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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Preparazione all’esame: simulazioni prima prova scritta, seconda prova scritta e colloquio



“ ”

studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
–

Visto il D.M. 22 dicembre 2022 n. 328 Adozione delle Linee Guida per l’Orientamento 



Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo 

didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 202

Viste le programmazioni didattiche redatte dai docenti per l’a.s. 202

all’unanimità

dell’a.s.



Docente di Religione 
Cattolica 

PROF. GIULIANA 
VINCENZO 

PROF. GIULIANA 
VINCENZO 

PROF. GIULIANA 
VINCENZO 

Docente di Informatica PROF.SSA  
EMMA 
APOLLONIA 

PROF.SSA 
SALAMANCA 
DANIELA 
DOMENICA 

PROF.SSA 
SALAMANCA 
DANIELA 
DOMENICA 
Commissario interno 

Docente di Fisica PROF. FIORINO 
MICHELE 

PROF. FIORINO 
MICHELE 

PROF. FIORINO 
MICHELE 
 

Docente di Scienze 
Naturali

PROF.SSA 
CAMMARATA 
STEFANIA 

PROF.SSA 
CAMMARATA 
STEFANIA 

PROF. CALOGERO 
DI MARIA 
 Coordinatore di classe  

Docente di Disegno e 
Storia dell’Arte

PROF. VERDURA 
PIETRO 
DAMIANO 
 

PROF. SCHIFANO  
MICHELE 
 

PROF. BATTAGLIA 
ROSARIO MARCO  
 

Docente di Lingua e 
Letteratura Italiana e 
Storia

PROF.SSA  
MARINO 
GIUSEPPA 

PROF.SSA  
MARINO 
GIUSEPPA 

PROF.SSA  MARINO 
GIUSEPPA 
Commissario interno 

Docente di Matematica PROF. 
FORNASERO 
RENATO LUIGI 

PROF. 
FORNASERO 
RENATO LUIGI 

PROF. FORNASERO 
RENATO LUIGI 
Commissario interno 

Docente di Lingua e 
Cultura Straniera 
(Inglese)

PROF.SSA 
TIZIANA 
MICHELA FONTI 

PROF.SSA 
TIZIANA 
MICHELA FONTI 

PROF.SSA TIZIANA 
MICHELA FONTI 

Docente di Filosofia PROF. D’ANTONI 
CONCETTA 

PROF. FERLISI 
GIUSEPPE 

PROF. FERLISI 
GIUSEPPE 

Docente di Scienze PROF. TERRANA 
PATRIZIA 

PROF. MESSINA 
DANIELE MARIA 

PROF. SARDO 
FERNANDO 

Docente di Sostegno
PROF. NIGRO 
MARIA LUISA  

PROF. GAMBINO 
ANGELA TIZIANA 

PROF. PIRRIATORE 
GIUSEPPE 

Docente di Sostegno
 

/ 
 

PROF.SSA SICARI 
LAURA 
 

PROF.SSA SICARI 
LAURA 
 

OMISSIS





La classe è composta da 13 alunni, di cui 1 alunna e 12 alunni,  tutti  provengono dalla IV H del 
precedente anno scolastico, tranne un solo ripetente che proviene dalla VG dello scorso anno. La 
composizione della classe è quasi  sempre stata costante in particolare un piccolo ricambio  si è avuto 
durante l’inizio del terzo anno scolastico quando un alunno si è trasferito dal Liceo scientifico A. 
Volta  ed un secondo alunno ripetente proveniente dalla sezione G del Liceo scientifico dello stesso 
Istituto. Durante l’inizio del quinto anno una alunna ripetente proveniente dalla stessa sezione G è 
stata inserita nel gruppo classe. 

La classe ha saputo gestire nel migliore dei modi i nuovi inserimenti senza alcuna difficoltà di rilievo. 
Gli alunni della VH provengono da diversi comuni: Sommatino, Caltanissetta, San Cataldo, Naro, 
Canicattì, Ravanusa, Valledolmo (PA); nonostante la varietà di provenienza, la classe ha sempre 
tenuto comportamenti volti ad una positiva relazione fra studenti e fra studenti e docenti, rispettando 
le normali regole ascrivibili ad una comunità educante. 

La frequenza degli alunni è stata nel complesso regolare, tranne con qualche assenza, subito 
comunicata alle famiglie attraverso il registro Archimede con fonogrammi e contatti telefonici.  

Il livello di profitto raggiunto non è stato sempre coerente con il lavoro didattico svolto in classe 
e in particolare si sono registrati livelli insufficienti,  sufficienti, discreti, buoni e in alcuni casi sono 
emerse alcune eccellenze.  

Il livello di profitto raggiunto alla data della 15 maggio 2025 è vario: mentre pochi raggiungono 
appena la sufficienza, altri hanno fatto registrare valutazioni comprese tra l’insufficienza e l’ottimo. 
Si è distinto un gruppo di alunni motivato e dotato di capacità logiche e riflessive e con spiccato 
senso critico, dimostrando attitudine alla ricerca e ad un costante dialogo formativo e una buona 
propensione all’apprendimento. Un secondo gruppo ha condotto uno studio più lento preferendo solo 
alcune discipline rispetto a tutti gli insegnamenti proposti. Un ultimo gruppo si è applicato allo 
studio delle varie discipline in maniera incostante e saltuaria, cercando di effettuare recuperi solo in 
alcune parti dell’anno. 

Nella classe è presente una persona con disabilità che svolge un percorso didattico differenziato, 
ossia mirato all’ottenimento di un “Attestato di credito formativo” stabilito dal  D.P.R. 122/2009, art. 
9 comma 4 e dalla  Legge 104/1992 (diritti degli studenti con disabilità). L’alunno è seguito da due 
docenti specializzati per un totale di n. 12 ore. Per un secondo alunno è stato predisposto un PDP. Per 
ogni altra informazione si rimanda all’Allegato Riservato al presente documento.



Da tempo la pedagogia scolastica sottolinea la centralità dell’alunno ed il fuoco dell’attenzione si è 
spostato dall’insegnamento all’apprendimento. In questo contesto, rispondente alle esigenze di 
una società tecnologica, complessa e globalizzata, il lavoro del docente deve essere 
fondamentalmente orientato a fare acquisire conoscenze che si trasformino in competenze. Ciò 
può avvenire solo se i contenuti sono significativi e contemporaneamente se l’allievo è capace 
di acquisirli con metodo, farli propri e servirsene anche fuori del mondo scolastico per la 
costruzione del proprio sé umano e professionale. 

 Sul versante della formazione umana, che è strettamente intrecciato con quello della didattica, 
è fondamentale che la scuola trasmetta valori e messaggi positivi: il docente deve essere in 
grado di proporre contenuti formativi all’interno delle discipline e di sostanziarne il proprio 
insegnamento in modo non separato dalla didattica. Un dato essenziale della nuova 
professionalità del docente, che configura l’attività dell’insegnamento come strettamente 
intrecciata a quella della ricerca, si concretizza nella capacità di individuare problemi e di 
trovare soluzioni, di adattare le proposte generali a contesti specifici, di apprendere 
dall’esperienza propria e altrui. 

 All’interno di tale contesto diviene fondamentale valorizzare i nuclei essenziali delle discipline. 
Il DPR 89/2010, a tal proposito, è molto chiaro: «Intorno ad essi [nuclei fondanti e contenuti 
imprescindibili], il legislatore individua il patrimonio razionale culturale condiviso, il 
fondamento comune del sapere che la scuola ha il compito di trasmettere alle nuove 
generazioni, affinché lo possano padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide sempre 
nuove lanciate dalla contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei 
singoli istituti ampi margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi 
scolastici innovativi e di qualità, senza imposizioni di metodi o ricette didattiche.» 

 Il DPR 89 individua le FINALITÀ GENERALI PER TUTTI I LICEI (art. 2): 

 

 I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento, creativo, 
progettuale e critico, di fronte ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 I risultati genericamente enunciati nell’articolo succitato trovano poi una più puntuale 
articolazione nel Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP, all. A al DPR 89/2010) 



dei Licei. Tali risultati presuppongono il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 
del lavoro scolastico: 

  

 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; L’esercizio di lettura, 
analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 
di opere d’arte; 

• L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• La pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 Il documento, inoltre, precisa anche i RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A 

TUTTI I PERCORSI LICEALI (PECUP, all. A al DPR 89/2010). 

 A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. AREA METODOLOGICA 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo  efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2.  AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 

3.  AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 



rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. 

  

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

 

4.  AREA STORICO-UMANISTICA 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

5.  AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

 Il PECUP, infine, espone i RISULTATI D’APPRENDIMENTO SPECIFICI dei distinti percorsi 
liceali. 

 Opzione Scienze applicate  fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

 • aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.   



DISCIPLINE 
1^ 

Biennio 
2^ 

Biennio 
5^ 

anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 



nelle Programmazioni per assi culturali e per dipartimenti e nel Curricolo verticale d’Istituto, agli atti 

 

 

 

 

 

 

 

con l’applicazione di diverse strategie educative. Son

 

 

Gli alunni sono stati costantemente seguiti durante l’anno e, per il recupero delle lacune, è stata 

E’ solo progetto PNRR “Ridurre i divari? si può! “
–

 

 



Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove d’esame in 

riportate nell’allegato riservato. 

Ciascun docente all’interno dei documenti ha individuato le misure compensative e/o dispensative 

Gli alunni sono perfettamente integrati nel gruppo classe e vivono serenamente l’esperienza 



PERCORSO DISCIPLINARE 1 

TITOLO NUCLEO 
FONDANTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUALISMO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La transitorietà 
della condizione 
umana. 
 
La scomposizione 
della personalità. 
 
La perenne e 
insoddisfatta 
aspirazione alla 
felicità 

 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Luigi Pirandello 
La crisi d’identità 
L’io diviso 
 
Leopardi: natura e 
condizione dell’uomo 

Riflettere sulle 
contraddizioni e le 
conflittualità dell’io e 
sul rapporto tra uomo 
e società. 
 
 
 
 

 
   

Analogie e 
differenze tra 
istituzioni, 
situazioni e 
fenomeni storici 
diversi. 

 
 
 

Storia 

Giolitti e la politica dal 
doppio volto. 
 

Il fascismo: la 
negazione dei 
diritti civili e la 
costruzione del 
consenso. 

 
Comprendere e 
riflettere sulle 
contraddizioni della 
società e sul rapporto 
tra la storia e la vita 
della gente comune. 

Internet: servizi e 
sicurezza nella 
società digitale, il 
web e i suoi 
sviluppi futuri 

 
 
Informatica 

Realtà virtuale e realtà 
aumentata 

-Utilizzare strumenti 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale e critico di 
fronte a sistemi, 
modelli e teorie di 
calcolo, complessità 
degli algoritmi 
-Organizzare 
informazioni ed 
esprimersi utilizzando 
un linguaggio 
scientifico specifico e 
adeguato al contesto 
comunicativo. 

La transizione della 
condizione umana e 
sociale. 

 
 
 
 
Storia dell’arte 
 

Magritte il doppio 
segreto e il surrealismo 
del bacio. De Chirico: 
Piazza d’Italia 

Riflettere sulla 
conflittualità dell’io e 
sul dualismo della 
società tra modernismo 
e smarrimento 
dell’etica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazioni e 
funzioni. Calcolo 
differenziale e 
calcolo integrale. 

Matematica Funzioni invertibili. 
Funzioni pari. 

Funzione derivata e 
funzione primitiva. 

Argomentare 
correttamente 
comunicando il 
proprio pensiero in 
forma appropriata. 
Individuare le 
proprietà delle 
funzioni. 

Mettere in relazione la 
funzione derivata con 
la primitiva.

Metabolismo 
glucidico 

Scienze Naturali Vie anfiboliche Valutare l’importanza 
del metabolismo 
energetico nei sistemi 
viventi

Due punti di vista 
differenti della 
gnoseologia 

Filosofia Fenomeno e noumeno 
kantiano 

Saper riconoscere il 
fenomeno e il noumeno 
in contesti filosofici 
diversi

PERCORSO DISCIPLINARE 2 

TITOLO NUCLEO 
FONDANTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La vitalità della 
realtà, della società 
e dell’uomo.

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Gabriele D’Annunzio: 
vitalismo e 
superomismo. 
 
Il Futurismo. 

Individuare 
l’intreccio tra il 
momento storico, 
l’atmosfera culturale, 
i mutamenti sociali e 
la produzione 
letteraria. 

Potenza e 
debolezza dello 
sviluppo e delle 
conquiste 
tecnico-
scientifiche. 

 
 
 

Storia 

La seconda rivoluzione 
industriale e la capacità 
di impiego delle sue 
innovazioni e scoperte 
nel primo conflitto 
mondiale. 
 

Hiroshima e 
Nagasaki: rischi e 
pericoli 
dell’utilizzo 
dell’energia 
nucleare. 

 

 

 

 

Comprendere e 
valutare il rapporto 
dinamico tra passato-
presente-futuro.



Infrastrutture di 
rete e aspetti di 
sicurezza 

 
 
Informatica 

Sicurezza dei dati in 
rete 

-Utilizzare strumenti 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale e critico di 
fronte a sistemi, 
modelli e teorie di 
calcolo, complessità 
degli algoritmi 
-Organizzare 
informazioni ed 
esprimersi utilizzando 
un linguaggio 
scientifico specifico e 
adeguato al contesto 
comunicativo. 

L’uomo quale 
centro assoluto del 
futurismo. Da 
concetto principe a 
germe dei 
totalitarismi. 

 
 
 
 
Storia dell’arte 
 

Il futurismo di 
Marinetti, Balla e 
Boccioni 

L’energia umana quale 
motore delle 
modernità.

Relazioni e 
funzioni. Limiti. 

Matematica Il concetto di limite di 
una funzione. 

Argomentare 
correttamente 
comunicando il 
proprio pensiero in 
forma appropriata. 

Individuare 
l’andamento di una 
funzione nell’intorno 
di un punto o 
all’infinito mediante il 
concetto di limite.

Catabolismo del 
glucosio. 

Idrocarburi 

Scienze Naturali Biochimica Chimica Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia nel mondo 
vivente

L’energia come 
forza fine a se 
stessa 

Filosofia L’energia che si 
autoproduce in 
Schopenhauer 

Saper riconoscere il 
concetto di voluntas in 
contesti filosofici 
diversi



PERCORSO DISCIPLINARE 3 

TITOLO NUCLEO 
FONDANTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPIDITÀ E 
CAMBIAMENTO 

 
 
 
 

 
 

I vantaggi e i limiti 
del progresso nella 
concezione e 
visione del 
pensiero e della 
produzione 
letteraria.

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Il Positivismo 
Il Naturalismo  
Il Verismo 
Verga e il progresso 
 
Filippo Tommaso 
Marinetti, Il Manifesto 

del Futurismo 

 

Mettere in relazione i 
processi storico-
culturali e scientifico 
-tecnologici con gli 
aspetti generali del 
pensiero sociale e 
della produzione 
letteraria. 

Sviluppo 
tecnologico e 
benessere della 
società. 

 
 
 

Storia 

I cambiamenti innescati 
dalle invenzioni, dalle 
scoperte e dalle novità 
nel periodo della Belle 

époque. 

 

Mettere in relazione lo 
sviluppo tecnologico e 
le sue applicazioni con 
la vita e i cambiamenti 
storico-sociali.

Teoria della 
computazione: 
intelligenza 
artificiale e reti 
neurali 

 
 
Informatica 

Intelligenza artificiale -Utilizzare strumenti 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale e critico di 
fronte a sistemi, 
modelli e teorie di 
calcolo, complessità 
degli algoritmi 
-Organizzare 
informazioni ed 
esprimersi utilizzando 
un linguaggio 
scientifico specifico e 
adeguato al contesto 
comunicativo. 

Contemporaneità di 
diverse vedute 
lungo la costante 
tempo. 

 
 
 
 
Storia dell’arte 
 

Il cubismo e la quarta 
dimensione del tempo. 

Comprendere il tema 
del tempo nella quarta 
dimensione picassiana.

Relazioni e 
funzioni. Calcolo 
differenziale. 

Matematica Variazione istantanea e 
concetto di derivata. 

Conoscere il 
concetto di derivata 
ed il suo significato 
geometrico. 

  Conoscere le 
derivate 
  fondamentali.



Differenza tra ciclo 
litico e lisogeno. 

Scienze Naturali Replicazione dei virus. Conoscere le 
modalità di 
replicazione virale. 

Caratteristiche 
delle due correnti 
filosofiche 

Filosofia Razionalismo e 
idealismo 

Saper distinguere il 
passaggio tra 
razionalismo e 
idealismo

PERCORSO DISCIPLINARE 4 

TITOLO NUCLEO 
FONDANTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE REGOLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le costanti della 
condizione umana.

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Verga e l’ideale 
dell’ostrica. 
 
Pirandello, Il fu Mattia 

Pascal 

Svevo, La coscienza di 

Zeno 

Individuare 
l’intreccio tra il 
clima culturale e la 
produzione 
letteraria. 
 
Contestualizzare i 
principi della 
poetica di un autore. 

 

Il dominio della 
realtà. 

 
 
 

Storia 

I “14 punti” di Wilson 
 

I totalitarismi 

Identificare i diversi 
modelli socio-
politici. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali dei 
sistemi politici e 
socio-economici. 

Internet: servizi e 
sicurezza nella 
società digitale, 
l’informatica 
giuridica nella 
società digitale 

 
 
Informatica 

La privacy e il 
trattamento dei dati, il 
GDPR, codice in 
materia di protezione 
dei dati 

-Utilizzare strumenti 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale e critico di 
fronte a sistemi, 
modelli e teorie di 
calcolo, complessità 
degli algoritmi 
-Organizzare 
informazioni ed 
esprimersi utilizzando 
un linguaggio 
scientifico specifico e 
adeguato al contesto 
comunicativo. 



 Le regole tra 
significato e 
significante. 

 
 
 
 
Storia dell’arte 
 

Pablo Picasso, dai 
disegni dal vero alle 
trasfigurazioni del 
tempo.  

I cinque punti 
dell’architettura 
moderna di villa Savoje 

La regola come gabbia 
della produzione 
artistica moderna

Relazioni e 
funzioni. Calcolo 
differenziale. 
Calcolo integrale. 

Matematica Regole di derivazione e 
regole di integrazione. 

Conoscere le regole 
di derivazione e 
quelle di 
integrazione e 
applicarle in modo 
appropriato. 

Comprendere la 
natura, la struttura e 
il funzionamento 
degli acidi nucleici e 
dei virus, e l’utilizzo 
delle biotecnologie 
moderne per 
manipolare il DNA a 
fini diagnostici, 
terapeutici e 
industriali. 

 

Scienze Naturali Biotecnologie -  Dai 
virus al DNA 
ricombinante 

Effettuare un’analisi 

La morte di “Dio” Filosofia Rottura del miracolo 
metafisico della 
tragedia 



PERCORSO DISCIPLINARE 5 

TITOLO NUCLEO 
FONDANTE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TEMATICHE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSITÀ E 
INTEGRAZIONE 

 
 

Le difficoltà 
della 
comunicazione e 
il vero oltre le 
apparenze

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Luigi Pirandello: le 
maschere 
 
Pascoli 
 
La scapigliatura 

Cogliere le 
differenze e le 
analogie tra 
poetiche, autori, 
opere. 
Analizzare i testi e 
contestualizzare 
un autore e le sue 
opere. 

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

La crisi e il 
riscatto della 
civiltà europea. 

 
 
 

Storia 

Le leggi e le 
persecuzioni razziali 
 
La shoah 

 

Esprimere in 
forma chiara e 
coerente i 
problemi relativi 
agli eventi 
studiati. 

Saper cogliere i 
rapporti di causa-
effetto tra le 
ideologie e gli 
avvenimenti storici.

Internet: servizi e 
sicurezza nella 
società digitale, il 
livello applicativo 

 
 
Informatica 

I linguaggi del web e 
l’ipertesto 

-Utilizzare strumenti 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale e critico di 
fronte a sistemi, 
modelli e teorie di 
calcolo, complessità 
degli algoritmi 
-Organizzare 
informazioni ed 
esprimersi utilizzando 
un linguaggio 
scientifico specifico e 
adeguato al contesto 
comunicativo. 

La genialità folle.  
 
 
 
Storia dell’arte 
 

Vincent Van Gogh La diversità quale 
genio dell’arte.



Relazioni e 
funzioni. Calcolo 
integrale. 

Matematica Integrale indefinito e 
sue proprietà. 

Comprendere il 
significato di 
primitiva e saperla 
calcolare. 

Conoscere gli integrali 
immediati. Saper 
applicare i metodi di 
integrazione studiati.

Centralità del 
rapporto uomo-
ambiente, con 
particolare 
attenzione 
all’impatto delle 
attività umane sul 
clima, sugli 
ecosistemi e sulla 
geosfera. 

Scienze Naturali Antropocene  

l’impatto delle 

I mezzi di 
produzione 

Filosofia Il materialismo 
storico 

Saper riconoscere la 
condizione umana di 
sfruttamento



MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA METODOLOGIA CLIL

MIURAOODGOS prot. n. 4969 prevedono l’avvio in 
ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

L’avvio graduale di tale metodologia può essere sperimentato anche dai docenti comunque impegnati 

è in possesso del livello C1 e del titolo di Metodologia conseguito all’Università di Catania.

l’unità 

l’attenzione sullo sviluppo delle abilità di comprensione del linguaggio specifico, di 
comprensione dell’ascolto

uinta ed in prossimità dell’Esame di Stato.

però la conoscenza dell’argomento precedentemente sviluppato in lingua italiana e pertanto può 
one del concetto nonché l’uso di termini 

Non è previsto l’intervento del docente di Lingua straniera in codocenza ma eventualmente solo 
all’interno dell’ora di Inglese per chiarimenti su alcuni aspetti del lessico, della grammatica o della 



ATTIVITA’ SVOLTE

dell’unità CLIL:
• 
• 

• 
• utilizzare l’IA
• 
• 
• 
• 

Scansione dell’U.D. • 

• 
• 
• 
• 

Unità CLIL all’interno del modulo “ ”; il 

previste, suddividendo l’ora di lezione in una prima 
parte esplicativa, una seconda parte con l’attività vera 
e propria e l’ultima parte traendo le conclusioni e 

• 
• 



• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• Uso dell’IA per la risoluzione di problemi
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
l’individuazione di concetti fondamentali

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 



• 

• 

• 

http://www.classicalrealanalysis.com/
http://youtu.be/UN54rR4T4MQ
https://www.youtube.com/@PrimeNewtons/videos
https://www.youtube.com/watch?v=7K1sB05pE0A
http://www.khanacademy.org/
http://en.wikipedia.org/


FACOLTA’ SCIENTIFICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’affermazione delle donne in ambito scientifico.

–

- 

- 

CONOSCENZE
Conoscenze relative allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi di Agenda 2030: costruzione di ambienti di vita, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, l’uguaglianza tra soggetti, la sicurezza. 
Conoscenze digitali: rischi, insidie e conseguenze del comportamento in rete. Conoscenza di strumenti di orientamento 
tra virtuale e reale.
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, rappresentanza
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il 
lavoro.
Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, 
nazionale ed internazionale. 

ABILITA’
Individuare e saper riferire gli aspetti connessi all’Ed. Civica negli argomenti studiati nelle diverse discipline.
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi nelle discipline.
Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza ed ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone.
Saper collegare le proprie conoscenze agli emendamenti studiati (Costituzioni, Carte internazionali, leggi). 



ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI
Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità.
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere.
Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui.
Esercitare il pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane.
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri.
Affrontare con razionalità il pregiudizio.
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.

L’alunno non ha alcun atteggiamento/ 
comportamento coerente con l’educazione 

L’alunno non sa mettere in atto comportamenti 

l’aiuto e il 

L’alunno mette in atto solo in modo 
sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il 

L’alunno adotta in modo sporadico 

l’educazione civica e ha bisogno di costanti 

l’aiuto del 

L’alunno mette in atto le abilità connesse L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

L’alunno mette in atto le abilità connesse 

altrimenti con l’aiuto del docente.

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

L’alunno mette in atto in autonomia le 

contesti più noti e vicini all’esperienza 

L’alunno in genere adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 

L’alunno mette in atto in autonomia le L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di 

con l’educazione civica e mostra di averne 



L’alunno sa 

L’alunno sa 

L’alunno mette in atto in autonomia le L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori 
l’ambiente scolastico comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

L’alunno sa 

L’alunno mette in atto in autonomia le L’alunno adotta sempre, dentro e fuori la scuola, 

l’educazione civica e mostra di averne completa 



Il Curriculum dello studente è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che 

rtire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al 
diploma conseguito al termine del secondo ciclo d’istruzione.

• 

• 

• 

alla Commissione sia per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
d’istruzione. Consente l’integrazione di tutte le inf
formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti ai 



L’orientamento è

L’orientamento è
ridefinire autonomamente gli obiettivi personali e professionali aderenti al contesto durante tutto l’arco 
dell’esperienza della persona; è

Con l’entrata in vigore del D.M. 22 dicembre 2022, n.328 e l’adozione delle nuove Linee Guida per 
l’orientamento scolastico, sono previsti moduli di orientamento di almeno 30 ore che non vanno intesi come 



TITOLO MODULO: Orientamento, Formazione e Placement 
 

Tabella delle attività di Orientamento  
Si precisa che le ore effettivamente svolte da ogni singolo alunno, 

 sono riportate nell’apposita sezione del registro Archimede 
 

 

Progetto Attività e finalità Ente/Evento 

Attività del Consiglio di Classe 

Nelle singole discipline, vengono 
attuate attività di didattica orientativa 
sfruttando temi e contenuti propri della 
disciplina che aiutano le studentesse e 
gli studenti alla riflessione su se stessi e 
sul proprio progetto di vita. Si allega la 
tabella di riferimento delle 8 
competenze europee e i relativi 
descrittori. 

Consiglio di Classe 

“Vola al Mottura” 

 
Incontro formativo 
sui settori dell’aeronautica civile, 
militare e spaziale 
 

 
Corso di volo virtuale e  
tecnologie aeronautiche 

 

ITS - Steve Jobs Academy  

 
Orientamento post-diploma 

 
Incontro formativo 
per incentivare lo sviluppo  della 
formazione tecnica e professionale, 
costituita come filiera integrata e 
continua fino alla formazione terziaria 
(ITS Academy) 
 

ITS  
Steve Jobs Academy 

Carriere in Divisa  

 
Orientamento post-diploma 

 
Incontro informativo  
sull’istruzione/lavoro nelle Forze di 
Polizia e Forze Armate, per permettere 
ad alunne e alunni  di compiere, dopo il 
diploma, una scelta consapevole e 
ponderata che valorizzi potenzialità e 
talenti 
 

AssOrienta 

Questura di Caltanissetta 

 
Orientamento post-diploma 

 
Incontro informativo  
sull’istruzione/lavoro nelle Forze di 
Polizia, per permettere ad alunne e 
alunni di compiere, dopo il diploma, una 
scelta consapevole e ponderata che 
valorizzi potenzialità e talenti 
 

Questura di Caltanissetta 

Orientamento Universitario 

 
Orientamento post-diploma 

 
Seminari informativi  
per presentare i diversi CdL, così da 
incentivare l’ingresso all’Università e 
permettere a studentesse e studenti di 
compiere, dopo il diploma, una scelta 
consapevole e ponderata che valorizzi  
le potenzialità e i talenti 
 

− Ass. Casa Rosetta Onlus 
− Università degli Studi di 

Palermo (UNIPA) 
− UNIPA, Polo Territoriale  

di Caltanissetta 
− Università “KORE” - Enna 



Open Day degli Uffici 
Giudiziari di Caltanissetta 

 
Orientamento post-diploma 

 
Incontro informativo  
dedicato all’area magistratura, 
all’ordine degli avvocati e all’area 
amministrativa, per permettere a 
studentesse e studenti di compiere, dopo 
il diploma, una scelta consapevole e 
ponderata che valorizzi  
le potenzialità e i talenti 
 

Uffici Giudiziari di Caltanissetta 

“Costruisci il tuo futuro!” 

 
Incontro informativo 
per spiegare alle studentesse e agli 
studenti come un corretto uso degli 
strumenti di pagamento ed un’accurata 
pianificazione delle spese siano 
importanti per prendersi cura del 
proprio futuro 
 

Banca d’Italia 

Il Futuro della Digitalizzazione 

 
Incontro formativo 
dedicato alla digitalizzazione nella 
Pubblica Amministrazione, con 
simulazioni pratiche e attività interattive 
(uso di SPID, CIE, ANPR, PagoPA e IO 
App) e informazioni per ottenere 
certificati online e prenotare 
appuntamenti con enti pubblici 
 

Assessorato alla Transizione 
Digitale di Caltanissetta 

Cittadinanza attiva 

 
Incontri formativi 
di Educazione alla salute, per 
sensibilizzare alunne  e alunni, ai valori 
della solidarietà e della generosità e 
all’importanza della prevenzione 
 

 
− AVIS 
− AIRC 
− FIDAS 
− Giornata mondiale della 

salute mentale 
 

Ricorrenze 

 
Attività formative 
− docufilm e debate 
−  mostra “Omaggio alla ricca eredità 

dell’ingegno femminile nel Pantheon 
della Scienza” 

 
− Il giorno della memoria 
− Giorno del ricordo delle 

vittime delle foibe 
− Un fiore per Palmina 
− Giornata internazionale della 

Donna 
 



▪ 

▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 
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▪ 
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▪ 

▪ 
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▪ 

▪ 
▪ 

▪ 
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- 

flusso del vettore di induzione magnetica. Legge dell’induzione elettromagnetica e 

- 

 
- Le contraddizioni della fisica dell’ottocento, lo spettro del corpo nero e l’ipotesi di Planck, 

legge di Stefan, legge di Wien, l’effetto 
 

- 

- L’affermazione



Competenza: 

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 
Abilità: 

Riconoscere la luce è una particolare onda elettromagnetica. Analizzare le diverse parti dello 
spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che lo compongono. Sapere individuare le 
potenzialità della relatività ristretta e della meccanica quantistica. 
 
Conoscenze: 
Fenomeni elettromagnetici classici, I fondamenti della teoria della relatività ristretta, I principi 
della meccanica quantistica e applicazioni in tecnologia. 

 
METODI MEZZI E STRUMENTI STRUMENTI DI 

VERIFICA 
✓ Lezioni frontali 
✓ Metodo induttivo 
✓ Metodo deduttivo 
✓ Ricerca 

✓ Libri di testo 
✓ Mappe concettuali 
✓ Mappe interattive 
✓ Schemi 
✓ Grafici e tabelle 
✓ Documenti e dispense 
✓ Filmati 
✓ Laboratorio 

✓ Esposizione analitico-sintetica 
in forma di colloquio 

✓ Verifiche scritte strutturate e 
semi-strutturate 

 
 

 



FUNZIONI E LORO PROPRIETA’
Funzioni: definizione e classificazione. Il campo di esistenza di una funzione. L’insieme immagine di una 



ABILITÀ’
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



Appunti dell’insegnante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo di recupero dei contenuti non trattati durante l’anno scolastico precedente: Caratteri 
Caratteri generali dell’Empirismo 

Kantiano di Trascendentale; L’Estetica trascendentale; L’Analitica trascendentale; La Dialettica 

I CARDINI DEL SISTEMA HEGELIANO: razionalità del reale; la verità e l’intero

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO: I caratteri generali dell’opera; la prima figura della Fenomenologia: la 
certezza sensibile; la figura dell’autocoscienza; la figura della ragione; la dialettica come prospettiva 

SCHOPENHAUER: il mondo come volontà: oltre il velo di Maya; l’unica verità; la via d’uscita dal dolore: 
l’esperienza estetica; la seconda via della liberazione: la morale; l’estremo atto di negazione della volontà: 
l’ascesi.

KIERKEGAARD: gli stadi dell’esistenza: la vita estetica; la via etica; la via religiosa; l’esistenza come 
possibilità; la fede come via d’uscita dalla disperazione.



FEUERBACH: la reazione a Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico: Destra  e sinistra hegeliana; 
il profilo di una personalità sobria e ritirata; la concezione naturalistica dell’uomo; l’umanizzazione di Dio; 
l’analisi dell’alienazione religio

MARX: la formazione intellettuale e l’attività politica: gli studi giuridici e filosofici; l’impegno rivoluzionario e 

MARX: l’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo storico: l’interpretazione della 
religione; il fenomeno dell’alienazione; la proprietà e il suo superamento; il distacco dalla sinistra hegeliana; 

MARX: l’analisi del sistema produttivo capitalistico: la critica dell’economia classica; l’analisi della merce; il 

l’abbattimento dello Stato borghese.

POSITIVISMO: l’origine e la diffusione del positivismo nei paesi della rivoluzione industriale.

NIETZSCHE: la seconda tappa: il leone ossia l’avvento del nichilismo: una prospettiva illuministica e 

NIETZSCHE: la terza tappa: il bambino, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: l’oltreuomo e la 
filosofia del meriggio; l’eterno ritorno; la volontà di potenza; la trasvalutazione dei valori.

Gli alunni                                                                                                      L’insegnante



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.I.S.S. “SEBASTIANO MOTTURA” 

                   CALTANISSETTA 

 
CLASSE: V sez. H   LICEO SCIENZE APPLICATE 
 
AREA: UMANISTICA 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: GIUSEPPA MARINO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

➢ Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, volume 3, tomo 3a, Tra Ottocento e Novecento, 

e tomo 3b, L’età contemporanea, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson; 

➢ …

 

QUADRO ORARIO: 4 ORE SETTIMNALI 

ORE SVOLTE AL 15/5: n. 118  ORE FINO AL 15 MAGGIO SU N. 132 PREVISTE DAL PIANO 

DI STUDI. 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Modulo 1 

Giacomo Leopardi (dal volume 2) 

➢ La vita 
➢ Il pensiero  
➢ La poetica 
➢ Le opere  
➢ I Piccoli Idilli  
➢ I Grandi Idilli 
➢ Zibaldone di pensieri 
➢ Canti 
➢ L’infinito (Testo) 
➢  Il passero solitario (Testo) 
➢ A se stesso ( Testo) 

➢ Le operette morali 
➢ Dialogo della Natura e di un Islandese ( Testo) 

 



Modulo 2 

Il Positivismo ( dal Volume 3) 

Il Realismo 

 

Modulo 3 

Il Naturalismo 

Il Verismo 

 

Modulo 4 

Giovanni Verga 

➢ La vita 
➢ Il pensiero  
➢ Il ciclo dei Vinti 
➢ Le opere 
➢ Nedda ( Testo) 

 
➢ Vita dei campi   

➢ L’amante di Gramigna 

➢ Rosso Malpelo (Testo) 
➢ I Malavoglia 
➢ Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita (Testo) 
➢ Mastro-don Gesualdo “La morte di Mastro don Gesualdo” (Testo) 
➢ Novelle rusticane “La roba” (Testo) 

 

Modulo 5 

Il Decadentismo 

➢ Dal Positivismo al decadentismo storico 
➢ Fondamenti filosofici del decadentismo 
➢ Aspetti fondamentali della poetica decadente 
➢ Modelli e figure dell’intellettuale decadente 

 

Il Simbolismo  

L’Estetismo 

Il Futurismo “ Il manifesto del Futurismo” (Testo) 
 

  



Modulo 6 

Gabriele D’Annunzio 

➢ La vita 
➢ Il pensiero e la poetica 
➢ Le opere 
➢ Il Piacere  

➢ Il conte Andrea Sperelli (Testo) 
➢ Le vergini delle rocce 
➢ Il programma del superuomo.(Testo) 
➢ Alcyone 
➢ La pioggia nel pineto (Testo) 

 

Modulo 7 

Giovanni Pascoli 

➢ La vita 
➢ Il pensiero 
➢ La poetica del “fanciullino” 
➢ Le opere 
➢ Il Fanciullino 

➢ Il fanciullino che è in noi ( Testo) 
 
➢ Myricae 

➢ Lavandare ( Testo)  

➢ X Agosto (Testo) 
➢ Novembre(Testo) 
➢ Il lampo(Testo) 
➢ Il tuono(Testo) 
➢ Temporale (Testo) 

 
 

Modulo 8 

Italo Svevo 

➢ La vita 
➢ Il pensiero e la poetica 
➢ Le opere 
➢ Una vita 

➢ Senilità 

➢ La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”, “ Augusta” (Testi) 
 
 
 
 



 

Modulo 9 

Luigi Pirandello 

➢ La vita 
➢ Il pensiero e la poetica 
➢ Le opere 
➢ L’Umorismo 

➢ Novelle per un anno 

➢ Il treno ha fischiato(Testo) 
➢ Ciaula scopre la luna ( Testo) 
➢ La patente ( Testo)  
➢ La carriola(Testo)  
➢ Il fu Mattia Pascal 

➢ L’amara conclusione: “ Io sono il fu Mattia Pascal” ( Testo) 
➢ L’itinerario di uno scrittore sperimentale 
➢ Uno nessuno e centomila 

➢ Così è se vi pare 

 
La Divina Commedia : struttura e caratteri generali del paradiso dantesco 

 
                                                            Educazione civica 

 
➢ La Costituzione repubblicana del 1948, il Diritto Internazionale, l’Unione Europea 

 

➢ Umanità ed Umanesimo, La condizione di vita dei carusi nella Sicilia della seconda 
metà dell’Ottocento attraverso le novelle di G Verga e L. Pirandello “ Rosso Malpelo” e 
“ Ciaula scopre la luna”. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

l’intreccio
l’atmosfera

dell’Ottocento

ll’Ermetismo



l’interazione

l’esperienza

dell’ambiente.

l’uso

dell’epoca.

l’atmosfera

METODI MEZZI E STRUMENTI STRUMENTI DI VERIFICA 

✓ Lezioni frontali 
✓ metodo induttivo 
✓ metodo deduttivo 
✓ metodo analitico-globale 
✓ metodo globale-analitico 
✓ ricerca 
✓ riflessione 
✓ ricerca 

✓ Libri di testo 
✓ mappe concettuali 
✓ mappe interattive 
✓ schemi 
✓ grafici 
✓ documenti 
✓ presentazioni in power-point 
✓ filmati  

✓ Colloqui frontali;  
✓ conversazioni collettive; 
✓ conversazioni e dialoghi 

guidati; 
✓ analisi del testo 
✓ costruzione di mappe; 
✓ elaborati scritti. 

 

Il Docente 

Prof.ssa Giuseppa Marino 



 
I.I.S.S. “SEBASTIANO MOTTURA” 

                   CALTANISSETTA 

 
ATTIVITÀ DIDATTICO-DISCIPLINARE 

 
CLASSE V sez. H    LICEO SCIENZE APPLICATE 

AREA: STORICO - SOCIALE 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIUSEPPA MARINO 

QUADRO ORARIO: 2 ORE SETTIMANALI 

ORE SVOLTE AL 15/5: 57 ORE FINO AL 15 MAGGIO SU N. 66 PREVISTE DAL PIANO DI 

STUDI. 

CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO 1: ECONOMIA E DEMOGRAFIA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

• La seconda rivoluzione industriale 

• L’andamento demografico 

           MODULO 2 : UN NUOVO SECOLO 

• La belle Epoque e le sue contraddizioni 

• L’età dell’imperialismo 

• L’età giolittiana 

MODULO 3: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione bolscevica in Russia 

MODULO 4: IL MONDO IN CRISI  

• Il declino dell’Europa 

• La crisi in Italia e le origini del fascismo 

MODULO 5: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

• La dittatura fascista 



• La dittatura nazionalsocialista 

MODULO 6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Educazione civica 

 

L’ordinamento dello Stato  

L’Organizzazione delle Nazioni Unite e le aziende specializzate  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

✓ Conoscono i caratteri 
fondamentali della 
civiltà e della cultura 
dalla seconda metà 
dell’Ottocento agli anni 
‘50  

✓ Conoscono la 
periodizzazione 
secondo aspetti 
convenzionali (date ed 
eventi dalla seconda 
metà dell'Ottocento agli 
anni ‘50 

✓ Conoscono la 
periodizzazione 
secondo aspetti 
demografici, socio-
economici e politici 

✓ Conoscono concause e 
nessi causali nell'analisi 
di un evento 

✓ Interpellano ed 
interpretano le fonti 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche 

✓ Comprendono il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici 

✓ Riconoscono le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio-
economico 

✓ Comprendono il 
cambiamento in 
relazione agli 
usi, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con 
l’esperienza 
personale 

✓ Leggono, anche 
in modalità 
multimediale, le 
diverse fonti 
storiche 

✓ Osservano gli 
eventi storici nl 
tempo e nello 
spazio 

✓ Collocano nel 
tempo e nello 
spazio i 
principali 
fenomeni 
culturali 

✓ Identificano 
elementi di 
confronto tra 
aree geografiche 
e periodi diversi 

✓ Comprendono il 
cambiamento in 
relazione agli 
usi, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con 
l'esperienza 
personale 

✓ Riconoscono le 
eredità storiche 
del sistema 
produttivo 

✓ Individuano i 
principali mezzi 
e strumenti 
dell'innovazione 



tecnico-
scientifica 

✓ Identificano i 
diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione 
sociale (persona, 
famiglia, 
società, Stato) 

 

METODI MEZZI E STRUMENTI STRUMENTI DI VERIFICA 

✓ Lezioni frontali; 

✓ metodo induttivo; 

✓ metodo deduttivo; 

✓ metodo analitico-
globale; 

✓ metodo globale-
analitico; 

✓ ricerca; 

✓ riflessione. 

✓ Libri di testo; 

✓ mappe 
concettuali; 

✓ mappe 
interattive; 

✓ schemi; 

✓ grafici; 

✓ documenti; 

✓ presentazioni 
in power-
point; 

✓ filmati.  

✓ Colloqui frontali;  

✓ conversazioni 
collettive; 

✓ conversazioni e 
dialoghi guidati; 

✓ analisi del testo 

✓ costruzione di mappe; 

✓ elaborati scritti. 

 

 

Il Docente 

 Prof.ssa Giuseppa Marino 

 



Programma  svolto di Informatica  
5H A.S.  2024-2025 

 
Teoria della computazione 
Sistemi e modelli, caratteristiche e comportamento di un sistema, classificazione dei sistemi, 
rappresentazione dei sistemi: i modelli, classificazione dei modelli. Teoria degli automi: cosa sono gli 
automi, gli automi a stati finiti, come si rappresentano gli automi, il diagramma degli stati, le tabelle di 
transizione, gli automi riconoscitori. 
I sistemi operativi 
Classificazione, tipologia, struttura onion skin, il nucleo e gli altri livelli. 
Teoria della calcolabilità Problemi, algoritmi e modelli computazionali, un modello computazionale: la 
macchina di Turing. Intelligenza artificiale e reti neurali, cos'è l'intelligenza artificiale, intelligenza 
artificiale forte e debole, il contributo di Turing, il test di Turing, intelligenza artificiale, informatica e 
robotica, i sistemi esperti, le reti neurali, la logica fuzzy, costo e qualità di n algorit1mo.  
Il linguaggio HTML e il i linguaggi del web 
Regole e struttura del linguaggio HTML, creazione di pagine web con I'inserimento di link, immagini, 
tabelle, form ed elenchi numerati e non numerati. Cenni ai linguaggi Java e Javascript, caratteristiche e 
differenze. 
 Infrastrutture di rete 
 Reti di computer e il networking. Concetto di rete di computer, Reti Client-Server, multipunto (broadcast) 
e punto a punto. Classificazione delle reti per estensione (Lan, Man, Wan, Gan) cd in base alla topologia 
(stella, bus, anello, albero, magliate); protocolli di comunicazione, il modello ISO/OSI; i mezzi trasmissivi, 
i connettori di rete, gli indirizzi IP. Il protocollo HTPP ed FTP. Internet e la sicurezza delle comunicazioni 
in rete.  
Internet e i suoi servizi 
 Intranet, Extranet: IP Address (statico e dinamico), Url, Isp, Servizio DNS, Server Web, World Wide Web, 
Posta elettronica, Motori di ricerca, Cloud Computing, Crittografia, virus informatici, hacker e cracker, 
Firewall, Privacy, la Netiquette, firma elettronica e firma digitale.  
Da svolgere dopo il 15 maggio 
Architettura per il web, struttura e rappresentazione, Hosting e Housing, eseguire ricerche nel www. 
pubblicare un sito, Css, dal web 1.0 al web 4.0, realtà virtuale e realtà aumentata, differenze, Internet delle 
cose(10T), Big Data, industria 4.0. 
 L'informatica giuridica nella società digitale: la tutela giuridica del software, software e licenze, la 
Privacy e il trattamento dei dati, il codice dell'amministrazione digitale(CAD), lo SPID. 
 
Educazione civica: 
I quadrimestre 
La cittadinanza europea. 
La privacy ed il codice dell’amministrazione digitale 
Creazione di pagine web in HTML. 
 
II quadrimestre  

L’intelligenza artificiale, realtà virtuale e realtà 

Creazione di pagine web in html. 
 
 



CLASSE: V H indirizzo Liceo Scientifico opz. “Scienze Applicate”

 

 

 

 

 

 I fondamenti dell’etica e della morale

 

 

 

 

 L’eutanasia
 

 

 

 

 Legge sull’Aborto in Italia
 

 –
 

 

 

 

 

 



Modulo antropologico: il valore e dignità della persona umana. I diritti umani e la gestione della “polis”:

 

 

 

 L’omosessualità
 

 

Modulo l’ambiente e il creato

 

l’uomo

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

 

 

ell’Orientamento

 I principi dell’opzione fondamentale della libertà
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

dell’insegnante.
 

 

 

 L’incontro
alunni/e con l’insegnante,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘SEBASTIANO MOTTURA’

’A

Dall’analisi

Dall’impegno
l’interesse l’approfondimento

l’intero dall’inizio dell’anno,
dell’arte l’anno

 

• 
• 
• L’architettura
• 
• 
• 



• 
• 
• L’800
• L’architettura
• 
• 
• 
• 
• 
• L’art
• L’espressionismo
• 
• 
• 
• 
• 
• L’architettura



I.I.S.S.  “S. MOTTURA”

–

Capacità motorie: l’apprendimento e d il controllo motorio; la creatività ed il movimento

Salute, benessere e sicurezza: l’alimentazione sportiva; primo soccorso; interventi nelle urgenze ed 

L’INSEGNANTE



“S. MOTTURA” –

–

 

Modulo: Chimica 

• Tavola periodica propriet . 

• Ibridizzazione del Carbonio. 

• Il carbonio come molecola fondamentale della vita. 

• Gli idrocarburi alifatici saturi ed insaturi. 

• Gli idrocarburi aliciclici. 

• Gli idrocarburi aromatici. 

• Caratteristiche dell'anello benzenico. 

• Regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi. 

• La stereoisomeria definizione. 

• L'isomeria di catena ed isomeria geometrica. 

• Gli idrocarburi policiclici aromatici. 

• Le principali reazione degli idrocarburi. 

• Le reazioni di addizione. 

• Le reazioni di alogenazione. 

• I gruppi funzionali caratteristiche. 

• Gli acidi carbossilici formazione 

• Gli Alcoli formazione. 

• Formazione degli Eteri e degli Esteri. 

• Le ammine primarie, secondarie e terziarie. 

• Le Ammidi loro formazione. 

• Le Aldeidi  loro formazione. 

• I chetoni  loro formazione. 

• I fenoli  loro formazione. 

• Derivati alchilici alogenati degli alcoli. 

 

MODULO:  BIOCHIMICA 

 

• La chiralit  nei monosaccaridi - Le proiezioni di Fischer. 

• Le strutture piranosiche e furanosiche. 

• La formazione  dei disaccaridi. 

• I polisaccaridi: struttura chimica dei pi  importanti polisaccaridi. 

• Struttura degli amminoacidi naturali 

• Propriet  acido base degli amminoacidi. 

• Il legame peptidico 

• Formazione delle proteine e loro struttura primaria 

• Struttura secondaria delle proteine. 



• Struttura terziaria e quaternaria. 

• I lipidi: caratteristiche chimiche e formazione. 

• Nomenclatura dei trigliceridi 

• Le reazioni dei trigliceridi. 

• La reazione di saponificazione dei trigliceridi. 

• I fosfolipidi. Struttura della membrana cellulare. 

• Struttura delle cere, dei terpeni. 

• Struttura chimica degli steroidi. 

• Struttura generale degli acidi nucleici. 

• Struttura chimica dei nucleotidi. 

• La struttura primaria del DNA. 

• La struttura secondaria del DNA - La doppia elica. 

• La replicazione semiconservativa del DNA 

• Gli acidi ribonucleici. 

• Differenze sostanziali tra DNA ed RNA. 

• Composizione chimica dell'RNA. 

• Altri nucleotidi importanti in biologia: Il NAD ed il FAD. 

• Il metabolismo dei carboidrati. 

• Le vie metaboliche: catabolismo e anabolismo 

• La struttura dei mitocondri - Le stazione energetiche della cellula 

• La glicolisi - Reazioni chimiche che la caratterizzano. 

• Il Ciclo di Krebs 

• La fosforilazione ossidativa. 

• La catena di trasporto degli elettroni -  NAD, FAD ed ATP. 

• Il rendimento energetico della respirazione cellulare. 

• La fermentazione. 

• I virus caratteristiche e struttura. 

• Ciclo litico e ciclo lisogeno dei virus. 

• Virus ad RNA  e trascrittasi inversa. 

• Batteri ed i vettori plasmidici. 

• Biotecnologie: Enzimi di restrizione e DNA-ligasi. 

• Tecnologia del DNA ricombinante. 

• Sonde di DNA ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. 

• Uso della PCR (Polymerase Chain Reaction) per amplificazione frammenti di DNA 

Scienze della Terra – da completare dopo il 15 maggio 

• Definizione e dibattito scientifico sull'Antropocene. 

• Dinamiche geologiche, climatiche e biologiche dell'Antropocene. 

• Effetti dell’attivit  antropica: cambiamenti climatici, perdita di biodiversit , 

urbanizzazione, inquinamento globale. 

 



–

–

• 
• 
• 

- “Elegy written in a country churchyard”
• 

- “Preface to Lyrical Ballads”
- “I Wondered alone as a cloud”

• Samuel Taylor Coleridge and the  romantic concept of “Imagination”
• 

- “Frankenstein”

–

• 
• 
• 

- “Oliver Twist”
• 

- “The strange case of Dr. Jakill and Mr. Hyde
• 

- “The Picture of Dorian Gray”

–

- “Dubliners”
- “Ulysses”

- “Animal Farm”
- “Nineteen Eighty Four”



–

• 
“The Europian Union’s story”

• 

• 

“I have a dreams”: the Martin Luther King’s





(delibera del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2024, punto 6.1 dell’OdG Verbale n. 
–

• 
2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente 

• Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che 

scuna disciplina, compresa l’educazione civica. Un voto inferiore a sei decimi per l’ed. 
civica comporta l’istituto della sospensione del giudizio (D.Lvo. n. 17 del 13/04/2017 modificato dall’art. 6 c.2bis 

. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione 
civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il 
progetto d’istituto di cui all’articolo 14, comma 7 del 
situazioni dovute all’emergenza pandemica, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’arti
122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

• L’ammissione degli studenti del V anno all’esame di Stato è regolamentata dai seguenti requisiti:

• Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di 
cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Nonostante l’impegno della scuola e le continue sollecitazioni

un massimo di cinque insufficienze rientra nell’istituto della 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985-12-16;751


 

 

 

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento 

l’istituto della 
modificato dall’art. 6 c.2bis della Legge n. 



L’alunno ignora gli argomenti proposti; non svolge le prove scritte/pratiche/grafiche; 

L’alunno non conosce gli argomenti trattati; avvia processi di svolgimento delle 

L’alunno ha conoscenze estremamente frammentarie sui temi proposti; commette 

L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e confuse; la comprensione dei temi 

L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; 

L’alunno conosce i concetti base della 
procedurali; l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità 

L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le procedure con 

usa in modo appropriato, rendendo l’esposizione abbastanza fluida; abilità adeguate

L’alunno ha conoscenze complete; applica le procedure senza incertezze; sa 

L’alunno ha conoscenze complete e approfondite, acquisite attraverso processi di 

L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le 

situazioni complesse. L’esposizione è fluida con utilizzo di un lessico ricco e 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO1 
(in presenza e a distanza) 

«Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa» (art. 4, c. 5, del d.P.R. n. 122 del 2009). 
 

 

 

 

 

 Ruolo all’interno della classe
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno 
nell’esecuzione dei compiti assegnati

 

 

 

 

 

 Ruolo all’interno della classe
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno nell’esecuzione dei compiti 

 

1 Approvata dal Collegio dei Docenti in data 28.10.2024 (Verbale n. 3, punto 6.2 all’OdG). 



 

 

 

 

 Ruolo all’interno della 
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno nell’esecuzione dei compiti 

 

 

 

 

 

 Ruolo all’interno della classe
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno nell’esecuzione dei 

 

 

 

 

 

 Ruolo all’interno della 
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno nell’esecuzione dei 

 

presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’annparte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico D.Lvo. n. 17 del 13/04/2017 modificato dall’art. 6 c.2bis della all’esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.



 

 

 

 

 all’interno della classe
 

 

 

 

 

 

 

 ’alunno nell’esecuzione dei compiti assegnati

Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'assegnazione del voto di condotta allo studente non 
comporta necessariamente il riscontro pedissequo di tutti gli indicatori prescritti nel corrispondente voto da 
attribuire, ma basta la corrispondenza di almeno uno o due di essi. 

dell’OdG).



Criteri per l’attribuzione del credito 





–
–



3A)Puntualità nell’analisi 





l’argomentazione



dell’eventuale 



lineare dell’esposizione









Preparazione all’esame: simulazioni prima prova scritta, seconda prova 

Il colloquio orale sarà presumibilmente svolto l’ultima settimana di maggio 2025.















𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 1 + 𝑐𝑥 + 2
 

𝑓(1) = 16   ;    𝑓(2) = 124   ;    𝑓 (12) = 815
 





















N. Cognome Nome Ruolo FIRME 

 

1 GIULIANA VINCENZO 
Docente di Religione 

Cattolica 
  

2 DI MARIA CALOGERO 

Docente di 

EDUCAZIONE CIVICA 

Scienze Naturali 

  

3          MARINO    GIUSEPPA 
Docente di Lingua e Let. 

Italiana e storia 
 

4 FONTI 
TIZIANA 

MICHELA 

Docente di Lingua e 

Cultura Straniera 

(Inglese) 

  

5 FERLISI GIUSEPPE Docente di Filosofia   

6 FORNASERO 
RENATO 

LUIGI 
Docente di Matematica   

7 SALAMANCA 
DANIELA 

DOMENICA 
Docente di Informatica   

8 FIORINO MICHELE Docente di Fisica   

9 BATTAGLIA 
ROSARIO 

MARCO 

Docente di Disegno e 

Storia dell'Arte 
  

10 SARDO FERNANDO 
Docente di Scienze 

Motorie e Sportive 
  

11 PIRRIATORE GIUSEPPE Docente di sostegno    

12 SICARI LAURA Docente di sostegno  

13 DI BENEDETTO LAURA Rappresentante genitori  

14 PANZICA VALENTINA Rappresentante genitori   

15 CANCEMI SALVATORE Rappresentanti alunni  

16 FASCIANELLA STEFANO Rappresentanti alunni  


