandis, 
 vol. 3, ed. Laterza 

Altri strumenti didattici  Piattaforme digitali, siti web. 

Obiettivi realizzati in termini di 
conoscenze e competenze 

 Conoscenze: 
 Gli  alunni,  proporzionalmente  all’impegno  profuso  nello 
 studio  e  alle  loro  capacità,  conoscono  e  hanno  interiorizzate 
 le seguenti tematiche: 
 l’Età  giolittiana,  la  Prima  guerra  mondiale  e  la  crisi  del 
 Dopoguerra  in  Europa  e  in  Italia,  la  Rivoluzione  russa,  il 
 Fascismo,  il  Nazismo,  la  Seconda  guerra  mondiale  e  i  suoi 
 effetti,  la nascita della Repubblica italiana.. 

 Competenze: 

 Gli  alunni,  proporzionalmente  all’impegno  profuso  nello 
 studio e alle loro capacità sono in grado di: 

 ●  Utilizzare il lessico specifico. 
 ●  Interpretare e valutare le fonti utilizzate distinguendo in 

 esse fatti, ragioni, opinioni e pregiudizi 
 ●  Confrontare  le differenti interpretazioni che gli storici 

 danno di un medesimo fatto o fenomeno. 
 ●  Analizzare  le  fonti  e  i  documenti  storici  rintracciandovi  i 

 nuclei concettuali e tematici 

Metodologia  ●  Lezione frontale 
 ●  Lezione dialogata 
 ●  Lezione cooperativa 
 ●  Metodo induttivo e deduttivo 
 ●  Scoperta guidata 
 ●  Lavori di gruppo 
 ●  Problem solving 
 ●  Brain storming 
 ●  Analisi dei casi 
 ●  Attività laboratoriale 

Contenuti  Vedi programma allegato 

Verifiche e valutazione: 
a. Tipologia delle prove 
b. Criteri di valutazione 

 Prove orali  sotto forma di interrogazioni e dibattito guidato. 
 Griglie allegate per le tipologie di verifica 



 PROGRAMMA DI STORIA 

 Classe  V  sez.  E  a.s.  2024/2025 

 Docente:  Vincenza Maria  La Piana 

 L’ Età giolittiana: 
 •  La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico 
 •  Socialisti e cattolici nuovi protagonisti della vita politica italiana 
 •  La politica interna di Giolitti 
 •  Il decollo dell’industria e la questione Meridionale 
 •  La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 

 La Prima guerra mondiale: 
 •  L’Europa alla vigilia della guerra 
 •  L’Europa in guerra 
 •  Un conflitto nuovo 
 •  L’Italia entra in guerra (1915) 
 •  Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916) 
 •  La svolta del conflitto e la sconfitta degli imperi centrali (1917-1918) 
 •  I trattati di pace (1918-1923) 

 La Rivoluzione Russa da Lenin a Stalin: 
 •  Il crollo dell’impero Zarista 
 •  La rivoluzione d’Ottobre 
 •  Il nuovo regime bolscevico 
 •  La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico 
 •  La politica economica dal Comunismo di guerra alla NEP 
 •  La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin 

 L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
 •  La crisi del dopoguerra 
 •  Il “biennio rosso” e la nascita del partito comunista 
 •  La protesta nazionalista 
 •  L’avvento del Fascismo 
 •  Il Fascismo agrario 
 •  Il Fascismo al potere 

 L’Italia fascista: 
 •  La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 
 •  L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 
 •  Il Fascismo e la Chiesa 
 •  La costruzione del consenso 
 •  La politica economica 
 •  La politica estera 
 •  Le leggi razziali 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
 •  Il travagliato dopoguerra tedesco(sintesi per nuclei fondanti) 
 •  L’ascesa del Nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 
 •  La costruzione dello Stato Nazista 
 •  Il totalitarismo nazista 



 •  La politica estera 

 Il totalitarismo sovietico (sintesi per nuclei fondanti) 
 L’ascesa dell’Unione Sovietica (sintesi per nuclei fondanti) 

 La crisi del 1929 (sintesi per nuclei fondanti) 

 La Seconda guerra mondiale: 
 •  Lo scoppio della guerra 
 •  L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 
 •  La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica 
 •  Il genocidio degli ebrei 
 •  La svolta della guerra 
 •  La guerra in Italia 
 •  La vittoria degli alleati ( sintesi per nuclei fondanti) 
 •  Verso un nuovo ordine mondiale (sintesi per nuclei fondanti) 



 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Conoscenze  Competenze  Abilità  Valutazione 

 Conosce in modo 
 completo, 
 approfondito, ampio e 
 corretto  i contenuti 
 disciplinari, per il cui 
 studio ha utilizzato 
 anche fonti di livello 
 scientifico 

 Conosce in modo 
 ampio e corretto 
 termini, espressioni e 
 concetti propri del 
 linguaggio 
 storiografico. 

 Opera collegamenti 
 anche di 

 carattere 
 pluridisciplinare 

 Individua in modo 
 corretto ed analitico la 
 diversa incidenza e 
 l'interazione di differenti 
 soggetti storici (gruppi 
 sociali, individui, 

 Stati, popoli, nazioni) 

 Rielabora 
 autonomamente e in 
 modo critico ed 
 originale i contenuti 
 disciplinari  sapendo 
 formulare giudizi 
 personali 
 adeguatamente motivati. 

 Si esprime in maniera fluida, 
 chiara e corretta utilizzando in 

 modo  appropriato  e 
 consapevole  un  lessico 
 specifico  ampio  e  preciso 
 Interpreta  e  valuta  in  modo 
 analitico  le  fonti  utilizzate 
 distinguendo  in  esse  fatti, 
 ragioni,  opinioni  e  pregiudizi 
 Sa  confrontare  in  maniera 
 analitica  le  differenti 
 interpretazioni  che  gli  storici 
 danno di un medesimo fatto o 

 fenomeno 

 Sa analizzare in modo autonomo 
 testi storiografici e documenti 
 storici rintracciandovi i nuclei 
 concettuali e tematici. 

 10 

 Conosce  in  modo 
 completo, 
 approfondito  e 
 corretto  i  contenuti 
 disciplinari 

 Conosce in modo 
 ampio e corretto 
 termini, espressioni e 
 concetti propri del 
 linguaggio 
 storiografico. 

 Opera collegamenti 
 anche di carattere 
 pluridisciplinare 

 Individua in modo 
 corretto  la diversa 
 incidenza e l'interazione 
 di differenti soggetti 
 storici (gruppi sociali, 
 individui, Stati, popoli, 
 nazioni) 

 Sa  confrontare  in 
 maniera  analitica  le 

 Si esprime in maniera  chiara e 
 corretta utilizzando in modo 
 appropriato e preciso il lessico 

 specifico 

 Sa interpretare  le fonti utilizzate 
 distinguendo in esse fatti, ragioni, 
 opinioni e pregiudizi 

 Sa analizzare in modo autonomo 
 testi e documenti rintracciandovi i 
 nuclei concettuali e tematici 

 Rielabora autonomamente e in 
 modo critico i contenuti 
 disciplinari sapendo formulare 

 9 



 differenti  interpretazioni 
 che  gli  storici  danno  di 
 un  medesimo  fatto  o 
 fenomeno 

 giudizi personali adeguatamente 
 motivati. 

 Conosce in modo 
 corretto e 
 approfondito i 
 contenuti disciplinari 

 Conosce in modo 
 corretto termini, 
 espressioni e concetti 
 propri del linguaggio 
 storiografico. 

 Sa  cogliere  le 
 correlazioni  tra  i 
 diversi  fatti  storici  e  il 
 loro  contesto. 
 Individua  la  diversa 
 incidenza  e 
 l'interazione  di 
 differenti  soggetti 
 storici  (gruppi  sociali, 
 individui, 

 Stati, popoli, nazioni) 

 Sa confrontare  le 
 differenti interpretazioni 
 che gli storici danno di 
 un medesimo fatto o 
 fenomeno 

 Si esprime in maniera  chiara e 
 corretta utilizzando in modo 

 appropriato  il lessico specifico 

 Sa analizzare in modo autonomo 
 testi e documenti distinguendo in 
 essi fatti, 

 ragioni, opinioni e pregiudizi 

 Rielabora autonomamente e in 
 modo critico i contenuti 
 disciplinari 

 8 

 Conosce in modo 

 Sa  cogliere  le 
 correlazioni  tra  i 
 diversi  fatti  storici  e  il 
 loro  contesto. 
 Individua  la diversa 

 Si esprime in maniera  chiara e 
 corretta utilizzando il lessico 
 specifico 

 corretto i contenuti 
 disciplinari di cui 
 ha assimilato gli 
 aspetti 
 fondamentali. 
 Conosce termini, 
 espressioni e 
 concetti propri del 
 linguaggio 
 storiografico. 

 incidenza e l'interazione 
 di differenti soggetti 
 storici (gruppi sociali, 
 individui, 

 Stati, popoli, nazioni) 

 Sa confrontare  le 
 differenti interpretazioni 
 che gli storici danno di 
 un medesimo fatto o 
 fenomeno 

 Sa analizzare testi e documenti 
 distinguendo in essi fatti, 

 ragioni, opinioni e pregiudizi 

 Formula con la guida dell’ 
 insegnante giudizi personali sui 
 contenuti trattati. 

 7 



 Conosce in modo 

 sintetico i contenuti 
 disciplinari di cui ha 
 assimilato gli aspetti 
 essenziali. 

 Conosce i termini e i 
 concetti essenziali del 
 linguaggio 
 storiografico. 

 Sa operare semplici 
 confronti e collegamenti 
 tra i fatti storici. 
 Individua con la guida 
 dell’ insegnante il ruolo 
 di differenti soggetti 
 storici (gruppi sociali, 
 individui, 

 Stati, popoli, nazioni) 

 Si esprime in maniera  semplice 
 utilizzando i principali termini 
 specifici Sa analizzare testi 
 storiografici semplici 
 individuandone l’ argomento 
 principale. 

 6 

 Conosce in modo 
 superficiale e generico 
 i contenuti disciplinari 
 e il linguaggio 
 specifico. 

 Sa collegare concetti ed 
 operare confronti solo 
 con la guida del docente 
 Argomenta in modo 
 semplice,  incerto e non 
 sempre efficace. 

 Si esprime con un lessico 
 generico e poco appropriato. 

 Nella lettura di semplici 
 documenti testi storiografici 
 manifesta incertezze ed errori 
 nella individuazione dei concetti 
 principali. 

 5 

 Conosce in modo 
 frammentario e 
 lacunoso i contenuti 
 disciplinari; assente il 
 linguaggio specifico. 

 Fraintende i quesiti 
 proposti 

 Organizza le risposte in 
 modo incoerente 

 Evidenzia difficoltà e 
 inesattezze nella 
 collocazione temporale 
 degli argomenti trattati. 

 Si esprime con un lessico 
 generico e improprio Nella 
 lettura di semplici documenti e 
 testi storiografici manifesta 
 difficoltà nella individuazione 
 dei concetti principali. 

 4 

 Assenza pressoché 
 totale di qualsiasi 
 conoscenza dei 
 contenuti trattati. 

 Non sa individuare 
 l’ argomento 
 proposto 

 Si esprime in modo vago e 
 confuso, anche riconoscendo la 
 propria impreparazione. 

 1-3 



 5.5 Inglese 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 Disciplina  INGLESE 

 Docente  MARCELLA CURCIO 

 N° 99 ore curriculari previste  n° 77 ore di lezione effettuate ( fino al 15.05.25) 

 Libri di testo  ●  Spiazzi –Tavella- Layton, “Performer  Shaping 
 Ideas –  From the origins to the Romantic Age  ”, 
 Zanichelli vol. 1 

 ●  Spiazzi –Tavella- Layton, “Performer  Shaping 
 Ideas –  From the Victorian Age to the Present Age  ”, 
 Zanichelli vol. 2 

 Altri strumenti didattici  ●  Appunti personali 
 ●  Materiali digitali 

 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e 
 competenze 

 CONOSCENZE 
 ●  Conoscere il lessico specifico. 
 ●  Conoscere  i  contenuti  storico-letterari  e/o  artistici 

 dell’ottocento e del novecento. 
 ●  Conoscere  gli  autori  più  rappresentativi  dei  periodi 

 storici/letterari presi in esame. 
 ●  Consolidare  ed  ampliare  le  strutture  grammaticali  e 

 le  funzioni  linguistico-  comunicative  che  le 
 realizzano, acquisite negli anni precedenti. 

 COMPETENZE 
 ●  Utilizzare  la  lingua  straniera  acquisita  per  i 

 principali  scopi  comunicativi  e  settoriali  (livelli 
 B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento) 

 Metodologia 

 La metodologia usata ha favorito l’approccio comunicativo. 
 Si  è  fatto  uso  della  lezione  frontale  per  trasmettere  contenuti 
 e  fornire  strumenti.  Si  è  concesso  ampio  spazio  alla 
 discussione  in  L2  e  al  dibattito  favorendo  anche  momenti  di 
 ricerca e approfondimento individuali e di gruppo. 

 Contenuti  Programma dettagliato allegato 



 Verifiche e valutazione: 
 a.  Tipologia delle prove 

 b.  Criteri di valutazione 

 a.  Prove  orali:  discussione  ed  esposizione  degli 
 argomenti in L2 

 Prove  scritte:  Questionari,  analisi  testuale, 
 composizioni. 

 b.  Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 Caltanissetta, 15 maggio 2025  Il Docente 
 Marcella Curcio 



 PROGRAMMA  DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA  INGLESE  svolto  fino al 15 Maggio 
 CLASSE  V  SEZ.  E  -  IIS “A. VOLTA” 

 a.s. 2024/2025 

 EARLY ROMANTICISM 

 Historical hints 
 The literary context 

 - William Blake 
 From”  Songs of Innocence”  :  “The Lamb” 
 From”  Songs and of Experience”  : “The Tyger” 

 Gothic fiction 

 - Mary Shelley 
 From  “Frankenstein”: “The creation of the monster” 

 THE ROMANTIC AGE 

 Historical hints 
 The literary context 

 Poetry: the first generation of poets 

 - William Wordsworth 
 Lyrical Ballads 
 Preface to the Lyrical Ballads 
 “Daffodils” 

 - Samuel Taylor Coleridge 
 from  The Rime of the Ancient Mariner:  “The killing  of the Albatross” 

 Poetry: the second generation of poets 

 - Percy Bysshe Shelley 
 “Ode to the West Wind” 

 - John Keats 
 “Ode on a Grecian Urn” 



 THE VICTORIAN AGE 

 Historical hints 
 The literary context 

 - Charles Dickens 
 from  Oliver Twist  : “Oliver wants some more” 

 - Robert Louis Stevenson 
 from  The  Strange  Case  of  Dr  Jekyll  and  Mr  Hyde  :  “The  investigation  of  the  mystery”  and  “  The  scientist  and 
 the diabolical monster” 

 - Oscar Wilde 
 from  The Picture of Dorian Gray  : “I would give my  soul” and “Dorian’s death” 

 THE  MODERN AGE 

 Historical hints 
 The literary context 

 The War Poets 
 - Wilfred Owen 
 “Dulce et Decorum Est” 

 Si presume inoltre di poter svolgere entro la fine dell’anno i seguenti argomenti: 

 The Modern Novel 
 - James Joyce 
 From  Dubliners  : “The Dead” –  “Gabriel’s epiphany” 

 - George Orwell 
 from  Nineteen Eighty Four  : “Big Brother is watching  you” and “The psychology of totalitarianism” 



 CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 Rimanendo  coerenti  con  gli  obiettivi  fissati  in  sede  di  progettazione  disciplinare,  la  valutazione  terrà  conto 
 del  rendimento  complessivo,  dell’impegno  e  della  partecipazione  al  dialogo  educativo,  declinato  in  ogni  sua 
 forma, e inevitabilmente della puntualità nelle consegne. 
 A  questo  proposito,  si  allegano  i  criteri  di  verifica  e  di  valutazione  disciplinari  concordati  per 
 area/dipartimento. 

 TRIENNIO 
 Voto  Valutazione  Scritto e orale 

 1 
 Scarso  Non ha alcuna conoscenza dei contenuti storico-letterari 

 2/3  Gravemente 
 insufficiente 

 Ha una conoscenza molto lacunosa dei contenuti storico letterari che 
 esprime  senza  coerenza  e  coesione  e  con  gravissimi  errori  morfo-sintattici  e 
 di  ortografia  allo  scritto  e,  in  modo  molto  stentato  e  con  errori  di  pronuncia 
 molto frequenti all’orale. 

 4  Insufficiente  Ha  una  conoscenza  lacunosa  dei  contenuti  storico-letterari  che  esprime  con 
 scarsa  coerenza  e  coesione  e  con  gravi  errori  morfo-sintattici  e  di  ortografia 
 allo  scritto  e,  in  modo  stentato  e  con  errori  di  pronuncia  molto  frequenti 
 all’orale. 

 5  Mediocre  Ha  una  conoscenza  parziale  dei  contenuti  storico-letterari  che  esprime  con 
 una  certa  coerenza  e  coesione  e  con  errori  morfo-sintattici  e  ortografici  allo 
 scritto  e,  in  modo  impreciso,  ma  complessivamente  comprensibile,  e  con 
 errori di pronuncia all’orale. 

 6  Sufficiente  Ha  una  sufficiente  conoscenza  dei  contenuti  storico-letterari  che  esprime 
 con  una  certa  coerenza  e  coesione  e  con  lievi  errori  morfo-sintattici  e 
 ortografici  allo  scritto  e,  in  modo  sufficientemente  corretto  e  con  lievi 
 errori di pronuncia all’orale. 

 7 
 Discreto  Ha  una  conoscenza  adeguata  dei  contenuti  che  esprime  con  coerenza  e 

 coesione  e  correttezza  morfo-sintattica  e  ortografica  allo  scritto  e,  con 
 scorrevolezza e pronuncia adeguata all’orale. 

 8  Buono  Ha  una  buona  conoscenza  dei  contenuti  storico-letterari  che  collega  , 
 rielabora  e  sintetizza  in  modo  appropriato  ed  autonomo  tanto  allo  scritto 
 quanto all’orale. Buona la pronuncia. 

 9/10  Ottimo  Ha  un’ottima  conoscenza  dei  contenuti  storico-letterari  che  collega, 
 rielabora  e  sintetizza  in  modo  personale  e  autonomo  tanto  allo  scritto 
 quanto  all’orale.  L’espressione  scritta  risulta,  inoltre,  corretta  e  ben 
 articolata. Sempre corretta la pronuncia all’orale. 



 GRIGLIA  di  Valutazione  Prove Scritte 

 Trattazione sintetica di argomenti 

 DESCRITTORI  INDICATORI  PUNTEGGIO 

 Conoscenza dei contenuti 

 0-5 

 Molto scarsa- Scarsa  1 

 Mediocre  2 

 Sufficiente-discreta  3-4 

 Buona-ottima  4,5-5 

 Abilità linguistica 

 (  lessico specifico e correttezza 
 morfo-sintattica) 

 0-3 

 Scarsa  0,5 

 Mediocre  1 

 Sufficiente-discreta  1,5-2 

 Buona-Ottima  2,5-3 

 Capacità di sintesi e di 
 rielaborazione 

 0-2 

 Scarse-Mediocri  0,5 

 Sufficienti  1 

 Buone-Ottime  1,5-2 

 TOTALE 

 Composizione  scritta  (e  -  mails  ,  lettere,  brevi  testi,  riassunti  ,  relazioni,  risposte  libere,  dialogo  su  traccia, 
 ecc.) 

 DESCRITTORI  INDICATORI  PUNTEGGIO 
 Correttezza 

 grammaticale 
 e morfo-sintattica 

 0-4 

 Molto scarsa- Scarsa  1 
 Mediocre  2 
 Sufficiente-discreta  2,5-3 
 Buona-ottima  3,5-4 

 Grado di comunicazione 
 (registro e lessico 

 utilizzati) 
 0-4 

 Scarsa  1 

 Mediocre  2 

 Sufficiente-discreta  2,5-3 

 Buona-Ottima  3,5-4 

 Scarse-Mediocri  0,5 



 Correttezza ortografica 
 e di punteggiatura 

 0-2 

 Sufficienti  1 
 Buone-Ottime  1,5-2 

 TOTALE 

 Analisi del testo 

 DESCRITTORI  INDICATORI  PUNTEGGIO 

 Comprensione del testo e 
 completezza dell’analisi 

 0-5 

 Molto scarsa- Scarsa  1 

 Mediocre  2 

 Sufficiente-discreta  3-4 

 Buona-ottima  4,5-5 

 Correttezza linguistica 

 (  lessico specifico e correttezza 
 morfo-sintattica) 

 0-3 

 Scarsa  0,5 

 Mediocre  1 

 Sufficiente-discreta  1,5-2 

 Buona-Ottima  2,5-3 

 Contestualizzazione 

 0-2 

 Scarse-Mediocri  0,5 

 Sufficienti  1 

 Buone-Ottime  1,5-2 

 TOTALE 



 5.6 Matematica 
 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Disciplina  MATEMATICA 
 Docente  ROSARIA SIGNORINO 
 N° ore curriculari previste: 132  N° Ore di lezione effettuate : 105 ( fino al 15-05-2025) 

 Libri di testo  Bergamini,  Trifone,  Barozzi-  Matematica.  BLU-2.0  (terza 
 edizione) con Tutor, ed. Zanichelli  vol.5 

 Altri strumenti didattici  Appunti e dispense 
 Materiali Sito Zanichelli 
 Manuali, calcolatrice scientifica e grafica senza CAS, DVD 
 Personal computer/LIM- 
 Piattaforma Zoom 
 Registro Archimede FAD 
 Navigazione in internet 
 Fotoriproduttore 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze,competenze,abilità 

 Conoscenze 
 ●  Conoscere  il  concetto  di  probabilità,  teoremi 

 fondamentali  sulla  probabilità,  la  probabilità 
 condizionata e reale e la formula di Bayes 

 ●  Conoscenza  dei  concetti  relativi  al  limite  di  una 
 funzione, di continuità e dei teoremi relativi. 

 ●  Conoscenza  dei  metodi  per  il  calcolo  dei  limiti  e  degli 
 asintoti. 

 ●  Conoscenza  del  concetto  di  derivata,  del  suo  significato 
 geometrico,  dei  teoremi  e  dei  metodi  per  il  calcolo  della 
 derivata di una funzione. 

 ●  Conoscenza  dei  metodi  per  la  determinazione  dei  punti 
 di massimo, minimo e flesso. 

 ●  Conoscenza  degli  strumenti  matematici  utili  per  lo 
 studio di funzioni e la relativa rappresentazione grafica. 

 ●  Conoscenza  del  concetto  di  integrale  definito  di  una 
 funzione. 

 ●  Conoscenza  del  concetto  di  primitiva  di  una  funzione  e 
 di funzione integrale. 

 ●  Conoscenza dei metodi di integrazione indefinita. 
 ●  Conoscenza  dei  metodi  per  il  calcolo  dell’area  di  una 

 superficie piana e del volume di un solido 
 ●  Conoscenza  dei  metodi  per  la  risoluzione  approssimata 

 di un’equazione. 
 ●  Conoscenza  dei  metodi  per  risolvere  semplici  equazioni 

 differenziali a variabili separabili e del primo ordine 

 Competenze e abilità 



 ●  Saper  risolvere  problemi  per  determinare  il  valore  di 
 probabilità di un evento 

 ●  Saper  definire  termini  e  proprietà  utilizzando  un 
 linguaggio matematico appropriato. 

 ●  Saper utilizzare il simbolismo matematico. 
 ●  Saper  analizzare  e  risolvere  un  problema  individuando 

 le  richieste  del  testo  e  scegliendo  la  via  risolutiva  più 
 opportuna. 

 ●  Saper  applicare  i  procedimenti  risolutivi  dei  problemi 
 dimostrando padronanza nel calcolo. 

 ●  Saper  utilizzare  metodi,  strumenti  e  modelli  matematici 
 in situazioni diverse. 

 ●  Saper esaminare criticamente le conoscenze acquisite. 

 Metodologia  La  scelta  della  metodologia  è  stata  funzionale  al  conseguimento 
 dell’obiettivo  prefissato.  Si  sono  pertanto  utilizzate  varie 
 strategie  didattiche  (lezione  frontale,  esercitazione,  lavoro  di 
 gruppo,  problem  solving,  scoperta  guidata,  itinerari  di  recupero). 
 A  prescindere  dalle  specifiche  forme  metodologiche  considerate, 
 si  sono  create  condizioni  atte  a  garantire  a  tutti  pari  opportunità 
 per  conseguire  il  successo  scolastico,  attraverso  interventi 
 differenziati e personalizzati, atti a prevenire o sanare disagi. 

 Inoltre  è  stato  previsto  un  corso  di  potenziamento 
 extracurriculare  mirato  allo  svolgimento  della  II  prova  degli 
 esami di stato, fino ad oggi sono state svolte 15 ore. 

 Progetti: 

 Alcuni alunni, hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica 
 Contenuti  Articolazione in moduli: 

 Modulo n°0: Probabilità 

 Modulo n° 1:  Le funzioni e le loro proprietà 
 Modulo n° 2:  I limiti delle funzioni 
 Modulo  n°  3:  La  derivata  di  una  funzione  e  lo  studio  di  una 
 funzione 
 Modulo n° 4: Gli integrali 
 Modulo n° 5: Equazioni differenziali 

 Allegato il programma dettagliato 



 Verifiche e valutazione: 
 a. Tipologia delle prove 

 b.Criteri di valutazione 

 La  scelta  delle  forme  di  verifica  è  stata  funzionale 
 all’accertamento  dell’obiettivo  prefissato.  Si  sono  pertanto 
 utilizzate  varie  forme  di  verifica  (prove  tradizionali  scritte  ed 
 orali,  esercitazioni,  test  oggettivi),  valutate  secondo  criteri 
 oggettivi definiti ed esplicitati. 
 Prove orali:  due per ogni quadrimestre 
 Prove scritte:  tre per ogni quadrimestre 
 Prove oggettive strutturate: 

 ●  Quesiti a risposta aperta 
 Prove semi-strutturate: 

 ●  interrogazioni, interventi  durante le lezioni 
 ●  questionari 
 ●  compiti e simulazioni della II prova d'esame 
 ●  esercitazioni 

 Griglie allegate per le tipologia di verifica 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Modulo  n°0: Probabilità 
 Gli  eventi.  La  definizione  di  probabilità.  L’evento  contrario.  La  probabilità  della  somma  logica  di  eventi.  La 
 probabilità del prodotto logico di eventi. Probabilità condizionata. Teorema di Bayes. Teorema di Bernoulli 

 Modulo n°1: Le funzioni e le loro proprietà 
 Funzioni:  definizione,  classificazione,  proprietà.  Dominio  e  il  segno  di  una  funzione.  La  funzione  inversa.  Le 
 funzioni composte. 

 Modulo n° 2: I limiti delle funzioni 
 Topologia  della  retta.  Definizioni  di  limite  e  interpretazione  geometrica.  Teoremi  sui  limiti:  unicità, 
 permanenza  del  segno  e  confronto.  Operazioni  con  i  limiti.  Le  forme  indeterminate.  Limiti  notevoli.  Gli 
 infinitesimi,  gli  infiniti  e  il  loro  confronto.  Definizione  di  funzione  continua.  Teoremi:  Weierstrass,  valori 
 intermedi,  esistenza  degli  zeri.  I  punti  di  discontinuità  di  una  funzione.  Gli  asintoti  di  una  funzione.  Grafico 
 approssimato delle principali funzioni elementari. 
 Definizione  di  successione.  Proprietà  delle  successioni.  Il  limite  di  una  successione  e  teoremi  sui  limiti  di  una 
 successione.  I  limiti  delle  progressioni  aritmetiche  e  geometriche.  Definizione  di  serie.  Le  serie  convergenti, 
 divergenti e indeterminate. Serie geometriche. 

 Modulo n° 3: La derivata di una funzione e lo studio di una funzione 
 Definizione  di  rapporto  incrementale.  La  derivata  di  una  funzione  e  il  calcolo  della  derivata.  La  derivata 
 sinistra  e  la  derivata  destra.  Significato  geometrico  della  derivata.  I  punti  stazionari.  I  punti  di  non 
 derivabilità.  Teoremi  (con  dimostrazione):  continuità  e  derivabilità,  e  delle  derivate  fondamentali.  Teoremi 
 sul  calcolo  delle  derivate.  La  derivata  di  una  funzione  composta.  La  derivata  della  funzione  inversa.  Le 
 derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  Definizione  di  differenziale  di  una  funzione  e  interpretazione 
 geometrica. Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
 Teoremi  del  calcolo  differenziale:  Rolle,  Lagrange,  Cauchy,  De  l’Hospital.  Criterio  di  derivabilità.  Funzioni 
 crescenti e decrescenti. 
 Massimo  assoluto  e  di  minimo  assoluto  di  una  funzione.  Massimi  e  minimi  relativi.  Relazione  tra  la 
 derivabilità  di  una  funzione  e  i  suoi  punti  estremanti.  Teorema  di  Fermat.  La  concavità  di  una  funzione. 
 Punti di flesso di una funzione e studio del segno della derivata seconda. Problemi di massimo e di minimo 



 Lo  studio  di  una  funzione.  Rappresentazione  grafica  di  una  funzione.  Applicazioni  dello  studio  di  una 
 funzione.  La  risoluzione  approssimata  di  un’equazione:  la  separazione  delle  radici.  Primo  e  secondo  teorema 
 di unicità dello zero. Il metodo di bisezione . 

 Modulo n° 4: Gli integrali 
 Primitiva  di  una  funzione.  L’integrale  indefinito  e  le  proprietà.  Integrali  indefiniti  immediati.  L’integrazione 
 per sostituzione, per parti e di funzioni razionali fratte. 
 Concetto  di  integrale  definito.  Significato  geometrico  dell'integrale  definito.  Integrali  definiti  e  proprietà. 
 Teorema  della  media.  Funzione  integrale.  Teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale.  Il  calcolo 
 dell'integrale  definito.  Calcolo  delle  aree  di  superfici  piane.  Volumi  di  un  solido  di  rotazione.  Gli  integrali 
 impropri. 

 Modulo n° 5: Equazioni differenziali 
 Equazioni differenziali del primo ordine del tipo , a variabili separabili e lineari. 



 GRIGLIE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 Misurazione e valutazione prova scritta di Matematica 
 Parametri  Obiettivi  DESCRITTORI 

 degli obiettivi 
 PUNTE 

 GGI 
 descritt 

 ori 

 PUNT 
 EGGI 
 ottenut 

 i 

 Punte 
 ggi 

 massi 
 mi 

 otteni 
 bili 

 SVILUPPO 

 Organizzazi 
 one  delle 
 conoscenze 
 e  delle 
 abilità  per 
 analizzare, 
 scomporre 
 e  sviluppare 
 le  questioni 
 da risolvere 

 gravemente 
 incompleta  e/o 
 disordinata 

 parzialmente 
 incompleta  e/o 
 imprecisa 

 abbastanza 
 completa  e 
 coerente 

 organizzata  e 
 quasi completa 

 completa  e 
 motivata 

 0.5 

 0.75 – 
 1.25 

 1.5 - 2 

 2.25 – 
 2.75 

 3 

 P  1 

 3 

 CONOSCENZA  DEI 
 CONTENUTI 

 Conoscenza 
 di  principi, 
 teorie, 
 concetti, 
 termini, 
 regole, 
 procedure, 
 metodi  e 
 tecniche 
 relative  alle 
 questioni  da 
 risolvere 

 frammentaria  e 
 confusa 

 parziale  ed 
 incerta 

 adeguata  e 
 corretta 

 pertinente  e 
 sicura 

 completa, 
 motivata  ed 
 approfondita 

 0.5 - 1 

 1.25 - 
 1.75 

 2 – 2.5 

 2.75 – 
 3.25 

 3.5 

 P  2 

 3.5 

 Correttezza 
 e  chiarezza 
 nei  calcoli, 
 nell’applica 
 zione  di 

 approssimata  e 
 disorganica 

 imprecisa 

 coerente 

 0.5 - 1 

 1.25 - 
 1.75 

 2 – 2.5  P  3  3.5 



 ELABORAZIONE  DELLE 
 CONOSCENZE 

 tecniche  e 
 procedure, 
 nelle 
 argomentaz 
 ioni,  nelle 
 rappresenta 
 zioni 
 geometrich 
 e  e  nei 
 grafici 

 precisa  e 
 metodica 

 motivata, 
 accurata  ed 
 originale 

 2.75 – 
 3.25 

 3.5 

 Punteggio massimo ottenibile dalla prova  10 

 La prova verrà valutata tenendo conto della griglia di cui sopra e assumerà un punteggio: 

 𝑃 =
 𝑖 = 1 

 3 

∑  𝑃 
 𝑖 

 Il voto dell’elaborato svolto sarà dato dalla formula: 
 Voto = P 

 a  cui  dovrà  essere  applicato  un  arrotondamento  all’intero  inferiore  per  valori  minori  allo  0.50,  all’intero 
 superiore per i valori superiori allo 0.50. 
 Il compito non risolto in alcuna delle sue parti (consegna elaborato in bianco) sarà valutato con il voto 1-2. 

 Misurazione e Valutazione Prova Orale di Matematica 

 Voto  Giudizio  Conoscenze e abilità 

 1-2  Nessun  obiettivo 
 misurabile 

 Rifiuta il colloquio orale. 

 2  Preparazione inesistente 
 Sconosce  i  contenuti  della  disciplina,  spesso  anche 
 pregressi. 

 2,5  Assolutamente negativo  Possiede  solo  rare  e  isolate  conoscenze  essenziali,  delle 
 quali manca la consapevolezza. 

 3  Gravemente 
 insufficiente 

 Ha  conoscenze  dei  contenuti  molto  frammentarie,  spesso 
 inesistenti.  Non  riesce  ad  applicare  le  conoscenze  neanche 
 in situazioni semplici. 

 3,5  Insufficiente  La  conoscenza  dei  contenuti  è  molto  frammentaria, 
 esclusivamente  mnemonica  e  con  terminologia  inadeguata. 
 Ha  molte  difficoltà  nelle  applicazioni  dove  commette  gravi 
 errori. 



 4  Preparazione scarsa  Ha  conoscenze  frammentarie  e  incerte,  spesso  mnemoniche 
 e  con  terminologia  inadeguata.  Ha  difficoltà  nelle 
 applicazioni dove spesso commette errori gravi. 

 4,5  Quasi mediocre  Ha  conoscenze  un  po’  frammentarie  e  incerte,  per  lo  più 
 mnemoniche  e  con  terminologia  non  sempre  adeguata.  Ha 
 qualche  difficoltà  nelle  applicazioni  dove  commette  molti 
 errori, talvolta gravi. 

 5  Mediocre  Ha  conoscenze  incomplete  e  superficiali  con  linguaggio 
 impreciso  e  talvolta  scorretto.  Ha  incertezza  nelle 
 applicazioni  dove  deve  essere  guidato  e  commette 
 numerosi errori in genere non gravi. 

 5.5  Più che mediocre  Ha  conoscenze  incomplete  e  superficiali  con  linguaggio 
 impreciso.  Ha  incertezza  nelle  applicazioni  dove  deve 
 essere  guidato  e  commette  diversi  errori  in  genere  non 
 gravi. 

 6  Sufficiente  Ha  conoscenze  essenziali  complete  non  approfondite  con 
 linguaggio  abbastanza  corretto  anche  se  un  po’  limitato.  Sa 
 applicare  le  conoscenze  a  situazioni  note  commettendo 
 qualche errore non grave. 

 6.5  Più che sufficiente  Ha  conoscenze  essenziali  complete  non  approfondite  con 
 linguaggio  abbastanza  corretto.  Sa  applicare  le  conoscenze 
 a situazioni note commettendo qualche errore non grave. 

 7  Discreto  Ha  conoscenze  essenziali  complete  ma  solo  parzialmente 
 approfondite  con  linguaggio  corretto.  Sa  applicare 
 correttamente  le  conoscenze  a  situazioni  note  anche  se  non 
 sempre con il metodo più appropriato. 

 7.5  Più che discreto  Ha  conoscenze  essenziali  complete  ma  solo  parzialmente 
 approfondite  con  linguaggio  corretto.  Sa  applicare 
 correttamente  le  conoscenze  a  situazioni  note  anche  con  il 
 metodo più appropriato. 

 8  Buono  Ha  conoscenze  complete  e  abbastanza  approfondite  degli 
 argomenti  che  esprime  con  linguaggio  corretto  e  preciso.  Sa 
 applicare  le  conoscenze  in  modo  autonomo  anche  in 
 situazioni  nuove  ma  semplici  solo  con  qualche  lieve 
 imprecisione. 

 8,5  Più che buono  Ha  conoscenze  complete  e  abbastanza  approfondite  degli 
 argomenti  che  esprime  con  linguaggio  corretto  e  preciso.  Sa 
 applicare  le  conoscenze  in  modo  autonomo  anche  in 
 situazioni nuove e talvolta non semplici. 



 9  Ottimo  Ha  conoscenze  complete  e  approfondite  con  capacità  di 
 rielaborazione  personale  e  linguaggio  adeguato,  ricco  e 
 fluido.  Ha  capacità  di  applicazione  anche  in  situazioni 
 problematiche  complesse  e  sa  selezionare  fra  diversi  ipotesi 
 e metodi quelli più funzionali a questo proposito. 

 10  Eccellente  Ha  conoscenze  complete  e  approfondite  con  capacità  di 
 rielaborazione  anche  a  livello  interdisciplinare  con 
 padronanza  terminologica  e  sicurezza  espositiva.  E’ 
 originale  nelle  applicazioni  anche  in  problemi  nuovi  e  di 
 diversa natura. 

 Il  Dipartimento  di  Matematica,  Fisica  e  Informatica,  essendo  stata  designata  come  oggetto  della  seconda 
 prova  degli  Esami  di  Stato  la  matematica,  ha  previsto  una  simulazione  della  stessa  che  si  svolgerà  il  20 
 Maggio 2025 per una durata di 5 ore. Si riporta di seguito la griglia da usare per la simulazione. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 MATEMATICA 

 Indicatori  Punti  Problema 
 Quesiti 

 Comprendere  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Individuare  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Sviluppare  il 
 processo 
 risolutivo 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Argomentare  1 



 2 

 3 

 4 

 Totale 

 Punteggio problema 

 Media quesiti 

 𝑉𝑜𝑡𝑜 =  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜     𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎    +    𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎     𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡𝑖 
 2 =

 Al  voto  dovrà  essere  applicato  un  arrotondamento  all’intero  inferiore  per  valori  minori  allo  0.50,  all’intero 
 superiore per i valori superiori o uguali allo 0.50. 

 INDICATORI  DESCRITTORI  Punti 

 Comprendere 

 Analizzare la 
 situazione 
 problematica. 
 Identificare i dati ed 
 interpretarli. 
 Effettuare gli 
 eventuali 
 collegamenti e 
 adoperare i codici 
 grafico-simbolici 
 necessari 

 Non comprende la situazione problematica proposta, non riesce ad 
 individuarne gli aspetti significativi. Non  colloca  lasituazione 
 problematica nel pertinente quadro concettuale. 

 1 

 Mostra una comprensione solo parziale della situazione 
 problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e 
 che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale. 

 2 

 Riesce ad individuare nel complesso gli aspetti concettualmente 
 salienti della situazione problematica proposta, che vienericondotta 
 al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella 
 sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare pienamente e con 
 il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

 3 

 Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente 
 salienti della situazione problematica proposta. Formulaipotesi 
 esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie leggi. 

 4 

 Individua globalmente tutti gli aspetti concettualmente salienti della 
 situazione problematica proposta, che viene ricondottaad un ben 
 definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e 
 precise, nell'ambito del pertinente modellointerpretativo. 

 5 

 Individuare 

 Conoscere i concetti 
 matematici utili alla 
 soluzione. 
 Analizzare possibili 
 strategie risolutive 
 ed individuare la 

 Non individua la situazione problematica. Non riconosce le possibili 
 strategie risolutive utili alla risoluzione. 

 1 

 Individua la situazione problematica in modo inadeguato. Riconosce 
 in modo incoerente concetti matematici, e non individua la strategia 
 più adatta. 

 2 

 Individua la situazione problematica in modo parziale. Riconosce in 
 modo spesso impreciso le strategie risolutive, giungendo arisultati 
 solo in parte corretti. 

 3 



 strategia più adatta. 
 6. 

 Individua la situazione  problematica in modo adeguato. Riconosce le 
 strategie risolutive in modo sostanzialmente  corretto,anche se non 
 sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni. 

 4 

 Individua la situazione problematica in modo per lo più pertinente 
 Riconosce le strategie risolutive e individua la strategia più adatta pur 
 con qualche imprecisione. 

 5 

 Individua la situazione problematica in modo globalmente completo 
 Analizza le possibili strategie risolutive ed individua la strategia più 
 adatta, che applica con padronanza. 

 6 

 Sviluppare il 
 processo 
 risolutivo 

 Risolvere la 
 situazione 
 problematica in 
 maniera coerente, 
 completa e corretta, 
 applicando le regole 
 ed eseguendo i 
 calcoli necessari. 

 Non formalizza la situazione problematica. Non riconosce il 
 formalismo matematico necessario alla risoluzione e non perviene a 
 risultati. 

 1 

 Formalizza la situazione problematica in modo inadeguato. Utilizza 
 in modo incoerente il formalismo matematico, senzagiungere a 
 risultati corretti. 

 2 

 Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo adeguato. 
 Applica il formalismo matematico in modo sostanzialmentecorretto, 
 anche se non sempre pienamente coerente o comunque con 
 imprecisioni. 

 3 

 Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo per lo più 
 pertinente. Applica correttamente il formalismo matematico,pur con 
 qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 

 4 

 Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo 
 globalmente completo. Individua il pertinente 
 formalismomatematico, che applica con padronanza e che utilizza 
 per giungere a risultati esatti. 

 5 

 Argomentare 

 Descrivere il 
 processo risolutivo 
 adottato, la 
 strategiarisolutiva e i 
 passaggi 
 fondamentali. 
 Comunicare i 
 risultati ottenuti 
 valutandone la 
 coerenza con la 
 situazione 
 problematica 
 proposta e 
 utilizzando i 
 linguaggi specifici 
 disciplinari. 

 Non argomenta la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica.  1 

 Argomenta in maniera frammentaria la strategia/procedura esecutiva 
 o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio impreciso. 

 2 

 Argomenta in modo sintetico la procedura risolutiva, di cui fornisce 
 giustificazione in termini formali nel complesso corretti epertinenti. 

 3 

 Argomenta in modo coerente e globalmente completo tanto le 
 strategie adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostraun’ottima 
 padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 

 4 



 5.7 Fisica 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 5 E 

 Disciplina  FISICA 

 Docente  Prof.  GIUSEPPE GALESI 

 N° ore curriculari 
 previste: 99 

 N° 81 ore di lezione effettuate (fino al 15/05/2024) 

 Libri di testo  Il  nuovo  Amaldi  per  i  licei  scientifici  blu  2  –  Amaldi  Il  nuovo  Amaldi  per  i 
 licei scientifici blu 3 – Amaldi 

 Altri strumenti didattici  Materiali e strumenti del laboratorio di fisica 

 Obiettivi  realizzati  in  termini 
 di conoscenze, 
 abilità e competenze 

 Gli  allievi,  con  profitti  differenti,  hanno  raggiunto  i  seguenti  obiettivi  in 
 termini di conoscenze, competenze, capacità: 

 Conoscenze 
 Conoscere  i  fondamenti  della  teoria 
 dell’elettromagnetismo  classico  e  alcuni  elementi  di  fisica  moderna,  la  loro 
 formulazione matematica e i fenomeni fisici che li riguardano; 

 Competenze 
 Saper  comprendere  e  risolvere  semplici  problemi  che  coinvolgono  gli 
 argomenti  precedenti  applicando  le  tecniche  matematiche  tradizionali  e 
 saper  riconoscere  le  applicazioni  pratiche  dei  fenomeni  studiati,  effettuando 
 anche collegamenti con altri ambiti della fisica. 

 Metodologia 

 La  scelta  della  metodologia  è  stata  funzionale  al  conseguimento 
 dell’obiettivo  prefissato.  Si  sono,  pertanto,  utilizzate  varie  strategie 
 didattiche  (lezione  frontale,  esercitazione,  problem  solving,  lezione 
 laboratoriale,  attività  PCTO).  A  prescindere  dalle  specifiche  forme 
 metodologiche  considerate,  si  sono  create  condizioni  atte  a  garantire  a  tutti 
 pari  opportunità  per  conseguire  il  successo  scolastico,  attraverso  interventi 
 differenziati e personalizzati, atti a prevenire o sanare disagi. 

 Contenuti  Programma dettagliato allegato 

 Verifiche e valutazione: 
 Tipologia  delle prove 
 Criteri di valutazione 

 Prove orali 
 Prove scritte 
 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 PROGRAMMA DI FISICA CLASSE V E 

 DOCENTE: Prof. Galesi Giuseppe 

 Le onde e il suono 
 ●  I moti ondulatori 
 ●  Le onde periodiche 
 ●  Cenni sul suono 
 ●  Le onde armoniche 
 ●  L’interferenza di onde 



 ●  Le onde stazionarie 

 La natura della luce 
 ●  La riflessione e la rifrazione della luce 
 ●  Corpuscoli e onde 
 ●  L’interferenza della luce e l’esperimento di Young 
 ●  Cenni sulla diffrazione della luce 

 Attività sperimentali: 
 1.  La misura dell’indice di rifrazione di una sostanza 
 2.  La diffrazione da singola fenditura con un laser e la misura dello spessore di un capello 

 Il potenziale elettrico 
 Ripasso generale 

 ●  L’energia di un condensatore e la densità di energia del campo elettrico 

 I circuiti elettrici 
 ●  La corrente elettrica 
 ●  La prima legge di Ohm 
 ●  Resistori in serie e in parallelo 
 ●  Le leggi di Kirchhoff 
 ●  La trasformazione dell’energia nei circuiti elettrici: l’effetto Joule 
 ●  Il circuito RC 

 Attività sperimentali: 
 1.  Costruzione di semplici circuiti elettrici 
 2.  Utilizzo del multimetro per misure di corrente, tensione e resistenza 
 3.  Carica/scarica di un condensatore con ARDUINO 

 Fenomeni magnetici fondamentali 
 ●  I magneti e le linee del campo magnetico 
 ●  Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente: gli esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère 
 ●  Il campo magnetico e la legge di Biot-Savart 
 ●  La forza magnetica su una corrente e su una particella carica: la forza di Lorentz 
 ●  Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 ●  Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa 
 ●  Il ciclotrone 

 Attività sperimentali: 
 1.  Fenomenologia dei magneti naturali 
 2.  Riproduzione dell’esperimento di Faraday 
 3.  Riproduzione dell’esperimento di Oersted 

 Il magnetismo nel vuoto e nella materia 
 ●  Il flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss per il campo magnetico 
 ●  La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère 
 ●  Il campo magnetico di un solenoide infinito 
 ●  Il momento delle forze magnetiche su una spira 
 ●  La risonanza magnetica 
 ●  Il motore elettrico 

 Attività sperimentali: 
 1.  Il campo magnetico del solenoide e il motore elettrico 

 Attività PCTO: 
 1.  Visita presso U.O. Risonanza Magnetica Ospedale Sant’Elia 



 L’induzione elettromagnetica 
 ●  La corrente indotta 
 ●  La forza elettromotrice indotta: la legge di Faraday-Neumann 
 ●  Il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia: la legge di Lenz 
 ●  L’autoinduzione e l’induttanza (es. solenoide) 
 ●  Il circuito RL alimentato con tensione continua 
 ●  L’energia contenuta nel campo magnetico 

 Attività sperimentali: 
 1.  Fenomenologia  dell’induzione  elettromagnetica  e  misura  della  corrente  indotta  da  un  circuito 

 induttore in un circuito indotto 

 Attività di orientamento/educazione civica: 
 1.  Una bicicletta da 800 lattine: obiettivo 12 Agenda 2030 + sviluppo competenze STEM 

 La corrente alternata 
 ●  L’alternatore 
 ●  I circuiti in corrente alternata 
 ●  Il trasformatore 
 ●  Visione di un filmato sulla rete elettrica italiana 

 Visione e discussione della conferenza sulla scoperta annunciata dalla collaborazione KM3NET 

 Le onde elettromagnetiche 
 ●  Il campo elettrico indotto 
 ●  Il campo magnetico indotto 
 ●  Le equazioni di Maxwell 
 ●  Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche 
 ●  L’energia e la quantità di moto dell’onda elettromagnetica (escluso il vettore di Poynting) 
 ●  La pressione di radiazione e la polarizzazione della luce 
 ●  L’esperimento di Fizeau 

 La relatività del tempo e dello spazio 
 ●  L’invarianza della velocità della luce 
 ●  Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
 ●  La dilatazione dei tempi 
 ●  La contrazione delle lunghezze 
 ●  Le trasformazioni di Lorentz 

 La relatività ristretta 
 ●  La massa e l’energia 
 ●  L’energia e la quantità di moto relativistiche 

 La crisi della fisica classica 
 ●  L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein 

 Attività sperimentali: 
 1.  Studio dell’effetto fotoelettrico e misura della costante di Planck 

 PROGRAMMA CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE ENTRO LA FINE DELLE LEZIONI 
 La fisica quantistica 

 ●  Il corpo nero e la quantizzazione di Planck 
 ●  Le proprietà ondulatorie della materia (lunghezza d’onda di De Broglie) 

 La fisica nucleare 



 ●  La legge del decadimento radioattivo 

 Il docente Prof. Galesi Giuseppe 

 Caltanissetta, 15/05/2025 

 GRIGLIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 Parametri 

 Obiettivi  Descrittori degli 
 obiettivi 

 Punteggi 
 descrittori 

 Punteggi 
 ottenuti 

 Punteggio 
 massimi 
 ottenibili 

 Sviluppo 
 Organizzazione 
 delle  conoscenze  e 
 delle 
 abilità  per 
 analizzare, 
 scomporre  e 
 sviluppare  le 
 questioni  da 
 risolvere. 

 gravemente  incompleta 
 e/o disordinata 

 0.5  P1  3 

 parzialmente  incompleta 
 e/o imprecisa 

 0.75 – 1.25 

 abbastanza  completa  e 
 coerente 

 1.5 – 2 

 organizzata  e  quasi 
 completa 

 2.25 – 2.75 

 completa e motivata  3 

 Conoscenza dei 
 contenuti  Conoscenza di 

 principi,  teorie, 
 concetti,  termini, 
 regole,  procedure, 
 metodi  e  tecniche 
 relative  alle 
 questioni  da 
 risolvere. 

 frammentaria e confusa  0.5 - 1  P2  3.5 

 parziale ed incerta  1.25 – 1.75 

 adeguata e corretta  2 – 2.5 

 pertinente e sicura  2.75 – 3.25 

 completa,  motivata  ed 
 approfondita 

 3.5 

 Elaborazione 
 delle 

 conoscenze 

 Correttezza  e 
 chiarezza  nei 
 calcoli, 
 nell’applicazione  di 
 tecniche  e 
 procedure,  nelle 
 argomentazioni, 
 nelle 
 rappresentazioni 
 geometriche  e  nei 
 grafici. 

 approssimata  e 
 disorganica 

 0.5 - 1  P3  3.5 

 imprecisa  1.25 – 1.75 

 coerente  2 – 2.5 

 precisa e metodica  2.75 – 3.25 

 motivata,  accurata  ed 
 originale 

 3.5 

 Punteggio massimo ottenibile dalla prova  P  10 

 La prova verrà valutata tenendo conto della griglia di cui sopra e assumerà un punteggio: 

 𝑃 =
 𝑖 = 1 

 3 

∑  𝑃 
 𝑖 



 Il voto dell’elaborato svolto sarà dato dalla formula: 

 Voto =  P 

 Il compito non risolto in alcuna delle sue parti (consegna elaborato in bianco) sarà valutato con il voto 1 – 2. 

 MISURAZIONE E VALUTAZIONE PROVA SEMISTRUTTURATA 

 La prova semistrutturata è formata da una parte tradizionale e da una strutturata. 
 Si valuteranno le due parti della prova ciascuna secondo le griglie della tipologia di riferimento. 
 La prova non risolta in alcuna delle sue parti (consegna elaborato in bianco) sarà valutata con il voto 1 – 2. 

 MISURAZIONE E VALUTAZIONE PROVA ORALE DI FISICA 

 Voto  Giudizio  Conoscenze e abilità 

 1 – 2  Nessun  obiettivo 
 misurabile 

 Rifiuta il colloquio orale. 

 2  Preparazione inesistente  Sconosce i contenuti della disciplina, spesso anche pregressi. 

 2.5  Assolutamente negativo  Possiede  solo  rare  e  isolate  conoscenze  essenziali,  delle  quali  manca 
 la consapevolezza. 

 3  Gravemente insufficiente  Ha  conoscenze  dei  contenuti  molto  frammentarie,  spesso  inesistenti. 
 Non riesce ad applicare le conoscenze neanche in situazioni semplici. 

 3.5  Insufficiente  La  conoscenza  dei  contenuti  è  molto  frammentaria,  esclusivamente 
 mnemonica  e  con  terminologia  inadeguata.  Ha  molte  difficoltà  nelle 
 applicazioni dove commette gravi errori. 

 4  Preparazione scarsa  Ha  conoscenze  frammentarie  e  incerte,  spesso  mnemoniche  e  con 
 terminologia  inadeguata.  Ha  difficoltà  nelle  applicazioni  dove  spesso 
 commette errori gravi. 

 4.5  Quasi mediocre  Ha  conoscenze  un  po’  frammentarie  e  incerte,  per  lo  più  mnemoniche 
 e  con  terminologia  non  sempre  adeguata.  Ha  qualche  difficoltà  nelle 
 applicazioni dove commette molti errori, talvolta gravi. 

 5  Mediocre  Ha  conoscenze  incomplete  e  superficiali  con  linguaggio  impreciso  e 
 talvolta  scorretto.  Ha  incertezza  nelle  applicazioni  dove  deve  essere 
 guidato e commette numerosi errori in genere non gravi. 

 5.5  Più che mediocre  Ha  conoscenze  incomplete  e  superficiali  con  linguaggio  impreciso. 
 Ha  incertezza  nelle  applicazioni  dove  deve  essere  guidato  e  commette 
 diversi errori in genere non gravi. 

 6  Sufficiente  Ha  conoscenze  essenziali  complete  non  approfondite  con  linguaggio 
 abbastanza  corretto  anche  se  un  po’  limitato.  Sa  applicare  le 
 conoscenze a situazioni note commettendo qualche errore non grave. 

 6.5  Più che sufficiente  Ha  conoscenze  essenziali  complete  non  approfondite  con  linguaggio 
 abbastanza  corretto.  Sa  applicare  le  conoscenze  a  situazioni  note 
 commettendo qualche errore non grave. 



 7  Discreto  Ha  conoscenze  essenziali  complete  ma  solo  parzialmente 
 approfondite  con  linguaggio  corretto.  Sa  applicare  correttamente  le 
 conoscenze  a  situazioni  note  anche  se  non  sempre  con  il  metodo  più 
 appropriato. 

 7.5  Più che discreto  Ha  conoscenze  essenziali  complete  ma  solo  parzialmente 
 approfondite  con  linguaggio  corretto.  Sa  applicare  correttamente  le 
 conoscenze a situazioni note anche con il metodo più appropriato. 

 8  Buono  Ha  conoscenze  complete  e  abbastanza  approfondite  degli  argomenti 
 che  esprime  con  linguaggio  corretto  e  preciso.  Sa  applicare  le 
 conoscenze  in  modo  autonomo  anche  in  situazioni  nuove  ma  semplici 
 solo con qualche lieve imprecisione. 

 8.5  Più che buono  Ha  conoscenze  complete  e  abbastanza  approfondite  degli  argomenti 
 che  esprime  con  linguaggio  corretto  e  preciso.  Sa  applicare  le 
 conoscenze  in  modo  autonomo  anche  in  situazioni  nuove  e  talvolta 
 non semplici. 

 9  Ottimo  Ha  conoscenze  complete  e  approfondite  con  capacità  di 
 rielaborazione  personale  e  linguaggio  adeguato,  ricco  e  fluido.  Ha 
 capacità  di  applicazione  anche  in  situazioni  problematiche  complesse 
 e  sa  selezionare  fra  diversi  ipotesi  e  metodi  quelli  più  funzionali  a 
 questo proposito. 

 10  Eccellente  Ha  conoscenze  complete  e  approfondite  con  capacità  di 
 rielaborazione  anche  a  livello  interdisciplinare  con  padronanza 
 terminologica  e  sicurezza  espositiva.  E’  originale  nelle  applicazioni 
 anche in problemi nuovi e di diversa natura. 



 5.8 Scienze 
 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^ E  SCIENZE 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Disciplina  SCIENZE 

 Docente  PROF.SSA GIUSEPPA LIMA 

 N° ore curriculari previste  N° Ore di lezione effettuate : 90 

 Libri di testo  1)  Noi  e  la  Chimica  -  Dagli  atomi  alle 
 trasformazioni-(Passannanti  Salvatore  /  Sbriziolo 
 Carmelo, Secondo biennio-TRAMONTANA 

 2)  Invito  alle  scienze  naturali  (organica,  biochimica, 
 biotecnologie)  Curtis,  Barnes,  Schnek,  Massarini, 
 Posca -Zanichelli 

 3)  Il  Globo  Terrestre  e  la  sua  evoluzione  -  Edizione  blu. 
 Libro  digitale-multimediale.  Minerali  e  rocce.  Vulcani 
 e  terremoti.  Tettonica  delle  placche.  Storia  della  Terra. 
 Modellamento del rilievo-Zanichelli). 

 Altri strumenti didattici  Testi di approfondimento; presentazioni multimediali. 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze, competenze, capacità 

 Conoscenze: 
 ●  Il  carbonio  ed  i  suoi  composti:  il  carbonio  e  la  sua 

 configurazione.  Le  formule  chimiche  e  la  loro 
 classificazione. 

 §  Alcani  e  ciclo  alcani:  alcani  ed  ibridazione  sp3;le 
 conformazioni  dell'etano;  isomeria  di  struttura; 
 nomenclatura  IUPAC  degli  alcani;  i  ciclo  alcani; 
 le  conformazioni  dell'esano;  la  stereoisomeria; 
 isomeria  geometrica  ,  isomeria  ottica  ed 
 enantiomeri;  proprietà  fisiche  e  chimiche  degli 
 alcani  combustione  e  meccanismo  di 
 alogenazione  .  Metodi  di  preparazione  degli 
 alcani . 

 §  Alcheni  ed  alchini:  alcheni  ,struttura  ed 
 ibridazione  sp2;nomenclatura  IUPAC  degli 
 alcheni  e  isometria  geometrica  ;  preparazione 
 degli  alcheni  ,  proprietà  fisiche  e  chimiche.  Gli 
 alchini  struttura,  nomenclatura  IUPAC 
 ;proprietà chimiche e fisiche ;polimerizzazione. 

 §  Idrocarburi  aromatici  ;nomenclatura  dei  composti 
 aromatici ; proprietà  fisiche e chimiche  . 



 §  Classi  di  composti  organici:  I  gruppi  funzionali 
 come  determinanti  la  classe  di  appartenenza  dei 
 composti organici . 

 §  Alcoli,  fenoli,  eteri.  Aldeidi  e  chetoni.  Acidi 
 carbossilici e loro derivati. Ammine. 

 §  Nomenclatura  IUPAC;  classificazione  ,  metodi 
 di preparazione. 

 ●  Le  biomolecole.  I  carboidrati  :monosaccaridi 
 ,disaccaridi  e  polisaccaridi.  I  lipidi  e  la  loro 
 classificazione.  Gli  amminoacidi,  i  peptidi  e  le 
 proteine.  La  struttura  delle  proteine;  struttura 
 proteica  e  attività  biologica.  Gli  enzimi:  i 
 catalizzatori  biologici.  Nucleotidi  ed  acidi  nucleici: 
 RNA  e  DNA  :  ruolo  biologico,  aspetti  biochimici  e 
 loro  classificazione.  I  vari  tipi  di  RNA.  La 
 duplicazione  del  DNA.  Codice  genetico  e  sintesi 
 delle  proteine.  Le  mutazioni  :cromosomiche, 
 genomiche, geniche. 

 ●  Le  trasformazioni  chimiche  all'interno  di  una 
 cellula;  anabolismo  e  catabolismo,  l'ATP  come 
 principale  fonte  di  energia  per  le  reazioni 
 metaboliche, i coenzimi NAD e FAD. 

 ●  Respirazione cellulare 
 ●  Fotosintesi clorofilliana 
 ●  La  dinamica  interna  della  Terra:  la  struttura  interna 

 della Terra. 
 ●  Fenomeni vulcanici e sismici. 
 ●  Il  campo  magnetico  terrestre  ,  la  struttura  della 

 crosta  ,espansione  dei  fondali  oceanici,  Tettonica 
 delle  placche,  La  verifica  del  modello  ,  Moti 
 convettivi e punti caldi. 
 §  Competenze:  saper  effettuare  connessioni  logiche 

 e  stabilire  relazioni;  saper  applicare  conoscenze 
 acquisite  alla  vita  reale;  saper  acquisire  ed 
 interpretare  le  informazioni;  potenziare  le 
 competenze  acquisite  nel  corso  del  primo  e 
 secondo biennio 

 §  Abilità:  applicare  le  conoscenze  acquisite  a 
 situazioni  di  vita  reale;  saper  effettuare 
 connessioni  logiche  e  stabilire  relazioni; 
 acquisire  ed  interpretare  le  informazioni; 
 individuare  collegamenti  e  relazioni; 
 risolvere-situazioni  -problematiche  utilizzando 
 linguaggi  specifici;  saper  formulare  ipotesi  in 
 base  ai  dati  forniti;  risolvere  problemi  anche 
 attinenti  la  vita  reale;  essere  in  grado  di  riferire 
 in  diversi  contesti  le  conoscenze  specifiche  di 
 disciplina;  usare  i  linguaggi  specifici 



 evidenziando  l  a  sua  capacità  espositiva; 
 analizzare,  sintetizzare  e  rielaborare  risorse  di 
 conoscenza  ed  esperienziali;  argomentare  ed 
 effettuare  collegamenti-e  confronti;  progettare  e 
 produrre materiali. 

 Metodologia  Le  lezioni  in  classe  sono  state,  ove  possibile,  svolte  con 
 l’utilizzo della LIM. 

 Nello  svolgimento  di  ogni  singolo  modulo  si  è  cercato  di 
 dare  maggiore  risalto  al  raggiungimento  della  singola 
 abilità/competenza  oltre  che  all’aspetto  prettamente 
 contenutistico. 

 Ogni  modulo  è  stato  presentato  in  anticipo  al  gruppo  classe  e 
 con esso anche gli obiettivi attesi ed il percorso previsto. 

 Gli  alunni  sono  stati  messi  al  corrente  dei  metodi  di  verifica 
 e di valutazione. 

 Il  monitoraggio  relativo  all’apprendimento  è  stato  attuato  in 
 itinere attraverso verifiche opportunamente predisposte. 

 Dove,  in  itinere,  si  sono  evidenziate  lacune  significative 
 negli  apprendimenti  si  sono  proposte  attività  di  recupero 
 dirette  in  maniera  mirata  alla  attività  di  recupero  delle  lacune 
 del singolo alunno. 

 Contenuti  Allegato il programma dettagliato 

 Verifiche e valutazione: 
 a. Tipologia delle prove 
 b. Criteri di valutazione 

 Prove orali: 
 Griglia allegata 

 PROGRAMMA DI SCIENZE 
 Classe 5^ sez. E a.s. 2024/2025 

 Docente: Prof.ssa  Giuseppa Lima 

 Modulo 1:Chimica organica e  Biochimica 

 Dal carbonio agli idrocarburi 

 ●  Richiami relativi a: orbitali atomici ed orbitali ibridi . 
 ●  Alcani e ciclo alcani, alcheni alchini : proprietà;  nomenclatura IUPAC ; formule . 
 ●  Isomeria strutturale, stereoisomeria, Isomeria ottica 



 ●  Concetto di insaturazione 
 ●  Isomeria  cis-trans 
 ●  Teoria degli orbitali molecolari 
 ●  Idrocarburi aromatici: benzene 

 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

 ●  Gruppi  funzionali  e  loro  importanza-Alcoli,  fenoli,  eteri.  Aldeidi  e  chetoni.  Acidi  carbossilici  e  loro 
 derivati. Ammine. 

 ●  Le  biomolecole.  I  carboidrati:  monosaccaridi  ,disaccaridi  e  polisaccaridi.  I  lipidi  e  la  loro 
 classificazione).  Gli  amminoacidi,  i  peptidi  e  le  proteine.  La  struttura  delle  proteine;  struttura 
 proteica  e  attività  biologica.  Gli  enzimi:  catalizzatori  biologici.  Nucleotidi  ed  acidi  nucleici:  RNA  e 
 DNA  (ruolo biologico, aspetti biochimici e loro classificazione) 

 Le basi della biochimica 

 ●  DNA-RNA  La  duplicazione  del  DNA,  il  codice  genetico  e  la  sintesi  proteica.  Le  mutazioni: 
 geniche (cromosomiche, genomiche) 

 ●  La genetica dei virus 

 Il metabolismo 

 ●  Le  trasformazioni  chimiche  all'interno  di  una  cellula  ,anabolismo  e  catabolismo  l'ATP  come 
 principale fonte di energia per le reazioni metaboliche, i coenzimi NAD e FAD. 

 ●  Respirazione cellulare, fermentazioni alcolica e lattica. 
 ●  Fotosintesi clorofilliana 

 Modulo 2 Scienze della Terra 

 ●  Fenomeni vulcanici e sismici. 
 ●  La struttura della terra: nucleo, mantello e crosta 
 ●  La Tettonica delle placche 
 ●  La dinamica interna della Terra 
 ●  La tettonica delle placche, una teoria unificante 
 ●  Dorsali oceaniche e fosse abissali 
 ●  Espansione dei fondali oceanici 
 ●  I margini continentali 
 ●  Flusso termico e temperatura all’interno della terra 
 ●  Magnetismo terrestre  e paleomagnetismo 
 ●  Anomalie magnetiche e prova indipendente. 



 Griglia di valutazione A050 SCIENZE NATURALI - CHIMICA - GEOGRAFIA (A.S 2024/2025) 

 Prove orali e prova scritta di tipologia “domanda aperta” 

 (per  altra  tipologia  di  prova  saranno  predisposte  apposite  griglie  di  valutazione  che  saranno  comunicate  agli 

 alunni) 

 INDICATORI  PUNTEGGIO  GIUDIZIO  VALUTAZIONE  Voto-indic 
 atore 

 Abilità 
 /Capacità 

 1  Nullo/ 

 Gravemente insuff 

 Mostra  limitate  capacità  di  analisi 
 ,  di  sintesi  e  di  rielaborazione 
 personale 

 1-2 

 1,5  insuff  Mostra  limitate  capacità  di  analisi 
 ,  di  sintesi  e  di  rielaborazione 
 personale. 

 3-4 

 2  mediocre  Riesce  solo  in  alcuni  casi  ad 
 esprimere  giudizi  personali  che 
 non  sempre  risultano  essere 
 pertinenti 

 5 

 2,5  suff  Se  opportunamente  guidato,  sa 
 individuare  i  concetti  chiave  e 
 stabilire  collegamenti,talvolta 
 esprime  giudizi  pertinenti  e 
 personali 

 6 

 3  discreto  Individua  gli  aspetti  più 
 significativi  e  li  sintetizza  in 
 modo adeguato 

 7 

 3,5  buono  Individua  gli  aspetti  più 
 significativi  e  li  sintetizza  in 
 modo  adeguato,  esprime  giudizi 
 adeguati e coerenti 

 8 

 4  Ottimo/eccellente  Dimostra  ottime  capacità  di 
 analisi  e  sintesi;  sa  esprimere 
 giudizi  appropriati,  coerenti  e 
 motivarli criticamente 

 9/10 

 Uso  dei 
 linguaggi 
 specifici  e 
 capacità 
 espositiva 

 0  nullo  Esposizione assente/  0 

 0,5  Gravemente 
 insufficiente 

 Esposizione  scorretta,o  molto 
 carente  nell’uso  del  linguaggio 
 specifico 

 2-3 



 1  Insufficiente/mediocre  Esposizione  poco  chiara  ed  uso 
 inesatto  del  linguaggio  specifico/ 
 Esposizione  poco  corretta  o  non 
 del  tutto  adeguata  ,con  qualche 
 difficoltà  nell’uso  del  linguaggio 
 specifico 

 4-5 

 1,5  sufficiente  Esposizione  sufficientemente 
 corretta  ed  uso  del  linguaggio 
 specifico abbastanza appropriato 

 6 

 2  discreto  Esposizione  corretta  ed  uso 
 appropriato dei linguaggi specifici 

 2,5  buono-  Esposizione fluida ed efficace  7/8 

 3  ottimo/eccellente 

 Esposizione  fluida  ed  efficace  , 
 uso  di  un  linguaggio 
 appropriato,ricco ed organico 

 9/10 

 Conoscenze  0  nullo  Inesistente o quasi  1//2 

 0,5  gravemente 
 insufficiente 

 Gravemente lacunosa  3 

 1  insufficiente/mediocre  Incompleta  4/5 

 1,5  sufficiente  Essenziale  6 

 2  discreto  Completa  7 

 2,5  buono-  Approfondita  8 

 3  ottimo/eccellente  Pertinente, rigorosa, approfondita  9/10 

 Punteggio 

 P/punteggio 
 massimo 

 Voto finale 

 1  Giudizio sintetico 

 2 

 3 

 4 

 5 



 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



 5.9 Disegno e storia dell’arte 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 5 E 

 Disciplina  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Docente  PROF.SSA EDVIGE PRESTI 

 N° ore curriculari previste: 66  N° Ore di lezione effettuate (fino al 15.05.23): 49 

 Libri di testo  Libro  di  testo:  Emanuela  Pulvirenti  –  Artelogia  vol.  4:  Dal  Barocco 
 al  Postimpressionismo;  vol  5:  Dall’Art  Nouveau  al  Contemporaneo 
 – Ed. Zanichelli 

 Altri strumenti didattici  Approfondimenti su altri testi  o su internet. 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze, competenze, capacità 

 CONOSCENZE: 

 ●  Gli  studenti  della  classe  mostrano  di  possedere  conoscenze 
 adeguate  dei  contenuti  di  storia  dell’arte  dei  periodi  presi  in 
 esame nel corso dell’anno; 

 ●  conoscono  gli  aspetti  fondamentali  del  contesto 
 storico-sociale e culturale del periodo preso in esame; 

 ●  sanno  comprendere  ed  utilizzare  il  lessico  tecnico  relativo 
 alla disciplina; 

 ●  possiedono  adeguate  conoscenze  dei  linguaggi  visivi  nonché 
 degli strumenti e delle tecniche di analisi dell’opera. 

 I  livelli  di  conoscenza  sono  differenziati  in  base  alle  capacità  ed 
 all’impegno individuale. 

 COMPETENZE /CAPACITA/ABILITA': 
 Gli  studenti  della  classe  hanno  maturato,  a  diversi  livelli,  le  seguenti 
 capacità: 

 ●  mettere  in  relazione  la  produzione  artistica  con  il  contesto 
 socio-politico  e  culturale  in  cui  si  è  sviluppata,  cogliendo 
 altresì i rapporti con la committenza e il mercato; 

 ●  effettuare  analisi  puntuali  e  complete  delle  opere  studiate, 
 cogliendone  il  significato,  i  valori  culturali,  estetici  e 
 linguistici; 

 ●  effettuare  confronti  e  collegamenti,  sia  sincronici  che 
 diacronici,  individuando  analogie  e  differenze  tra  poetiche, 
 tematiche e linguaggi artistici differenti; 

 ●  adoperare il linguaggio specifico; 
 ●  effettuare  gli  opportuni  collegamenti  interdisciplinari, 

 raccordando le capacità e le conoscenze acquisite. 



 Metodologia 

 ●  lezione frontale o problematica; 
 ●  lezione partecipata; 
 ●  discussioni guidate; 
 ●  analisi delle opere; 

 Contenuti  Programma di Disegno e Storia dell’Arte allegato 

 Verifiche e valutazione: 
 a. Tipologia delle prove 

 b.     Criteri di valutazione 

 Prove orali: colloqui, discussioni guidate, interrogazioni 
 Prove grafiche 

 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 Argomenti svolti entro il 15 maggio: 

 Il Neoclassicismo 
 Introduzione storica e caratteri generali. 
 Cenni all’architettura. 
 David  :  Il Giuramento degli Orazi; La morte di Marat 
 Canova  :  Amore  e  Psiche;  Paolina  Borghese;  Le  Tre  Grazie;  Monumento  funebre  a  Maria  Cristina  d'Austria; 
 il Tempio di Possagno. 
 Francisco Goya  :  3 maggio 1808. 

 Il Romanticismo 
 Introduzione storica e caratteri generali. 
 Bello, pittoresco e sublime. 
 Friedrich  :  Il Viandante sul mare di nebbia  ; cenni  ad altre opere. 
 Turner  :  L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni  ;  cenni ad altre opere 
 Constable  :  Il Mulino di Flatford. 
 Gericault  :  La zattera della Medusa 
 Delacroix  :  La Libertà che guida il popolo 
 Hayez  :  Il Bacio 

 Il Realismo 
 Introduzione storica e caratteri generali. 
 Millet  :  L’Angelus  ; Confronto con l’Angelus di Van  Gogh e di Dalì;  Le Spigolatrici 
 Courbet  :  Gli Spacchiapietre; Funerale ad Ornans 
 Daumier  :  Il Vagone di terza Classe 

 L’impressionismo 
 Introduzione storica e caratteri generali. I rapporti con la fotografia. 
 Manet  :  Colazione sull'erba; Olympia, Il bar delle  Follies Bergere  . 
 Monet  :  Impressione  levar  del  Sole;  La  Stazione  Saint  Lazare;  la  serie  dei  covoni;  la  serie  della  Cattedrale  di 
 Rouen; la serie delle ninfee. 
 Renoir:  Ballo au Moulin de La Gallette  . 



 Degas:  Classe di danza  . 
 Cenni a  B. Morrisot e M. Cassat  . 
 L’architettura in ferro: il  Crystal Palace; la Tour  Eiffel; la Statua della Libert  à. 

 Il Postimpressionismo 
 Introduzione storica e caratteri generali. 
 Il Pointillisme 
 Seraut  :  Una domenica alla Grande Jatte  . 
 Cèzanne  :  Le nature morte; I giocatori di carte; Le  grandi bagnanti; la Montagna Sainte Victoire  . 
 Gaugin:  La  visione  dopo  il  sermone;  Il  Cristo  giallo;  Ia  Orana  Maria;  Da  dove  veniamo?  Chi  siamo?  Dove 
 andiamo? 
 Van  Gogh  :  I  mangiatori  di  patate;  Autoritratto;  Chiesa  ad  Auvers;  Notte  stellata;  la  Camera  da  letto; 
 Campo di grano con volo di corvi  . 

 Le Avanguardie storiche 
 Le Avanguardie storiche: introduzione storica e caratteri generali. 
 L’Espressionismo  : Caratteri generali; confronto con  l’Impressionismo; confronto tra Fauves e Die Brucke; 
 Matisse:  Lusso, calma e voluttà; La gioia di vivere;  Armonia in rosso; La Danza  . 
 Espressionismo tedesco: 
 E. Munch  :  L’Urlo;  cenni all’  Autoritratto; La bambina  malata; Pubertà; Il bacio; Amore e dolore  . 
 Kirchner  :  Marcella  ; cenni ad altre opere. 
 L’arte degenerata: cenni. 

 Il  Cubismo  :  Caratteri  generali;  Picasso  :  periodo  blu;  periodo  rosa;  protocubismo:  Les  Demoiselles  d’Avignon  ; 
 cubismo analitico; cubismo sintetico; ripresa del classicismo;  Guernica  ; rivisitazione di opere del  passato. 

 Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 

 Il Futurismo  : caratteri generali; 
 Boccioni  :  Tre  donne;  La  città  che  sale;  Stati  d’animo;  La  strada  entra  nella  casa  (cenni);  Forme  uniche 
 della continuità nello spazio. 

 L’Astrattismo  :  Kandinskji  :  Primo acquerello astratto;  cenni ad altre opere. 

 Cenni al Dadaismo 

 Il Surrealismo  :  Dalì  :  La persistenza della memoria. 
 Magritte:  Doppio  segreto;  L’uso  della  parola;  Gli  amanti;  La  condizione  umana;  La  riproduzione  vietata; 
 L’impero delle luci. 

 DISEGNO 
 Realizzazione di elaborati grafici relativi agli argomenti studiati in storia dell’arte. 



 Griglie allegate 

 STORIA DELL’ARTE 

 1) Conoscenza delle tematiche  0-5  Conoscenza essenziale 

 Conoscenza del contesto culturale 

 Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

 Capacità  di  operare  confronti  sincronici  e 

 diacronici 

 0-2 

 2-3 

 3-4 

 4-5 

 2) Capacità di analisi dell’opera d’arte  0-3  Livello visivo-strutturale 

 Livello iconografico 

 Livello iconologico 

 0-1 

 1-2 

 2-3 

 3) Capacità espositive  0-2  Esposizione coerente e corretta 

 Acquisizione e uso del linguaggio specifico 

 0-1 

 1-2 

 DISEGNO 

 1)  Uso  degli  strumenti  di  disegno  e 
 delle tecniche grafiche 

 0-2  Usa  in  modo  approssimativo  gli  strumenti  e  le 
 tecniche grafiche 

 Usa  in  modo  corretto  gli  strumenti  e  le  tecniche 
 grafiche 

 0-1 

 1-2 



 2)  Conoscenza  e  applicazione  delle 
 regole e dei metodi di rappresentazione 

 0-5  Conosce  parzialmente  le  regole  e  le  applica  in 
 modo scorretto 

 Conosce  le  regole  ma  non  è  autonomo 
 nell’applicazione 

 Applica correttamente le regole 

 Applica le regole in modo autonomo e riflessivo 

 0-1 

 1-3 

 3-4 

 4-5 

 3) Risoluzione di problemi grafici  0-3  E’ in grado di risolvere i problemi se guidato 

 E’  in  grado  di  trovare  soluzioni  diverse  ai 
 problemi 

 E’  in  grado  di  selezionare  e  utilizzare  in  modo 
 personale e creativo le tecniche 

 0-1 

 1-2 

 2-3 



 5.10 Scienze motorie 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Docente  PROF.SSA GIANNONE ELISA ROSITA 

 N° ore curriculari previste  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.2025 ): 50 

 Libri di testo  CASA  EDITRICE  :  G.  D’ANNA:  DEL  NISTA  PIER  LUIGI  – 
 JUNE PARKER - TASSELLI ANDREA 

 TITOLO:  IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI 

 Altri strumenti didattici  Palestre  dell’istituto,  spazio  esterno,  aula,  piccoli  e  grandi  attrezzi, 
 palloni,  fotocopie,  appunti,  dispense,  Lim,  audiovisivi  e 
 multimediali come approfondimento degli argomenti trattati. 

 Obiettivi  realizzati  in  termini  di 
 conoscenze e competenze 

 Le  Scienze  Motorie  mirano  al  miglioramento  delle  conoscenze, 
 delle  capacità  e  delle  competenze  motorie  dello  studente  rispetto 
 alla propria situazione iniziale ed hanno come obiettivi didattici: 

 Conoscenze  :  conoscere  gli  obiettivi  delle  Scienze  Motorie  e  i 
 benefici  del  movimento,  conoscere  le  qualità  fisiche  e  come 
 migliorarle;  conoscenze  specifiche  della  pallavolo  come  gioco  di 
 squadra di base; conoscenza degli sport individuali e di squadra. 

 Capacità  :  saper  organizzare  il  riscaldamento  muscolare  prima 
 dell’attività  sportiva;  organizzare  un  programma  di  lavoro  di 
 tonificazione  muscolare  a  corpo  libero  con  piccoli  e  grandi  attrezzi 
 e  in  diverse  situazioni  e  ambienti;  autovalutazione  delle  proprie 
 qualità  fisiche  e  delle  eventuali  carenze  migliorabili  con 
 l’organizzazione  di  una  sana  attività  motoria;  saper  giocare  ai 
 giochi  di  squadra  applicando  i  fondamentali  e  le  tattiche  del  gioco; 
 adattarsi  a  diverse  situazioni  di  gioco  o  attività  motorie  che 
 implichino abilità variabili. 

 Competenze  disciplinari  -  sono  rappresentate  dalla  conoscenza  e 
 pratica  degli  elementi  specifici  della  materia  e  dalla  capacità  di 
 applicarli  in  modo  adeguato  nelle  situazioni  che  più  strettamente 
 riguardano  la  disciplina,  secondo  le  indicazioni  e  i  contenuti  dei 
 programmi  ministeriali:  saper  compiere  attività  di  forza,  resistenza, 
 velocità,  mobilità  articolare,  equilibrio,  coordinazione  motoria, 
 saper  lanciare  e  saltare;  saper  effettuare  i  fondamentali  degli  sport 
 di squadra e saper arbitrare una partita. 

 Metodologia  Metodo interattivo per sperimentare reali situazioni. 

 Lezione  frontale  (con  dimostrazioni  dell’insegnante  e/o  dei 
 migliori), gruppi di lavoro, strumenti e struttura. 

 Esercitazioni  individuali  e  di  gruppo.  Autocontrollo  e/o  controllo  a 
 gruppi  delle  proprie  capacità  e  spiegazione  degli  argomenti  pratici  e 
 teorici.  Il  profilo  di  maturità  dello  studente  si  evidenzia  attraverso 
 la  completa  consapevolezza  del  lavoro  e  del  suo  senso  grazie  alla 



 esplicitazione  di  concetti  e  metodi.  Ogni  contenuto  è  stato 
 indirizzato  al  consolidamento  attraverso  il  ragionamento, 
 l’osservazione  e  l’analisi  di  quanto  messo  in  atto  attraverso  un 
 “metodo  della  consapevolezza”.  La  capacità  di  controllo  della 
 propria  e  dell’altrui  performance  da  parte  degli  studenti  si  è 
 espressa  attraverso  l’autovalutazione  e  la  valutazione  reciproca  in 
 maniera sistematica. 

 Contenuti  Si allega programma svolto. 

 Verifiche e valutazione: 

 a. Tipologia delle prove 

 Criteri di valutazione 

 Prove  orali:  Valutazione  sulle  conoscenze  dei  contenuti  teorici 
 acquisiti. 

 Prove pratiche: Applicazione pratica delle conoscenze acquisite. 

 La  valutazione  è  stata  eseguita  attraverso  l’osservazione  costante 
 durante  tutte  le  ore  di  lezione  e  si  è  tenuto  conto  dei  risultati  delle 
 verifiche  pratiche  e  teoriche,  dell’interesse,  della  partecipazione  e 
 dell’impegno  dimostrato,  nonché  del  livello  degli  obiettivi 
 conseguiti  in  relazione  a  quello  di  partenza.  E’  stato  inoltre  motivo 
 di  valutazione  la  collaborazione,  la  disponibilità  e  il  senso  di 
 responsabilità  dimostrati  dall’allievo  durante  lo  svolgimento  delle 
 lezioni e nelle esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva. 

 Griglie allegate per le tipologie di verifica 

 Le  griglie  di  valutazione  utilizzate  in  parallelo  con  tutto  il 
 dipartimento  di  Scienze  Motorie  e  Sportive  dell’istituto  come 
 stabilito nelle riunioni di dipartimento. 



 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 Classe V sez. E a.s. 2024/2025 

 Docente: Giannone Elisa  Rosita 

 Test attitudinali d’ingresso 

 Resistenza organica generale 

 -  corsa di fondo 

 -  corse a varie andature 

 -  lavoro aerobico in circuito 

 Esercizi a corpo libero 

 -  esercizi posturali 

 -  esercizi di mobilizzazione articolare generale e settoriale 

 -  esercizi di rilassamento e di decontrazione muscolare 

 -  esercizi di ed. respiratoria 

 -  esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 -  esercizi di stretching 

 -  esercizi di coordinazione statica e dinamica 

 -  esercizi di potenziamento muscolare. 

 -  esercizi a carico naturale 

 Preatletismo generale 

 Ginnastica artistica ed acrobatica 

 -  capovolta avanti e indietro 

 -  verticale 

 -  circuito di ginnastica 

 Attività fisica all’aperto benefici 

 Attività sportiva e giochi sportivi 

 -  atletica leggera, calcio, pallavolo, basket. 

 Organi ed apparati 

 -  apparato Locomotore 

 -  apparato Cardiocircolatorio 

 La postura 

 -  danni causati da posture errate 

 Definizione di doping 

 Ed. Fisica durante il Fascismo 

 Ed. Civica 

 Diritto all’uguaglianza e non discriminazione 



 STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (comuni all'istituto) 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E Discipline sportive 

 VOTO IN DECIMI  LIVELLO 

 3  ASSOLUTAMENTE  INSUFFICIENTE:  scarsissime  conoscenze, 
 gravi  e  ripetuti  errori,  manca  ogni  organizzazione  del  lavoro, 
 mancanza di collaborazione e non rispetto delle regole. 

 4  GRAVEMENTE  INSUFFICIENTE:  carenze  motorie  di  base, 
 gravissimi  errori  tecnici,  difficoltà  ad  impostare  e  organizzare  un 
 lavoro,  mancanza  di  impegno,  partecipazione  e  rispetto  delle 
 regole. 

 5  INSUFFICIENTE:  abilità  e  competenze  incerte,  applicazione 
 scadente  della  tecnica,  metodo  di  lavoro  poco  autonomo, 
 mancanza di collaborazione e non rispetto delle regole. 

 6  SUFFICIENTE:  abilità  modeste,  tecnica  approssimativa, 
 partecipazione  solo  per  alcune  attività  unicamente  in  riferimento 
 alla verifica: poca collaborazione e rispetto delle regole. 

 7  DISCRETO:  conoscenze  della  tecnica  ed  esecuzione  più  che 
 sufficienti,  diligente  organizzazione  del  lavoro  e  applicazione. 
 Partecipazione attiva. 

 8  BUONO:  buon  livello  della  conoscenza,  capacità  motorie 
 raggiunte  buone,  disponibilità  e  collaborazione  con  docenti  e 
 compagni. 

 9  OTTIMO:  tutti  gli  indicatori  sono  ampiamente  positivi,:  tecnica, 
 esecuzione  del  gesto  sportivo,  collaborazione  e  rispetto  delle 
 regole. 

 10  ECCELLENTE:  tutti  gli  indicatori  sono  ottimi,  approfondimenti 
 personali,  spiccata  autonomia  di  lavoro,  disponibilità  ad  aiutare  i 
 compagni. 



 5.11 Religione cattolica 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE :  V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Disciplina  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 Docente  PROF.SSA PIAZZA TERESA 
 N° ore curriculari previste: 33  N° ore di lezione effettuate (fino al 15.05.2025): 22 

 Libri di testo  S.Pagazzi  “Verso  dove”-volume  unico-  Editore  ELLEDICI-  Il 
 Capitello 

 Altri strumenti didattici  Libri di testo, altri libri, sussidi informatici. 

 Obiettivi realizzati in termini di 
 conoscenze, competenze, capacità 

 Gli  allievi,  con  profitti  differenti,  hanno  raggiunto  i  seguenti 
 obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità: 
 Conoscenze 

 ●  Conoscere  la  prospettiva  etica  su  alcune  problematiche 
 emergenti; 

 Competenze e capacità 
 ●  Realizzare  una  più  profonda  comprensione  della 

 coscienza, della libertà e della legge morale; 
 ●  Rielaborare  in  modo  critico  e  responsabile  le  conoscenze  e 

 le competenze acquisite. 

 Metodologia 

 La  scelta  della  metodologia  è  stata  funzionale  al  conseguimento 
 dell’obiettivo  prefissato.  Si  sono,  pertanto,  utilizzate  varie 
 strategie  didattiche  (lezione  frontale,  esercitazione,  problem 
 solving).  A  prescindere  dalle  specifiche  forme  metodologiche 
 considerate,  si  sono  create  condizioni  atte  a  garantire  a  tutti  pari 
 opportunità  per  conseguire  il  successo  scolastico,  attraverso 
 interventi  differenziati  e  personalizzati,  atti  a  prevenire  o  sanare 
 disagi. 

 Contenuti  Programma dettagliato sottostante 

Verifiche e valutazione: 

 a. Tipologia delle prove 

 b. Criteri di valutazione 

 La  scelta  delle  forme  di  verifica  è  stata  funzionale  all’accertamento 
 degli  obiettivi  prefissati.  Si  sono,  pertanto,  utilizzate  varie  forme  di 
 verifica. 
 - Prove orali 
 - Prove scritte 

 Griglie allegate per le tipologie di verifica 



 PROGRAMMA SVOLTO IRC   A.S. 2024-2025 
 Classe: 5^ E 
 Docente Prof: TERESA PIAZZA 

 L'uomo:  un  essere  in  relazione  con  se  stesso  e  con  gli  altri.  La  socialità  quale  orizzonte  della  propria 

 realizzazione. 

 Il profilo dell'uomo storico attraverso i modelli culturali prevalenti. 

 Il  testamento  spirituale  di  Sammy  Basso,  “cosa  ci  rende  veramente  umani”;  Capaci  di  trasformare,  creare  il 

 bene dal male. 

 Libertà e Verità sull'uomo, una ricerca mai conclusa. 

 Libertà e responsabilità tra costrizioni e determinazioni in Emmanuel Levinas. 

 Farsi carico della rivelazione del" Volto" dell'altro. 

 “Il mondo lo salverà la gentilezza” A. D’Avenia. 

 La libertà cristiana: lettera ai Galati 12, la vera libertà si realizza nella carità. 

 La dignità della persona nell'età dei totalitarismi alla luce de "La rosa bianca-Sophie Sholl. 

 La coscienza, la libertà della "Rosa bianca"; 

 La responsabilità di dichiarare il male; la memoria e l'impegno. 

 “Dignitas  infinita”,  dichiarazione  circa  la  dignità  umana,  il  riconoscimento  del  rilievo  ontologico  della 

 dignità oltre i condizionamenti. 

 La vita, un progetto di senso. Sacralità e qualità della vita. 

 La bioetica: etica e scienza biologiche. 

 Problemi etici "Tutto cio che è scientificamente possibile è sempre eticamente accettabile?" 

 La  negazione  della  vita:  l'aborto;  problemi  etici.  “Il  Papa,  l’aborto  e  la  domanda  che  non  ci  fa  dormire”; 

 “L’aborto non è mai un diritto”. 

 La riflessione cattolica sull'aborto. 

 La procreazione medicalmente assistita: Un figlio ad ogni costo.? 

 La riflessione cattolica sulla procreazione assistita: "L'anima del corpo" (Luisa Muraro). 

 L’amore umano tra innamoramento e amore 

 “Agàpe, eros e philia: i tre nomi dell’amore” di Vincenzo Paglia 

 L’amore cristiano in Prima Lettera ai Corinti e ne “Il matrimonio” di Kahlil Gibran; 



 Bene comune e solidarietà 
 “Che cos’è il bene comune che va visto e salvato”, Luigino Bruni 

 La terra del noi. L’antica solidarietà del “durante”. Di Luigino Bruni. 

 Una  riflessione  sul  Bene  da  “Gesù  bambino”  (Umberto  Saba)  a  “L’orizzonte  di  notte  non  esiste”  (Nello 

 Scavo). 

 Alle origini del Giubileo, nell’antica tradizione ebraica. Attualità della tradizione dello Jobel, Levitico 25. 

 Il Papa: un movimento globale contro l’indifferenza per una civiltà dell’amore. 

 I segni del Giubileo; “La speranza contro ogni speranza” Michelini. 

 Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta 

 Insegnamento della Religione Cattolica 

 Verifiche e valutazione 

 Anno Scolastico 2024-2025                       Classe 5^ 

 Le  verifiche sono state orali e scritte 

 I  livelli di valutazione  sono i seguenti: 
 1.  scarso  : obiettivi non raggiunti; 
 2.  mediocre  : obiettivi raggiunti solo in parte; 
 3.  sufficiente  : obiettivi sostanzialmente raggiunti; 
 4.  discreto  : obiettivi raggiunti in modo soddisfacente; 
 5.  buono  : obiettivi pienamente raggiunti; 
 6.  ottimo  : obiettivi raggiunti pienamente e con lodevole  impegno. 



 5.12 Educazione civica 
 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: V E 

 SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Disciplina  EDUCAZIONE CIVICA 

 Docente coordinatrice  Prof.ssa  VINCENZA  MARIA LA PIANA 

 N° ore curriculari previste: 33  N° ore di lezione effettuate ( fino al 15.05.25 ): 33 

 Libri di testo  “Cittadinanza  e  Costituzione”  di  Frugoni, 
 Sclarandis, vol.  3, ed. Laterza 

 Altri strumenti didattici  Piattaforme digitali, siti web. 

 Obiettivi realizzati in termini di 

 Conoscenze e competenze 

 Conoscenze: 

 Gli  alunni,  in  proporzione  all’impegno  profuso  nello 
 studio  e  alle  loro  capacità,  conoscono  e  hanno 
 interiorizzato  le  seguenti  tematiche  relative  all’UdA 
 pluridisciplinare: 

 Io cittadino consapevole e responsabile 

 In  particolare  nel  corso  del  primo  quadrimestre  ci  si 
 è  soffermati  sulla  Costituzione  italiana  e  sui  più 
 importanti  documenti  e  istituzioni  nati  a  tutela  dei 
 Diritti  umani.  Gli  alunni  hanno  anche  approfondito 
 il  tema  dell'accoglienza  e  integrazione  dei  migranti, 
 attraverso  degli  incontri  con  i  responsabili 
 dell’Ufficio diocesano  Migrantes. 

 Nel  corso  del  secondo  quadrimestre  è  stato  affrontato 
 il  tema  del  contrasto  alla  violenza  di  genere  .  Gli 
 studenti  hanno  avuto  modo  di  leggere  il  libro  di 
 Giulio  Cecchettin  “Cara  Giulia”  e  di  dialogare  con 
 lui  durante  un  emozionante  incontro  con  l’autore 
 presso l’Auditorium del nostro Istituto. 

 Il  tema  è  stato  affrontato  anche  con  il  contributo  della 
 Storia  dell’arte,  dell’Inglese  ,  della  Religione 
 cattolica e delle Scienze motorie. 

 Competenze: 



 Gli  alunni,  proporzionatamente  all’impegno 
 profuso  nello  studio  e  alle  loro  capacità  ,  hanno 
 acquisito le seguenti competenze: 

 ●  Conoscere  l’organizzazione  costituzionale 
 ed  amministrativa  del  nostro  Paese  per 
 rispondere  ai  propri  doveri  di  cittadino  ed 
 esercitare  con  consapevolezza  i  propri 
 diritti  politici  a  livello  territoriale  e 
 nazionale. 

 ●  Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli 
 ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  in 
 particolare  dell’Unione  europea,  nonché  i 
 loro compiti e funzioni essenziali. 

 ●  Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole 
 della vita democratica. 

 ●  Comportarsi  in  modo  da  promuovere  il 
 benessere  fisico,  psicologico,  morale  e 
 sociale. 

 Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela 
 della  sicurezza  propria,  degli  altri  e  dell’ambiente  in 
 cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di 
 pericolo. 

 Metodologia 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Brain storming 

 Analisi dei casi 

 Attività laboratoriale 

 Contenuti  Vedi programma allegato 

 Verifiche e valutazione: 

 a  Tipologia delle prove 

 b  Criteri di valutazione 

 Prove  orali  sotto  forma  di  interrogazioni  e  dibattito 
 guidato.  Test 

 Vedi griglia allegata 



 Programma di Educazione civica 
 Docente coordinatrice:  Prof.ssa  Vincenza Maria La  Piana 

 Storia 

 Dalla  Resistenza  al  Referendum  istituzionale.  L'elezione  dell'Assemblea  costituente  e  la  nascita  della 
 Costituzione  italiana:  caratteristiche  e  struttura  (video-lezione  della  professoressa  Parrinello  ,  docente  di 
 Diritto dell’Istituto) 

 I poteri dello Stato e gli Organi che li detengono, le loro funzioni: 

 Gli organi costituzionali 

 Come nascono le leggi, il referendum abrogativo. 

 Organizzazioni  internazionali  (  ONU  e  UE),  difesa  della  Patria  e  diritto  di  asilo  (  lezione  in  compresenza  con 
 il professore Scibetta, docente di Diritto dell’Istituto) 

 L'Unione  Europea:  percorso  storico,  organi  dell'UE  e  normazione  comunitaria  (  lezione  in  compresenza  con  il 
 professore Scibetta, docente di Diritto dell’Istituto) 

 I  più  importanti  documenti  creati  a  tutela  dei  diritti  umani:  Dichiarazione  universale  dei  diritti 
 dell’uomo, Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

 Incontro  con  dott.ssa  D'Anna  ,  responsabile  unica  dell'accoglienza  degli  immigrati  a  Caltanissetta  e  visita 
 guidata presso l'associazione diocesana Migrantes 

 Incontro  formativo  Giornata  Mondiale  del  Migrante  e  del  Rifugiato  :  testimonianza  Ibrahima  Lo  ,  attivista, 
 scrittore e assistente al Parlamento europeo 

 Inaugurazione e visita della mostra sulla Shoah  "  La  razza nemica" 

 Religione 

 La  democrazia  "E'  giustizia,  è  rispetto  della  dignità  umana,  dei  diritti  delle  donne.  E'  tranquillità  per  i  vecchi 
 e speranza per i figli. E' pace". 

 Tina Anselmi: una vita per la democrazia. 

 Arte 

 Figure di donne artiste interviste immaginarie elaborate per gruppi di due studenti 

 Inglese 

 The Suffragettes' legacy in combating gender-based violence 

 Italiano 



 Riflessioni e dibattito in classe sul tema della discriminazione di genere e del femminicidio 

 Progetto  Incontro  con  l’autore  :  Incontro/dibattito  in  Auditorium  sul  tema  del  femminicidio  con  Giulio 
 Cecchettin autore del libro “Cara Giulia” 

 Scienze motorie. 

 Sport e discriminazione di genere. Donne e uomini nello sport,stop agli stereotipi di genere. 

 Fisica 

 Obiettivo 12 Agenda 2030 - Una bicicletta da 800 lattine 

 Scienze 

 La discriminazione delle donne nell’ambito della ricerca scientifica: Rosalind Franklin 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Indicatore  Descrittore: l’alunno/a  Voto  Livello  di 
 competenza 

 CONOSCENZA 

 Conoscenze  relative  alle 
 tematiche previste dal curriculo 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  ampie, 
 organiche, approfondite e ricche di apporti personali. 

 10  Avanzato 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  esaurienti, 
 consolidate e ben organizzate. 

 9 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  esaurienti, 
 consolidate e ben organizzate. 

 8  Intermedio 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  complete  e 
 corrette 

 7 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  essenziali, 
 sostanzialmente corrette. 

 6  Di base 



 Dimostra sui temi proposti conoscenze incomplete.  5  In  fase  di 
 acquisizione 

 Dimostra  sui  temi  proposti  conoscenze  episodiche  e 
 frammentarie. Non svolge le verifiche 

 3-4 

 ABILITÀ 

 riferire  e  collegare  gli  aspetti 
 connessi  alla  cittadinanza  negli 
 argomenti  studiati  nelle  diverse 
 discipline; 

 mettere  in  relazione  le  conoscenze 
 apprese con le esperienze di vita; 

 utilizzare  i  principali  dispositivi 
 di  comunicazione  ed 
 informazione in modo opportuno; 

 essere  creativo 
 nell’individuazione  di  soluzioni  e 
 strategie. 

 Mette  in  atto  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati  in  modo 
 appropriato  e  completo  .  Aggiunge  contributi  personali 
 e  originali,  utili  a  migliorare  le  procedure  che  adatta  al 
 variare delle situazioni. 

 10  Avanzato 

 Padroneggia  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati,  in 
 modo  appropriato  e  completo  apportando  contributi 
 personali 

 9 

 Usa  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati  in  modo 
 appropriato e completo inserendocontributi personali 

 8  Intermedio 

 Impiega  autonomamente  le  abilità  connesse  ai  temi 
 trattati.  Col  supporto  del  docente  collega  le  esperienze 
 ai testi studiati e ad altri contesti. 

 7 

 Applica  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati  nei  casi  più 
 semplici  e/o  vicini  alla  propria  esperienza  diretta  o 
 altrimenti con l’aiuto del docente. 

 6  Base 

 Esercita  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati  con  il 
 supporto del docente e dei compagni 

 5  In  fase  di 
 acquisizione 

 Usa  le  abilità  connesse  ai  temi  trattati  solo 
 sporadicamente  con  il  supporto  del  docente  e  dei 
 compagni.  Non  svolge  le  verifiche.  Non  svolge  le 
 verifiche 

 3-4 

 ATTEGGIAMENTO 

 Partecipare  con  consapevolezza  e 
 atteggiamento  collaborativo  alla 
 vita  della  scuola  e  della 
 comunità,  nel  rispetto  delle 
 regole, dei diritti e dei doveri. 

 Sceglie  sempre,  dimostrandone  completa 
 consapevolezza,  comportamenti  ed  atteggiamenti 
 coerenti,  con  i  propri  doveri  e  il  proprio  ruolo, 
 rispettosi  della  sostenibilità  apporta  contributi 
 personali  ed  originali;  propone  proposte  di 
 miglioramento;  si  assume  responsabilità  verso  il  lavoro 

 10  Avanzato 



 Assumere  comportamenti  e  stili  di 
 vita  rispettosi  della  sostenibilità, 
 della  salvaguardia  delle  risorse 
 umane,  dei  beni  comuni,  della 
 salute,  del  benessere  e  della 
 sicurezza propria e altrui 

 anche  nell’utilizzo  della 
 tecnologia 

 Collaborare  ed  interagire 
 positivamente  con  gli  altri  per  il 
 raggiungimento del bene comune 

 Esercitare  pensiero  critico 
 nell’accesso  alle  informazioni  e 
 nelle  situazioni  quotidiane  ed  on 
 line. 

 e  le  altre  persone  ed  esercita  influenza  positiva  nel 
 gruppo 

 Predilige  regolarmente,  dimostrandone  completa 
 consapevolezza,  comportamenti  ed  atteggiamenti 
 coerenti  con  i  propri  doveri  e  il  proprio  ruolo,  rispettosi 
 della  sostenibilità;  si  assume  responsabilità  nel  lavoro  e 
 verso il gruppo 

 9 

 Prende  solitamente,  con  buona  consapevolezza 
 comportamenti  ed  atteggiamenti  coerenti  con  i  propri 
 doveri  e  il  proprio  ruolo,  rispettosi  della  sostenibilità; 
 assume  con  scrupolo  le  responsabilità  che  gli/le 
 vengono affidate. 

 8  Intermedio 

 Accoglie  in  autonomia,  mostrandone  sufficiente 
 consapevolezza,  comportamenti  ed  atteggiamenti 
 coerenti  con  i  propri  doveri  e  il  proprio  ruolo,  rispettosi 
 della  sostenibilità;  porta  a  termine  consegne  e 
 responsabilità con la supervisione degli adulti. 

 7 

 Preferisce  generalmente,  mostrandone  una  certa 
 consapevolezza,  comportamenti  ed  atteggiamenti 
 coerenti  con  i  propri  doveri  e  il  proprio  ruolo,  rispettosi 
 della  sostenibilità;  porta  a  termine  consegne  e 
 responsabilità col supporto degli adulti 

 6  Base 

 Non  sempre  adotta  comportamenti  ed  atteggiamenti 
 coerenti  con  i  propri  doveri  e  il  proprio  ruolo,  rispettosi 
 della  sostenibilità;  necessita  della  sollecitazione  degli 
 adulti 

 5  In  fase  di 
 acquisizione 

 In  modo  sporadico  adotta  comportamenti  e 
 atteggiamenti  coerenti  con  i  propri  doveri  e  il  proprio 
 ruolo,  rispettosi  della  sostenibilità,  necessita  di  costanti 
 richiami e sollecitazioni. Non svolge le verifiche 

 3-4 



 PARTE SESTA: ALLEGATI RELATIVI AGLI ESAMI DI STATO PER LO 
 SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE 

 ▪  ALLEGATO  3:  Nodi  concettuali  pluridisciplinari 

 O.M. n. 53 03/03/2021 art. 17 punto 3 
 ALLEGATO  6:  Tabella  Orientamento 



 ALLEGATO n. 3 NODI CONCETTUALI PLURIDISCIPLINARI 

 Nodi /Percorsi  Discipline 

 L’uomo e la natura  Inglese: 
 William Wordsworth:  “Daffodils” 
 Samuel Taylor Coleridge:  “The Rime of the ancient  mariner” 

 Scienze: 
 Le  energie  della  natura  e  dell’uomo.  Le  cellule:  respirazione  cellulare  e 
 fotosintesi. La dinamica terrestre: tettonica delle placche. 

 Latino: 
 Seneca:  Naturales quaestiones  . 
 Plinio il Vecchio:  Naturalis historia  . 

 Italiano: 
 Gabriele D’Annunzio, il panismo ne  La pioggia nel  pineto  . 
 Leopardi, concezione della natura matrigna,  La ginestra  . 
 Pascoli: la natura in "Myricae",  Novembre, Arano  ,  Il gelsomino notturno  . 

 Storia: 
 La Prima guerra mondiale: la guerra di trincea 
 La politica razziale di Mussolini e Hitler 

 Filosofia: 
 Schopenhauer: la Volontà di vivere 
 Nietzsche:  La “Nascita della tragedia”: spirito dionisiaco e spirito apollineo 

 Fisica  : 
 Circuiti e dispositivi elettrici in corrente continua e alternata: motore elettrico, 
 alternatore, trasformatore 
 Luce: teoria ondulatoria e corpuscolare 

 Matematica: 
 Studio di funzione: le funzioni trigonometriche 
 Massimi, minimi e derivate 
 Integrali e teorema della media 

 Storia dell’arte: 
 Il  romanticismo  e  le  categorie  estetiche  del  sublime  e  del  pittoresco.  Caspar 
 David Friedrich, William Turner, John Constable. 

 Educazione Civica: 
 Storia:    La tutela dell’ambiente, nella Costituzione  italiana. 
 Fisica:  Obiettivo 12 Agenda 2030 - Una bicicletta  da 800 lattine 

 Il limite: nella società, 
 nella scienza e nella 

 natura 

 Inglese: 
 Robert Louis Stevenson:  “The strange case of Dr. Jekyll  and Mr. Hyde” 

 Scienze: 
 Duplicazione del DNA; mutazioni geniche, genomiche cromosomiche 

 Latino  : 



 Tacito: ai confini dell’impero: barbari e romani. 
 Apuleio: la  curiositas  , come eccesso limitante. 

 Italiano  : 
 Come ostacolo all’anelito di superamento: la siepe di Leopardi ne  L'infinito  . 
 Il limite come sicurezza protezione e identità: il nido in Pascoli nel  X Agosto. 
 Superamento del limite nella figura del Superuomo dannunziano: i romanzi  Le 
 vergini delle rocce  e  Forse che sì, forse che no  . 
 Il limite dell’inettitudine nei personaggi di Svevo. 
 Gli eroi decadenti: l'artista maledetto e la donna fatale. 

 Storia: 
 La politica estera aggressiva di  Hitler e lo scoppio  della seconda guerra 
 mondiale 
 Il genocidio degli ebrei 

 Filosofia: 
 Kierkegaard: la vita come possibilità e scelta, i tre stadi dell’esistenza, 
 angoscia e disperazione 
 La volontà di potenza e il superamento del limite nell’oltre-uomo di Nietzsche 

 Fisica  : 
 I postulati della relatività ristretta e il limite della velocità della luce 
 Energia e quantità di moto relativistiche 

 Matematica: 
 Limiti di funzioni e limiti notevoli 
 Asintoti 

 Storia dell’Arte  : 
 La  ricerca  dell’infinito:  Caspar  David  Friedrich  (Viandante  su  mare  di  nebbia), 
 Lucio  Fontana  (Concetto  spaziale,  attesa).  Il  limite  nelle  performance  di  arte 
 contemporanea: Marina Abramovic “Rhytm 0”. 

 Educazione Civica: 
 Storia:  La  Costituzione italiana: il riconoscimento  dei diritti/ doveri 
 dell’uomo  

 Linguaggio 
 e comunicazione 

 Inglese: 
 William  Blake:  “The  Lamb”  from  “Songs  of  Innocence  “  ,  “The  Tyger”  from 
 “Songs of Experience “ 
 James Joyce:  “The Dead”  from  “Dubliners” 
 Wilfred Owen:  “Dulce et Decorum Est” 
 George Orwell:  “Nineteen Eighty Four” 

 Scienze: 
 Il linguaggio del DNA: codice genetico. 
 Il linguaggio della chimica: gruppi funzionali e biomolecole. 

 Latino: 
 Il plurilinguismo di Petronio. 
 Il linguaggio terapeutico in Seneca: le  consolationes  . 
 Il  sermo cotidianus  e il  sermo vulgaris  in Marziale. 

 Italiano: 



 L’incomunicabilità nell’opera pirandelliana. 
 Sinestesia e linguaggio analogico nel Decadentismo. 
 Il simbolismo in Pascoli. 

 Storia: 
 L’organizzazione  del  consenso  attraverso  la  propaganda,  l’istruzione  e  le 
 organizzazioni giovanili, nei regimi totalitari del ‘900 

 Filosofia: 
 Nietzsche:  la  ricerca  di  nuove  modalità  espressive  e  di  nuove  forme  di 
 comunicazione filosofica: gli aforismi e le “parabole” 
 Freud: il rapporto tra terapeuta e paziente, le vie di accesso all’inconscio 

 Fisica  : 
 Calcolo  e  rappresentazione  di  campi  elettrici  e  magnetici:  le  linee  di  campo,  il 
 flusso e la circuitazione 
 I postulati della relatività: il concetto di spazio, tempo e velocità 
 Onde elettromagnetiche 

 Matematica: 
 Studio di funzione e relativo grafico 
 Integrale definito 
 Calcolo di aree e volumi 

 Storia dell’arte: 
 La  rottura  con  la  tradizione  figurativa  e  la  ricerca  di  nuove  forme  di 
 linguaggio  nella  comunicazione  degli  artisti  nell’espressionismo:  Munch, 
 Klimt, Kokoschka, Schiele. 

 Educazione civica: 
 Storia:  l  o straniero nella Costituzione  italiana,  il diritto d’asilo e la figura del 
 rifugiato.  La questione immigrazione e il diritto d’asilo nell’Unione europea 

 Luci e ombre del 
 progresso 

 Inglese: 
 Charles Dickens:  “Oliver Twist” 
 Robert Louis Stevenson  :  “The strange case of Dr.Jekyll  and Mr. Hyde” 
 The Industrial Revolution 

 Scienze: 
 Gli Idrocarburi 
 Radiazioni e mutazioni 

 Latino: 
 Plinio il Vecchio:  Naturalis historia  . 

 Italiano  : 
 Giovanni Verga,  I Malavoglia 
 Giacomo Leopardi,  La ginestra  . 
 Luigi Pirandello:  I quaderni di Serafino Gubbio  . 

 Storia: 
 L’Età giolittiana: il decollo industriale e la Questione meridionale 
 La  prima  guerra  mondiale:  un  conflitto  nuovo:  l’industria  e  i  nuovi  armamenti, 
 il fronte interno e la mobilitazione dei civili 



 Filosofia: 
 Hegel: la dialettica 
 Caratteri generali del Positivismo europeo 
 Il dibattito filosofico sull’Intelligenza Artificiale 

 Fisica: 
 Il decadimento radioattivo e la dose assorbita 
 Interazioni radiazione e materia: l’effetto fotoelettrico 

 Matematica: 
 Funzione esponenziale e logaritmica 
 Equazioni differenziali 

 Storia dell’arte: 
 Le  innovazioni  tecnologiche  e  scientifiche,  il  rinnovamento  artistico 
 dell’impressionismo  e  il  malessere  espresso  dagli  artisti  tra  la  fine  del  XIX  sec 
 e  l’inizio  del  XX  sec.  Edvard  Munch,  Vincent  van  Gogh,   Henri  de 
 Toulouse-Lautrec. 

 Educazione Civica: 
 Storia:  I rapporti internazionali, l’Organizzazione  delle Nazioni Unite, la Nato 
 e le altre organizzazioni internazionali 

 Il valore del tempo  Inglese: 
 John Keats:  “Ode on a Grecian urn” 
 James Joyce:  “The Dead”  from  “Dubliners” 

 Scienze: 
 La tettonica delle placche 
 Il tempo geologico 
 Magnetismo e paleomagnetismo. 

 Latino: 
 Seneca:  De brevitate vitae  . 

 Italiano: 
 Giacomo Leopardi,  Dialogo di un venditore di almanacchi  e di un passeggero  . 
 Italo Svevo:  La coscienza di Zeno  e la gestione soggettiva  del tempo. 

 Storia: 
 Il blitzkrieg alla Polonia e lo scoppio della seconda guerra mondiale 
 Le  trasformazioni  del  Fascismo  dalla  fondazione  dei  Fasci  di  combattimento 
 alla nascita del regime totalitario.  
 La Rivoluzione russa: da febbraio a ottobre 

 Filosofia  : 
 Hegel: la Dialettica. La Fenomenologia dello Spirito 
 Nietzsche: l’Eterno ritorno 

 Fisica  : 
 La relatività ristretta: la dilatazione dei tempi e il tempo proprio 
 Il decadimento radioattivo e la datazione 

 Matematica: 
 Derivate e teoremi del calcolo differenziale 
 Dominio di funzione 



 Storia dell’arte: 
 Cubismo,  Futurismo  e  Surrealismo:  una  differente  interpretazione  e 
 rappresentazione del tempo. Pablo Picasso, Umberto Boccioni, Salvador Dalì. 

 Educazione civica: 
 Storia:  La  Costituzione  italiana:  dalla  Resistenza  alla  nascita  dell’Assemblea 
 costituente. 
 Le caratteristiche della nostra Costituzione 

 L’ambiguità della realtà  Inglese: 
 Oscar Wilde:  “The picture of Dorian Gray” 
 The Victorian Compromise 

 Scienze: 
 Le isomerie 
 Il dualismo della luce e della materia. 
 La fotosintesi e l’interazione luce – materia 
 Campo magnetico terrestre 

 Latino: 
 Le  Metamorfosi  di Apuleio. 

 Italiano: 
 Luigi Pirandello,  Il  fu Mattia Pascal  e  Uno nessuno  e centomila 
 Luigi Pirandello,  Così è se vi pare, Il treno ha fischiato 

 Storia: 
 L’ascesa di Mussolini: la politica del doppio binario 
 L’ascesa di Hitler 

 Filosofia  : 
 Freud: la scomposizione psicanalitica della personalità 
 Nietzsche:  la  genealogia  della  morale,   la  trasvalutazione  dei  valori,il 
 prospettivismo 

 Fisica: 
 Dualismo onda-particella 
 La relatività dello spazio e del tempo: le trasformate di Lorentz 

 Matematica: 
 Equazioni differenziali 
 Integrali definiti e integrali impropri 

 Storia dell’arte: 
 Il surrealismo: Magritte e Dalì 

 Ed Civica  : 
 Storia:  L’ONU e i suoi principali organismi 

 Uguale/diverso  Inglese: 
 William  Blake:  “The  Lamb”  from  “Songs  of  Innocence  “  ,  “The  Tyger”  from 
 “Songs of Experience “ 

 Scienze: 



 Genetica e leggi razziali Le isomerie 

 Latino: 
 Tacito,  Germania  ,   4,  "Purezza  razziale  e  aspetto  fisico  dei  Germani";  il  Codex 
 aesinus  . 
 Plinio  il  Giovane,  Epistulae  X,  96,  97  "Uno  scambio  di  pareri  sulla  questione 
 dei cristiani". 
 Seneca,  Epistulae ad Lucilium  , 47, 1-4; 10-11. 

 Italiano: 
 Primo Levi: il dramma degli ebrei nelle sue opere. 
 Giovanni Verga:  Rosso Malpelo 
 Luigi Pirandello  : Ciaula scopre la luna. 

 Storia  : 
 La  seconda  guerra  mondiale  sul  fronte  italiano:  l’8  settembre,  le  stragi  naziste, 
 la Resistenza . La fine della seconda guerra mondiale e la nascita dell’ONU 

 Filosofia: 
 Marx: la lotta di classe, la rivoluzione comunista 
 Nietzsche: Dalla morte di Dio alla nascita del Superuomo 

 Fisica: 
 Corrente concatenata e corrente di spostamento 
 Simmetria delle equazioni di Maxwell 

 Matematica: 
 Derivate e operazioni con le derivate 
 Risoluzione approssimata di un’equazione 
 Simmetrie 

 Storia dell’arte: 
 Il dadaismo e la dissacrazione della realtà. 

 Ed Civica  : 
 Storia:  La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea:  i  temi  dell 
 ‘eguaglianza e dell’accoglienza dei rifugiati 
 Inglese:  The Suffragettes’ legacy in combating gender-based  violence 
 Storia  dell’arte:  Gli  organismi  a  tutela  del  patrimonio  culturale  e  la  distruzione 
 delle  opere  durante  il  nazismo,  la  mostra  d’arte  degenerata  e  le  recenti 
 distruzioni a Kabul. 



 ALLEGATO n. 5 SCHEDA RELATIVA alla Fase 2 (Discussione dei Percorsi di PCTO ) 

 Studenti  Tema Percorso  Docente di riferimento 

 AMICO GIUSEPPE  PCTO  in  Ingegneria  Meccanica: 
 Modellazione  CAD  di  un  Motore 
 V12 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 BELLO VINCENZO  Dall'idea  al  Modello:  Esperienza 
 PCTO con Creo parametric 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 BONIFACIO  FRANCESCO 
 MARIA GIUSEPPE 

 Academy  of  Distinction:  Un 
 viaggio nell’Astrofisica 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 BRUNO DAVIDE  Tra  Scienza  e  Cura:  Il  Mio 
 Percorso  Formativo  nel  Settore 
 Bio-Medico 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 CANDURA MICHELE  Talent Week Classe di Fisica  Prof. Galesi Giuseppe 
 CARUANA EMANUELE  RM tra Fisica e Diagnosi  Prof.ssa Lima Giuseppa 
 CORTESE ELENA  Oltre  il  banco:  ingegneria 

 Meccanica  in  azione  con  il  CAD 
 Creo 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 DI PAOLA FEDERICO  Connessioni  Neurali:  Un 
 Progetto  tra  Scienza  e 
 Consapevolezza 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 GRUTTADAURIA 
 DANIELE 

 Dalla  pagina  alla  persona  storie, 
 valori  e  lezioni  di  vita  dai 
 protagonisti del nostro tempo 

 Prof.ssa Castiglione Ilaria 

 LOCELSO SIMONE  Dal  Concept  alla  Simulazione: 
 Esperienza  in  Creo  3D  nel 
 Contesto Meccanico 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 MAGGIORE GABRIELE  Dal  disegno  al  Motore: 
 Modellazione  ed  Assemblaggio 
 Tramite Creo 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 MAIRA CHIARA  La  complessità  che  cura:  la  mia 
 esperienza nel sistema sanitario 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 MELI ROBERTO  Tecnologie  biomediche:  dalla 
 diagnosi alla cura 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 NICOSIA AZARIA  Dal  CAD  al  motore: 
 modellazione  e  assemblaggio  in 
 Creo 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 NOTARSTEFANO 
 GIUSEPPE ANTONIO 

 Menti  in  azione,  tecnologie  in 
 evoluzione…  ”Un  viaggio  tra  la 
 robotica  e  l’intelligenza 

 Prof. Galesi Giuseppe 



 artificiale”  -  Academy  of 
 Distinction 

 PANEPINTO FRANCESCO  Dentro  il  cervello,oltre  il  tempo: 
 neurologia ed evoluzione 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 PANEPINTO SIMONE  Creo  3D:  Un  Percorso  di 
 Progettazione  dalla  Visione  alla 
 Modellazione 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 SALOMONE SOFIA  Sinfonie  Neurali:  “Viaggio  nella 
 Fisica  della  Risonanza  Magnetica 
 e nel Cervello dei Musicisti 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 

 SCANNELLA PIETRO  Attilio  Bolzoni:  “Combattere  la 
 mafia scrivendo” 

 Prof.ssa La Piana Vincenza 

 TIRRITO MARTA  Academy  of  Distinction: 
 Crescere con la matematica 

 Prof.ssa Signorino Rosaria 

 VOLANTE ALESSIO  Scoprire  l’Ingegneria  Meccanica 
 con  la  Progettazione  3D  in 
 CREO 

 Prof. Galesi Giuseppe 

 ZITO BEATRICE MARIA  La  radiologia  nella  diagnosi  delle 
 patologie 

 Prof.ssa Lima Giuseppa 



 ALLEGATO n. 6 TABELLA ORIENTAMENTO 

 Classe 5° E 

 ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 

 MONTE ORE:  42 

 (specificare il monte ore complessivo  per classe, monte ore che è collocato in calce al Report Orientamento) 

 1° TIPOLOGIA 

 Attività  svolte  nell’anno  scolastico  2024-2025  dai  docenti  mediante  le  discipline  sulla  base  della 
 programmazione del Consiglio di classe 

 TEMA/PERCORSO  DISCIPLINE 

 GUIDA ALLA SCELTA 

 Presentazione del progetto di orientamento e della figura del tutor orientatore 

 Tutor 

 Piattaforma UNICA: presentazione e accesso  orientatore 
 (docente  Italiano  e 
 Latino) 

 Colloqui individuali 

 DIDATTICA ORIENTATIVA 

 -  Cos’è il  curriculum vitae  e come si compila. 
 -  Videoguida: compila il tuo  Curriculum 
 -  La lettera di presentazione e la sua stesura 

 La ricerca della propria identità: Pirandello: “Uno, nessuno, centomila” 

 ITALIANO 

 Dall' Institutio oratoria di Quintiliano al sistema scolastico dell'antica Roma: 
 -il talento dell'insegnamento, inteso a valorizzare le qualità naturali del discente 
 - l'importanza dell'istruzione, finalizzata allo sviluppo intellettuale e delle capacità 
 oratorie dello studente 

 LATINO 

 Compilazione del  Curriculum vita  e su  format  europeo 
 La struttura della  cover letter 

 INGLESE 

 La  nascita  dell’architettura  moderna  e  del  design:  l’architettura  razionalista, 
 funzionale,  organica  e  il  Bauhaus.  Conoscere  strumenti  e  sbocchi  delle  professioni 

 DISEGNO E 
 STORIA 
 DELL’ARTE 



 tecniche. 

 Presentazione delle professioni nel settore dei Beni Culturali 
 Una  bicicletta  da  800  lattine  -  Attività  collaborativa  sullo  studio  dei  processi  di 
 riciclo  dell’alluminio  basati  sul  fenomeno  dell’induzione  elettromagnetica 
 nell’ambito dell’Obiettivo 12 dell’Agenda 2030 

 Visita presso U.O. Risonanza Magnetica Ospedale Sant'Elia 

 Visione  e  discussione  della  conferenza  sulla  scoperta  annunciata  dalla  collaborazione 
 KM3NET 

 FISICA 

 2° TIPOLOGIA 

 Attività  PCTO  svolte  nel  triennio  2022-2023/2023-2024/2024-2025  dai  docenti  in  collaborazione  con 
 soggetti  terzi,  sia  all’interno  che  all’esterno  della  scuola  (si  precisa  che  non  occorre  specificare  l’annualità  di 
 svolgimento) 

 a.s. 2022- 2023 – TERZO ANNO 

 PERIODO  TEMA/PERCORSO  DISCIPLINE E SOGGETTI TERZI 

 Ottobre  Corso  potenziamento  biologia  con 
 curvatura biomedica 

 Scienze - IIS. A. VOLTA CALTANISSETTA 

 Novembre  - 
 Maggio 

 ●  Attività  formativa  condotta 
 dalla  dottoressa  Andriolo  e 
 dalla dottoressa Carelli 

 ●  Attività  formativa  svolta 
 dal dott. Alaimo 

 ●  U.O. 118 centrale operativa 
 ●  Attività  presso  l'U.O. 

 Centro  Trasfusionale 
 dell'ospedale S. Elia 

 Scienze - ASP Caltanissetta 
 ●  U.O. Patologia Clinica Ospedale S. Elia 
 ●  U.O.  Emergenza-Urgenza  118  Osp  S. 

 Elia 
 ●  U.O. Centro trasfusionale 

 Novembre  Incontro  progetto  Diritti  negati 
 /diritti  riconquistati  -  Progetto  e 
 lezioni  di  approfondimento 
 sull'antisemitismo  nel  corso  della 
 storia,  a  partire  dal  mondo 
 greco-romano 

 ●  Giornata dei diritti umani 
 ●  Giornata della Memoria 
 ●  Incontro-testimonianza  con 

 le  sorelle  Bucci, 
 sopravvissute  alla  Shoah. 
 Visita all'Archivio di Stato 

 ●  Mostra  sulla  razzia  del  16 
 Ottobre 

 Storia/Educazione civica - IISS Volta 
 ●  IIS Archimede di Acireale 
 ●  IIS Don Colletto di Corleone 
 ●  Fondazione Museo della SHOAH 

 Novembre  Convegno  "Il  senso  della  Scienza, 
 ovvero la bellezza delle Scienze" 

 Scienze - IIS A. VOLTA CALTANISSETTA 



 Dicembre  Corso  di  sicurezza  nei  luoghi  di 
 lavoro 

 Scienze -  T forma - Asp di Caltanissetta 

 Febbraio  Incontro  con  il  sindaco  di 
 Caltanissetta  e  con  gli  Assessori 
 della  giunta  comunale  sul  tema: 
 risorse  energetiche  rinnovabili  e 
 non  rinnovabili  e  rispetto  dei  beni 
 ambientali e culturali 

 Scienze - Comune di Caltanissetta 

 Marzo  Videoconferenza  sul  tema  "Il  clima 
 che  cambia...anzi,  è  già  cambiato", 
 tenuta  dal  Prof.  Michele  Brunetti  - 
 climatologo 

 Scienze  -  Istituto  scienze  dell'atmosfera  e  del 
 clima CNR Bologna 

 Marzo  Progetto  generare  conosciamo  le 
 malattie  genetiche  e  rare.  Attività 
 teorica  e  di  laboratorio  (elettroforesi 
 del  DNA)  con  la  dottoressa  Roberta 
 Di Maria 

 Scienze  -  centro  di  genetica  di  Casa  Famiglia 
 Rosetta 

 Marzo  Incontro  con  il  professore  emerito 
 di  Lingua  e  letteratura  greca 
 dell’Università  di  Palermo, 
 Salvatore  Nicosia  sul  tema:  "Dai 
 Greci a noi attraverso il teatro" 

 Latino - I.I.S. "A. Volta" Caltanissetta 

 Aprile  Incontro  con  gli  assessori 
 Frangiamone  e  Garozzo  sul  tema 
 della  raccolta  differenziata  e  dei 
 rifiuti come risorsa 

 Scienze - IIS. A. VOLTA CALTANISSETTA 

 Aprile  Progetto  "Extreme  Energy  Events" 
 (EEE)  -  La  scienza  nelle  scuole 
 Azione di orientamento 

 Fisica  -  Università  degli  Studi  di  Catania  -  Centro 
 Studi e Ricerche “Enrico Fermi” di Roma 

 a.s. 2023- 2024 – QUARTO ANNO 

 PERIODO  TEMA/PERCORSO  DISCIPLINE E SOGGETTI TERZI 

 Dicembre  Percorso  sull'educazione  alla 
 legalità  e  contrasto  alle  mafie. 
 Attività  di  orientamento  sulla 
 carriera giornalistica: 

 ●  Incontro  con  il  giornalista  e 
 scrittore  esperto  di  mafia 
 Attilio Bolzoni 

 ●  La  professione  del 
 giornalista. 

 ●  Visita  guidata  presso  la 
 Comunità  alloggio  Rocco 
 Chinnici  che  gestisce  un 
 bene  confiscato  alla  mafia 
 oggi  utilizzato  per  finalità 
 sociali. 

 ●  Incontro  e  dibattito  con  il 

 Educazione civica/Italiano - 
 ●  Casa editrice Lo zolfo 
 ●  Associazione  di  Volontariato  e 

 Solidarietà”  Voglia  di  vivere”  (CL 
 Comunità alloggio Rocco Chinnici) 



 giudice  Sferlazza  sulla 
 figura  del  giudice  Rosario 
 Livatino 

 Gennaio, Marzo  ●  U.O.C  CHIRURGIA 
 VASCOLARE 

 ●  U.O ALLERGOLOGIA 

 Scienze - ASP di Caltanissetta 

 Febbraio  Incontro  e  dibattito  con  lo  scrittore 
 Alessandro  D’Avenia  sul  tema:  “In 
 viaggio  come  Ulisse,  alla  scoperta 
 di sé e del proprio futuro”. 

 Italiano 

 Marzo  Open day: Unipa  Italiano - UNIPA presso IIS A. Volta 

 Aprile  Laboratori  didattici  A  cavallo  di  un 
 raggio  di  luce  Vapore,  Lavoro, 
 Energia 

 Fisica - Fondazione Scienza e Tecnica Firenze 

 Aprile  Visita  dell'Osservatorio  di  Onde 
 Gravitazionali a Cascina (PI) 

 Fisica  -  Osservatorio  Gravitazionale  Europeo 
 EGO - VIRGO a Cascina (PI) 

 Settembre  - 
 Giugno 

 Liceo con curvatura biomedica  Scienze - I.I.S. “A.Volta” 

 Settembre  - 
 Giugno 

 ●  Corso di Astrofisica 
 ●  Corso di Fisica 
 ●  Corso di Matematica 
 ●  Corso  di  Robotica  e 

 Intelligenza Artificiale 

 Fisica/Matematica - Academy of Distinction 
 ●  Università di Palermo 
 ●  Università di Pavia 

 Settembre  - 
 Dicembre 

 Progetto  "Extreme  Energy  Events" 
 (EEE)  -  La  scienza  nelle  scuole 
 Azione di orientamento 

 Fisica  -  Università  degli  Studi  di  Catania  -  Centro 
 Studi e Ricerche “Enrico Fermi” di Roma 

 a.s. 2024- 2025 – QUINTO ANNO 

 PERIODO  TEMA/PERCORSO  DISCIPLINE E SOGGETTI TERZI 

 Ottobre - 
 Febbraio 

 Percorso didattico dedicato al tema 
 della salvaguardia e della 
 promozione dei diritti umani con 
 particolare riguardo all’accoglienza 
 e all’integrazione dei migranti 

 ●  Incontro formativo 
 Giornata Mondiale del 
 Migrante e del Rifugiato 

 ●  Incontro con i responsabili 
 Associazione diocesana 
 Migrantes 

 ●  Incontro on-line con Elena 
 Parisi, operatrice 
 dell'agenzia Onu UNRWA 
 per i rifugiati palestinesi 

 Educazione civica 
 ●  Ufficio diocesano Migrantes 
 ●  Agenzia Onu UNRWA per i rifugiati 

 palestinesi 



 Ottobre 
 Le professioni sanitarie, la 
 diagnostica per immagini e la 
 risonanza magnetica 

 Fisica/Scienze - U.O. Risonanza Magnetica 
 Sant'Elia 

 Dicembre 
 Open Day Laboratorio di Fisica  Fisica - I.I.S. “A. Volta” 

 Febbraio 
 Incontro e dibattito con Gino 
 Cecchettin sul tema della violenza 
 di genere. 

 Italiano - I.I.S. “A. Volta” 

 Febbraio 

 PNRR Orientamento Transizione 
 scuola-università - Modellazione 
 CAD tridimensionale di un 
 propulsore automobilistico 

 Fisica/Matematica - Università degli Studi di 
 Palermo 

 Febbraio 
 PNRR Orientamento Transizione 
 scuola-università - Organizzazione 
 ed evoluzione dei viventi 

 Scienze - Università degli Studi di Palermo - 
 Polo di Caltanissetta 

 Febbraio 
 Welcome Week  Italiano - Università degli Studi di Palermo 

 Maggio 

 Orientamento professioni sanitarie  Scienze - Ordine dei tecnici sanitari radiologia 
 medica e delle professioni sanitarie tecniche della 
 riabilitazione e della prevenzione di Caltanissetta 
 e Agrigento 

 Caltanissetta, 15-05-2025 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vito Parisi 


