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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
 

La classe 5G è formata da diciotto studenti, nove ragazze e nove ragazzi, corretti ed educati, pur con qualche 

elemento più vivace; il clima sereno e accogliente, creatosi nel corso del tempo, ha permesso la piena e veloce 

integrazione nel gruppo iniziale di una studentessa, inserita all’inizio del quarto anno di corso, e l’instaurarsi 

di relazioni positive, improntate al dialogo e alla collaborazione, sia con i docenti sia tra compagni.  

Anche il rapporto scuola-famiglia è sempre stato caratterizzato da una sinergia di intenti che ha contribuito a 

favorire negli studenti la fiducia nei docenti e l’attitudine all’ascolto. 

Nel triennio generalmente gli alunni hanno dimostrato interesse per le diverse proposte didattiche e una 

crescita sul piano del metodo di studio e del rendimento scolastico, anche grazie alla continuità didattica nella 

classe per la maggior parte del corpo docente: solo per le discipline di Disegno e Storia dell’Arte e Religione 

la 5G ha cambiato insegnante rispettivamente nel quarto e nel quinto anno di corso, mentre l’insegnamento di 

Matematica e Fisica e Storia e Filosofia è stato unificato a partire dal quarto anno. Nonostante il 

miglioramento globale rispetto ai livelli di partenza, tuttavia per alcuni studenti, più timidi e riservati, si è 

continuata a registrare fino alla fine del percorso didattico una partecipazione piuttosto passiva al dialogo 

educativo. 

In particolare nel corrente anno scolastico la frequenza, tranne in casi isolati, è risultata nel complesso 

regolare, mentre eterogeneo è il quadro della classe per ciò che riguarda le competenze acquisite: pochi 

elementi hanno mantenuto un impegno serio e costante, supportato da alta motivazione e frequenza assidua; 

ciò ha consentito loro di adottare un approccio critico ai contenuti,  di sviluppare buone  competenze, e in 

qualche caso ottime, nei diversi ambiti disciplinari, in particolare nelle discipline di indirizzo; la maggior parte 

degli studenti, alcuni dei quali dotati di intuito e apprezzabili capacità logiche, a causa di uno studio 

discontinuo e più superficiale, finalizzato spesso solo alle verifiche, ha raggiunto risultati solo discreti. Infine 

un terzo gruppo è composto da alcuni elementi particolarmente emotivi e insicuri, talora con lacune di base 

pregresse non del tutto colmate, che, nonostante l’impegno regolare, si attestano su un livello appena 

sufficiente, rivelando maggiori difficoltà soprattutto nell’applicazione delle conoscenze. 

Nel complesso comunque tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi programmati dal Consiglio di classe 

e hanno compiuto un percorso di miglioramento, ciascuno rispetto ai propri livelli di partenza, sviluppando 

un’autoconsapevolezza nel riconoscimento dei personali limiti su cui lavorare e dei punti di  forza da 

valorizzare. 

.   
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In sintonia con la programmazione iniziale del Consiglio di classe e in coerenza con gli obiettivi 

formativi prioritari del PTOF, ciascun docente, tenendo presente lo sviluppo armonico della personalità 

degli studenti, ha perseguito i seguenti obiettivi:  

 

a) obiettivi comportamentali 

 fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, sulla fattiva 

cooperazione, sulla solidarietà e sulla tolleranza; 

 collaborare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica; 

 svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell'attività didattica; 

 sapersi orientare in modo consapevole nella vita sociale, riconoscendo diritti e doveri propri 

e altrui; 

 porsi in modo critico e responsabile di fronte alla crescente quantità di informazioni e di 

sollecitazioni esterne. 

 

b) obiettivi formativi 

 acquisire un metodo di studio autonomo, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali; 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e 

i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e culturale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità; 

 essere consapevoli del proprio ruolo all’interno della collettività, riconoscendo il valore dei 

propri e degli altrui diritti nel rispetto delle regole; 

 essere consapevoli del personale processo formativo (progressi compiuti e difficoltà 

incontrate) in prospettiva di un’educazione permanente. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E FORMATIVI RAGGIUNTI 



 6  

 
METODI  

Sono indicati i metodi e gli strumenti adottati nell’ambito delle diverse discipline: 
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LINGUA E LETTER. 
ITALIANA 

X X  X  X   

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

X   X     

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

X     X   

STORIA X     X   

FILOSOFIA X     X   

MATEMATICA X  X    X  

FISICA X X X    X  

SCIENZE NATURALI X X X      

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X    X   

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X  X    Lezione pratica 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

X X    X X  

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X    X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
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STRUMENTI 

DISCIPLINA 
L

ib
ro

 d
i 

te
st

o 

A
p

p
u

n
ti

 e
 d

is
p

en
se

 

L
im

 

A
rt

ic
o

li
 d

a 
q

u
o

ti
d

ia
n

i 
e 

ri
v

is
te

 

S
u

ss
id

i 
m

u
lt

im
ed

ia
li

 

V
id

eo
 c

o
n

fe
re

n
ze

 

A
u

d
io

le
zi

on
i 

C
la

ss
i 

v
ir

tu
a

li
   

A
lt

ro
 (

sp
ec

if
ic

a
re

) 

LINGUA E LETTER. 
ITALIANA 

X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

X X X X X   X  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

X X X  X   X  

STORIA X    X X    

FILOSOFIA X    X X    

MATEMATICA X X X  X   X  

FISICA X X X  X   X  

SCIENZE NATURALI X X X  X     

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X         

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X    X   X  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 X  X X   X  

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X X X       X  
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti /20 

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

1 

- Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a individuare i 
concetti chiave e commette molti errori nell’individuare le relazioni tra questi; 

- Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto; 
- Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto 

 
0-1 

2 

- Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo incompleto i 
concetti chiave e/o commette qualche errore nell’individuare le relazioni tra questi 

- Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato  
- Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori 

 
1.25-2.5 

3 

- Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua i concetti chiave e 
le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con qualche incertezza 

- Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente 
- Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza 

 
2.75-3.75 

4 

- Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i concetti chiave e 
le relazioni tra questi in modo pertinente 

- Identifica e interpreta i dati correttamente 
- Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione 

 
4-5 

Individuare 
Conoscere i 
concetti matematici 
utili alla soluzione. 
Analizzare possibili 
strategie risolutive e 
individuare la 
strategia più adatta 

1 

- Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non adeguate alla 
risoluzione della situazione problematica  

- Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare 
- Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici 

 
0-1.25 

2 

- Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione della 
situazione problematica  

- Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà 
- Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti matematici  

 
1.5-3 

3 

- Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più efficaci per la 
risoluzione della situazione problematica 

- Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto 
- Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se manifesta qualche 

incertezza  

 
3.25-4.75 

4 

- Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per la risoluzione 
della situazione problematica 

- Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con abilità 
- Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici  

 
5-6 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari 

 

1 

- Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto 
- Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti matematici 

in modo errato e/o incompleto 
- Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo  

 
0-1 

2 

- Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato 
- Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti matematici 

in modo solo parzialmente corretto 
- Esegue numerosi errori di calcolo 

 
1.25-2.5 

3 

- Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con qualche 
imprecisione 

- Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli strumenti 
matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato 

- Esegue qualche errore di calcolo 

 
2.75-3.75 

4 

- Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo 
- Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti matematici 

con abilità e in modo appropriato 
- Esegue i calcoli in modo corretto e accurato 

 
4-5 

Argomentare 
Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della 
strategia risolutiva, 
i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo 
e la coerenza dei 
risultati al contesto 
del problema 

1 

- Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia risolutiva 
- Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi fondamentali del 

processo risolutivo 
- Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del 

problema 

 
0-0.75 

2 

- Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva 
- Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso i passaggi 

fondamentali del processo risolutivo  
- Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in modo 

sommario 

 
1-2 

3 

- Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva 
- Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche incertezza i 

passaggi del processo risolutivo 
- Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

 
2.25-3 

4 

- Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia risolutiva 
- Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi 

fondamentali del processo risolutivo 
- Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del 

problema 

 
3.25-4 
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Griglia di valutazione della prova orale 
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Al fine di verificare l’andamento del processo educativo, assecondando i ritmi di apprendimento 

degli studenti per il conseguimento degli obiettivi, le prove di valutazione nell’ambito delle diverse 

discipline sono state frequenti e si sono differenziate in: 

 verifiche formative volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo didattico seguito; 

 verifiche sommative periodiche e finali per l’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi 

programmati. 

Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

 analisi e compilazione di documenti;  

 prove scritte (elaborati in lingua italiana e straniera, traduzioni, risoluzioni di problemi, 

relazioni etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale; 

 prove ed esercitazioni pratiche; 

 altro (specificare) ___________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione consultabili sul sito web della scuola (sezione “Curricoli 

d’Istituto”). 

Valutazione 

Il Consiglio di classe, nell’esprimere le valutazioni relative agli studenti, ha tenuto conto:  
 

 del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali; 

 dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

 dell’impegno manifestato dallo studente, anche durante le attività di recupero; 

 della partecipazione al dialogo educativo sia in presenza sia a distanza; 

 dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
 
Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Si rimanda alle programmazioni dei Dipartimenti, disponibili nel sito web dell’Istituto. 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti, disponibile nel sito web 

dell’Istituto. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
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Il Liceo “G. Keplero” nel dare attuazione alla L. 92/19 e alle Linee guida del DM 35/2020 ha 

integrato il curricolo di Istituto con l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

La normativa infatti, in assenza di indicazioni nazionali, ha demandato tale compito alle istituzioni 

scolastiche; il Collegio dei Docenti, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e didattica, ha 

quindi definito le tematiche da declinare nei vari anni di corso a partire dai nuclei concettuali 

individuati dal DM 35/2020.  

Le 33 ore annuali di Educazione Civica previste sono state svolte in compresenza, con rotazione 

oraria distribuita sulle diverse discipline curricolari, con regolare cadenza settimanale a cura dei 

docenti abilitati all’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presenti nell’organico 

dell’autonomia.  

Tale scelta è aderente al PTOF di Istituto nella valorizzazione delle risorse professionali interne, 

nel potenziamento dell’offerta formativa del Liceo scientifico e nella promozione degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari attraverso il RAV, con particolare riguardo allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

SINTETICA ILLUSTRAZIONE degli obiettivi didattici, delle modalità di insegnamento, degli 

strumenti utilizzati.  

Gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione sono stati definiti, rispettivamente nel curriculum 

dello studente e nella griglia allegati al PFOT d'Istituto, nel rispetto della legge n.92 del 20 agosto 

2019. 

Tema centrale dell'insegnamento dell'Educazione civica è il rapporto tra libertà e 

responsabilità. La responsabilizzazione dell'individuo è da intendersi come atteggiamento nei 

confronti dei propri atti, grazie alla conoscenza e alla comprensione critica del mondo: 

politica, diritto, diritti umani, cultura e culture, storia, media, economia, ambiente, sviluppo 

sostenibile.  

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22/5/2018 ha dato chiara indicazione in 

tal senso: “la competenza in materia di Cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. La competenza si fonda sulla conoscenza di concetti di fenomeni 

riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, le società, l'economia e la cultura”. 

La responsabilità del Cittadino si traduce anche nel modo di rapportarsi con le Istituzioni e 

con i componenti della Comunità, nel rispetto dei principi fondamentali di solidarietà sociale 

(art.2 Cost.), uguaglianza formale e sostanziale (art.3 Cost.) e di autoresponsabilità (artt.1 e 2 

c.c.).  

EDUCAZIONE CIVICA 
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Di conseguenza, gli obiettivi di apprendimento hanno mirato al perseguimento di competenze 

trasversali in una o più delle tre aree (Costituzione, Cittadinanza attiva/digitale e Sviluppo 

sostenibile), al fine di consentire agli studenti di implementare interazioni e sinergie fra nuclei 

tematici con riferimento anche ad altre materie: 

 favorire la Cittadinanza attiva e le competenze sociali e civiche di ogni studente; 

 conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani in ambito nazionale e sovranazionale; 

 orientare gli studenti in ambiti di realtà dove è tangibile l'evoluzione delle libertà (artt. 13 e 

21 Cost.) e dei diritti in correlazione a vari contesti: sociale, culturale, giuridico ed 

economico.  

Percorsi e strumenti: 

 Valorizzare l'importanza dei concetti di libertà e di autodeterminazione sia nella dimensione 

individuale che collettiva, tenendo conto che vi è un nucleo di diritti 

inviolabili/fondamentali (i diritti umani), sanciti nella Costituzione italiana, nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nella CEDU, nella CDFUE e negli obiettivi 

dell'Agenda 2030.  

 Valorizzare i principi dell'ordinamento democratico e pluralista: separazione dei poteri dello 

Stato, uguaglianza e solidarietà sociale, cardini non solo nel quotidiano vivere civile, ma 

anche nel corretto funzionamento delle Istituzioni pubbliche. 

STRUMENTI e MATERIALE DI STUDIO: 

 Esempi di realtà per favorire il ragionamento e l'interpretazione delle regole della vita 

sociale e il confronto su problematiche di particolare rilievo/interesse pubblico. 

 libro di testo (consigliato) di F. Faenza “Educazione civica”, Zanichelli editore; 

 testi normativi, dispense, sintesi, schede didattiche, slide, articoli e documentari e filmati di 

approfondimento, accesso ai contenuti dei siti istituzionali; 

 visite guidate e progetti anche a carattere interdisciplinare; 

 letture di approfondimento da fonti open source. 

 

EVENTUALI PERCORSI CON METODOLOGIA CLIL 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nella seguente tabella, nonché 

specificati per ore e per ogni singolo studente nel Curriculum dello studente disponibile sul sito 

dedicato curriculumstudente.istruzione.it. 

 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Corso Sicurezza  a.s. 21/22 

a.s. 22/23  

4 ore MIM DGSIP 

Panic-Giovani paure a.s. 21/22 30 ore Alt Academy 

Introduzione alla Bioetica a.s. 21/22 30 ore Università Lumsa 

La Relazione del Governatore: 
piano di comunicazione 

a.s. 21/22 26 ore Banca D’Italia 

Studenti Atleti di interesse 
nazionale 

a.s.21/22 

a.s. 22/23 

a.s. 23/24 

50 ore 

per a.s. 

MIM DGSIP 

Scuola estiva - Tre giorni di 
Matematica  

Settembre 2022 
 

15 ore Università La Sapienza  

Esperienza presso il 
dipartimento organi di senso  

a.s 22/23 20 ore Università La Sapienza 

Archaeo track a.s 22/23 25 ore Università Roma Tre 

Comunichiamo la scienza  a.s 22/23 30 ore Università Roma Tre 

Civica, Politica e Locale a.s 22/23 30 ore Municipio Roma XI 

Astronomia a scuola   a.s 22/23 20 ore Università Roma Tre 

Aiuto attività magazzino in 
farmacia 
 

a.s. 21/22 30 ore Farmacia Don Bosco 

Memoranda 2023 20/03/2023 - 19/04/2023 35 ore Municipio Roma XI 

Le discipline di base da una 
prospettiva biomedica 

Gennaio-maggio 2024 16 ore  Università Tor Vergata 

Pirandellianamente Febbraio - aprile 2024 30 ore Teatrinscuola  –  

Alt Academy 

 
 
 
 
 
 

PCTO 

http://curriculumstudente.istruzione.it/
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MODULI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO EFFETTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 
IN CORRELAZIONE CON LA RIFORMA DELL’ORIENTAMENTO  

(Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328) 
 

DENOMINAZIONE ENTE FORMATORE DURATA PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Next Generation EU Università Cattolica - 
Liceo Keplero 

15 ore 12 febbraio -15 
febbraio 2024 

Open days – Giornate di 
orientamento universitarie 

Università 15 ore 22 novembre 2023 – 
15 maggio 2024 

Giornata dell’ex studente: attività di 
mentoring con ex studenti 

Liceo Keplero 4 ore 30 novembre 2023 

Modulo di orientamento di 
Educazione Civica: la tutela della 
libertà personale nella realtà 
giudiziaria e forense 

Liceo Keplero – Unione 
Camere Penali Italiane 

10 ore 10 novembre 2023 - 
6 maggio 2024 

Laboratorio e visione dello 
spettacolo “L’uomo, la bestia e la 
virtù” 
(nell’ambito del PCTO 
“Pirandellianamente”) 

Liceo Keplero - 
Alt Academy  
(Teatro de’ Servi) 

10 ore 8 febbraio -16 febbraio 
2024 

Attività trasversale di cittadinanza 
attiva in collaborazione con il cinema 
Farnese  con visione del Film “Io 
capitano” e dibattito  

Cinema Farnese 5 ore 7 dicembre 2023 - 29 
febbraio 
2024  

 
Viaggio a Lisbona con visite ai siti di 
maggiore interesse culturale 

New Distance 8 ore 9 aprile - 12aprile 2023 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI ESTERNI DURATA 

Uscita didattica Mostra di Escher – Palazzo 
Bonaparte 

Arthemisia 
presso Palazzo Bonaparte 

17/11/2023 

Uscita didattica  Museo di Keats e Shelley a 
Piazza di Spagna 

The Keats - Shelley Memorial 
Association 

15/11/2023 

Giornata della 
memoria 

La Banalità del male Teatro Belli 25/01/2024 

Lezione di storia 
con esperto esterno 

Giacomo Matteotti Prof.ssa Norma Andriani 13/05/2024 

Gare Campionati di fisica OLIFIS 14/12/2023  

Gare  Giochi di Archimede UMI 30/11/2023 

PLS Masterclass Università Roma Tre 18/03/ 2024 

Progetto Centro Sportivo Scolastico Liceo Keplero a.s. 2023/24 

Progetto Performance “Per quieto 
morire” 

Avvocato Fiorella D’Arpino 08/03/2024 

Progetto  Matematica e Fisica per le 
eccellenze 

Liceo Keplero     02/05/2024- 
06/06/2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EVENTUALI NOTE RELATIVE AI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO 
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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
N° 

 
MATERIA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

1 Lettere Italiane  
 

Teresa Sindona 
 

2 Lettere Latine 
 

Teresa Sindona 
 

3 Storia 
 

Anna Romeo 
 

4 Filosofia 
 

Anna Romeo 
 

5 Lingua e Letteratura Inglese 
 

Paola Procacci 
 

6 Matematica 
 

Luisa Savastano 
 

7 Fisica 
 

Luisa Savastano 
 

8 Scienze Naturali 
 

Emanuela Lorenzetti 
 

9 Disegno e Storia dell’Arte 
 

Annamaria Mannarino 
 

10 Scienze Motorie e Sportive 
 

Silvia Pinacchio 
 

11 Educazione civica 
 

Marilena Casale 
 

12 I.R.C. 
 

Marco Capri 
 

    

 
Roma, 15/05/2024 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Roberto Toro 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 

Contenuti disciplinari delle singole materie 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5G  2023/24 

 

Docente: Teresa Sindona 

Storia e testi della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento.  

1. Il Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo. Il Romanticismo in Italia: la 

polemica tra classicisti e romantici. Milano, il “Conciliatore” e la questione della lingua.  

2. G. Leopardi: la vita, la personalità, la formazione culturale, l’ideologia, la poetica - Canti - 

Operette morali - Zibaldone 

Testi 

Giacomo Leopardi  

Dallo Zibaldone: 

“La teoria del piacere”,  

“Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

 “Parole poetiche” 

“Teoria del suono” 

“Indefinito e poesia” 

“La doppia visione” 

“La rimembranza” 

“Il giardino sofferente” 

   Canti:  

L’ultimo canto di Saffo  

L’infinito  

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta,  

Il Sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,   

La ginestra o fiore del deserto  (vv. 1- 51; 87-157; 297-317) 

Operette morali:  

Dialogo della Natura e di un islandese,  

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

Dialogo di Plotino e Porfirio  

Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie. (testo fornito dalla docente) 

3. L’età del Realismo in Europa. La Scapigliatura: l’origine del nome, caratteri generali, i 

modelli, i temi  - Positivismo e letteratura: il Naturalismo - Emile Zola: la politica, “Affaire 

Dreyfus” e il J’accuse, L’Assomoir. 
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 Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica, l’esordio dello scrittore, il Verismo e le 

nuove tecniche narrative. Le opere, il pensiero e la poetica – Eva, Vita dei campi, Novelle 

rusticane,  il ciclo dei Vinti. I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. 

Testi 

Emile Zola 

L’Assomoir: “L’alcol inonda Parigi” 

Giovanni Verga 

Prefazione a Eva (testo fornito dalla docente) 

Vita dei campi 

Fantasticheria, 

 Rosso Malpelo 

Novelle rusticane:  

Libertà,  

La roba 

I Malavoglia 

Prefazione a “I Malavoglia”: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

“L’inizio del romanzo: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” 

Mastro-don Gesualdo: 

“La tensione faustiana del self-made man” (I, capitolo IV) 

4. Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo: premesse storico culturali, la visione del mondo 

decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, 

Decadentismo e modernità -  Charles Baudelaire, I fiori del male.  

Il Decadentismo italiano -  Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica del Fanciullino, 

le opere poetiche con particolare riferimento a Myricae e Canti di Castelvecchio - G. 

D’Annunzio: la “vita inimitabile” e il mito di massa, la politica e l’impresa di Fiume, il 

pensiero e la poetica. I romanzi dall’esteta al superuomo: Il piacere, Il trionfo della morte, 

Le vergini delle rocce. Il teatro: La figlia di Iorio. La produzione poetica:  le Laudi e il 

panismo dell’Alcyone. 

Testi 

Charles Baudelaire 

I fiori del male  

L’albatro 

Da Lo spleen di Parigi: “ La perdita dell’aureola” 

Paul Verlaine 

Languore 
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Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: “La poetica pascoliana” 

Myricae  

Lavandare,  

X Agosto, 

L’assiuolo, 

Novembre 

Il lampo 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

Dalle Prose 

La grande proletaria s’è mossa  

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere  

“ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

“Una fantasia in bianco maggiore” 

Le vergini delle rocce 

“Il programma politico del superuomo” 

Alcyone  

La sera fiesolana   

La pioggia nel pineto 

5. Il primo Novecento e la crisi delle certezze tradizionali: i riflessi sul romanzo europeo del 

Novecento – Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica. I romanzi e l’evoluzione 

dell’inetto: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. - L. Pirandello: la vita, il pensiero e la 

poetica. Le opere: l’Umorismo, Novelle per un anno, i romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, 

nessuno e centomila. - Il teatro: dal teatro grottesco alla rivoluzione del metateatro: Il 

berretto a sonagli, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV.   

Microsaggio: il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce.  

Approfondimento: la donna e la parabola dell’inetto nei tre romanzi di Svevo. 

Testi 

Italo Svevo 

 

Una vita: “Le ali del gabbiano” 

Senilità: “L’addio ad Angiolina” – “La trasfigurazione di Angiolina” 

La coscienza di Zeno: lettura integrale autonoma del romanzo assegnata per le vacanze 

estive 2023. 
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Analisi dei seguenti passi dal libro di testo: 

“La morte di mio padre” 

“La salute« malata» di Augusta” 

 “La profezia di un’apocalisse cosmica”: la pagina conclusiva del romanzo. 

 Luigi Pirandello 

Dal saggio L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale” 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  

Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal   

“Premessa seconda: Maledetto sia Copernico!” (testo fornito dalla docente) 

“Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” di Anselmo Paleari” 

“Non saprei proprio dire ch’io mi sia”: la conclusione del romanzo. 

 Uno, nessuno e centomila 

“Nessun nome”: la conclusione del romanzo. 

Maschere nude: il teatro 

L’uomo, la bestia e la virtù (lettura integrale, visione dello spettacolo, partecipazione al 

contest “Recensiamo 2024-Pirandellianamente) 

Da Così è (se vi pare): Ecco come parla la verità 

Da Enrico IV: il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

Lettura integrale a scelta dello studente di una delle seguenti opere teatrali: Il berretto a 

sonagli, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV.   

"Così è (se vi pare)" di Giulio Bosetti:  https://www.youtube.com/watch?v=hIwfg7WWGVw 

Franz Kafka, La metamorfosi (lettura autonoma assegnata per le vacanze estive 2023)     

6.  Le avanguardie storiche - Caratteri generali del Futurismo e  del Crepuscolarismo. Guido 

Gozzano: la demistificazione della poesia, il ribaltamento del modello dannunziano, le 

innovazioni formali.  

Testi 

Filippo Tommaso Marinetti  

 - Primo manifesto del Futurismo 

 - Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Guido Gozzano: Totò Merumeni 

7. La poesia del Novecento: “Novecentismo”, l’Ermetismo e la lezione di Ungaretti, 

“Antinovecentismo” e la lezione di Saba - Umberto Saba, la psicanalisi e la “poesia onesta”, 

“Il canzoniere” - Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere,  la poetica e la raccolta L’ Allegria  

Testi 

https://www.youtube.com/watch?v=hIwfg7WWGVw
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Umberto Saba 

Il Canzoniere,  

Amai 

Trieste 

Secondo congedo (testo fornito dalla docente) 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

Il teatro degli Artigianelli 

Giuseppe Ungaretti  

 L’Allegria: 

 Il porto sepolto  

I fiumi  

Veglia  

San Martino del Carso  

Soldati 

Mattina 

8. La poesia del Novecento: la linea “metafisica” di Eugenio Montale da Ossi di seppia a 

Satura. Il male di vivere, l’aridità, il ruolo della poesia e dei valori umanistici.*  

Testi 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia*  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto*  

Spesso il male di vivere*  

La bufera e altro: Il sogno del prigioniero* 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale*        

9. Tendenze narrative  e produzione saggistica del secondo dopoguerra. 

Testi 

Pier Paolo Pasolini da Scritti Corsari: “Il potere della televisione” (Acculturazione e 

acculturazione),“Che cos’è questo golpe? Io so”(Il romanzo delle stragi), L’articolo delle 

lucciole (il vuoto di potere in Italia) . Lettura autonoma assegnata per l’estate 2023 e 

riferimenti durante l’anno scolastico. 

Primo Levi, da Se questo è un uomo: ”L’arrivo nel lager” (lettura integrale con discussione 

in classe assegnata negli anni scolastici precedenti) 

da Il sistema periodico: “Carbonio” (lettura autonoma assegnata per le vacanze estive 

2023)*. 
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Beppe Fenoglio, Una questione privata (lettura integrale con discussione in classe assegnata 

negli anni scolastici precedenti) 

Leonardo Sciascia: letteratura e impegno civile, la riflessione sul potere, etica e scienza, il 

“giallo problematico”. 

 La scomparsa di Majorana; Affaire Moro (letture integrali) 

10. Dante Alighieri, Paradiso. Prerequisiti: Il pensiero politico e l’ideologia religiosa, 

l’interpretazione figurale, la concezione della storia e il sincretismo culturale, geografia e 

cosmologia della Commedia. Struttura e caratteri della terza cantica.  Analisi dei seguenti 

canti del Paradiso: I, III, VI, XI (sintesi), XVII*, XXXIII*  

 

Gli argomenti con asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio.  

 

Libri di testo in adozione 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I Classici nostri contemporanei – Edizione 

Nuovo Esame di Stato, voll. 4, 5.1, 5.2, 6, Paravia 

 Dante, Divina Commedia, edizione integrale a c. di F. Gnerre, Petrini (testo consigliato). 

 

 

 

La docente 

Teresa Sindona 

 

Roma, 15 maggio 2024 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE 5G  2023/24 

Docente: Teresa Sindona 

 

Ovidio, Le metamorfosi. 

L’età Giulio-Claudia 

La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Nerone. La vita culturale: intellettuali e potere. 

Fedro e la tradizione della favola. 

Fabulae I, 1: Il lupo e l’agnello. Un esempio di sopruso. T3.2 (in traduzione) 

Fabulae I,2 : Le rane chiedono un re. T3.3(in traduzione) 

Appendix Perrottina 15  Una fabula Milesia: la vedova e il soldato. T.3.6(in traduzione) 

Seneca  

La vita, le opere, i temi, Seneca tra potere e filosofia, lingua e stile.  

Apokolokýntosis: La morte di Claudio T1.2 (in traduzione) 

De brevitate vitae:Vita satis longa T4.2 (in lingua latina)  

Epiststulae morales ad Lucilium, 1: Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita, 

T4.3, (in lingua latina) 

Epiststulae morales ad Lucilium, 47 

- Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità, T3.2(in lingua latina) 

- Condizione degli schiavi T3.3  (in lingua latina) 

- Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna T3.4 (in traduzione) 

De ira: L’ira, la più rovinosa delle passioni T4.7(in lingua latina) 

 

Petronio  

L’opera il Satyricon e l’autore, un genere letterario composito, Petronio tra realismo e fantasia. 

 Satyricon  

- La decadenza dell’oratoria  (in traduzione) T1.1 

- La cena Trimalchionis: Trimalchione giunge a tavola (in traduzione) T2.2,  

- Fortunata, Moglie di Trimalchione 37,1-7 (in lingua latina) T2.3  

- Il testamento di Trimalchione  T2.5 (in traduzione)  

- La matrona di Efeso, T3.2, (in traduzione) 

Il dibattito critico sul “realismo” di Petronio. 

Lucano  

La vita, le opere, l’epos di Lucano: problemi, personaggi e temi. 

Bellum civile  

-  Il proemio, I, vv. 1-12  (in traduzione)  
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- La necromanzia, T3, (in traduzione)  

 

La satira in età imperiale: Persio e Giovenale. 

Persio 

La vita, l’opera, lingua e stile 

Giovenale  

La vita, l’opera, lingua e stile 

- Saturae 3 vv. 29-108 : I Graeculi, una vera peste (in traduzione)  

- Saturae, 6, 434- 473: Corruzione delle donne e distruzione della società, T2.3 (in 

traduzione)  

 

L’età Flavia 

La dinastia Flavia, la società al tempo dei Flavi, il clima culturale, la letteratura del consenso.  

Plinio il vecchio 

La vita e la personalità, le opere.   

- Naturalis historia, 7, 1-5: La natura matrigna - T1.2 (in traduzione)  

-  Naturalis historia 36, 126-127: Il magnete. Una visione animistica e panteistica della 

natura (testo fornito dalla docente - in traduzione) 

Quintiliano 

La vita, le opere, lo stile. 

- Institutio oratoria 1,2,1-5; 18-22: La scuola è meglio dell’educazione domestica (in 

traduzione) T2.2 

- Institutio oratoria 1,3,8-16: Necessità del gioco e valore delle punizioni (in traduzione) 

T2.3  

Marziale  

La vita, l’opera, varietà tematica e realismo espressivo, lingua e stile.  

- Epigrammi 10,4: Hominem pagina nostra sapit (in traduzione )  

- Epigrammi 3,26:  Una boria ingiustificata (in lingua latina)  

- Epigrammi 5.34:  epigramma funebre per la piccola Erotion (in traduzione)  

Lettura critica: Mario Citroni, Marziale e il realismo 

 

L’età degli imperatori per adozione  

Plinio il Giovane, L’epistola a Tacito sulla morte di Plinio il vecchio (Epistulae 6,16) T2.2 (in 

traduzione) 
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Tacito  

La vita e le scelte politiche. Le monografie: Agricola e Germania. Il Dialogus de oratoribus. 

L’opera storiografica: Historiae ed Annales, lingua e stile.  

- Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo”, T1.1 (in traduzione) Agricola 42  

- Ora finalmente ci ritorna il coraggio, T2.1, (in traduzione) Agricola 1-3  

- Il vero volto dell’imperialismo romano: 

 Strategie di romanizzazione (in traduzione - testo fornito dalla docente) Agricola 21 

 Il discorso di Calgaco: la durezza del potere, T2.5 (in traduzione) Agricola 30 

- I Germani sono come la loro terra T1.3 Germania 4-5 (in traduzione)  

“Crimini e misfatti” dell’imperatore Nerone 

- Il suicidio esemplare di Seneca, T3.4 (in traduzione) - Annales 15, 62-64 

- Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia T.3.6 (in traduzione) – Annales 15, 38-38 

 

Argomento programmato dopo il 15 maggio 

Apuleio 

La vita. Le metamorfosi: dalla curiositas punita alla salvezza. Una storia nella storia: la favola di 

Amore e Psiche. 

 

 

 

Libro di testo in adozione: Mortarino, Reali, Turazza, Meta viarum, volume 2, 3, Loescher editore 

La docente 

Teresa Sindona 

 

Roma, 15 maggio 2024 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE KEPLERO – ANNO SCOLASTICO 2023-24 PROGRAMMA VG 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

INSEGNANTE: PROF.SSA PAOLA PROCACCI 

Per quanto riguarda la lingua inglese , seguo la classe dal terzo anno. Gli studenti si sono  dimostrati 

educati e apparentemente attenti ed interessati alla disciplina durante le spiegazioni in classe. 

Tuttavia, lo studio spesso mnemonico è stato finalizzato solo alle interrogazioni. Ciò non ha 

consentito il dovuto consolidamento di molte delle tematiche proposte. 

The Romantic spirit  

Lyrical Ballads : the genesis of the collection from Biographia Literaria  

S. T. Coleridge: from “ Lyrical Ballads” : “ The Rime of the Ancient Mariner “ 

 “ The Rime of the Ancient Mariner”,  reading and analysis of section I : “the killing of the 

Albatross”- ll 1-82 ( pp.291,292,293- I ) and last stanzas ( section VII – p. 295 vol. I )  

The poets of the second Romantic generation  : Byron, Keats and Shelley 

Percy B. Shelley : analysis of the sonnet “Ozymandias “-  

Introduction to the themes of the elegy “Adonais “  

J. Keats : reading and analysis of  “ Ode on a Grecian Urn” (pp.311,312- I)  

Lord Byron and the Byronic hero 

Byron the Satirist : reading and analysis of the stanzas from “The Vision of Judgment” ( stanzas 

XVIII,XIX, XXII )-  

 

The Victorian Age .- historical background  

The Chartism : “ The six Points of the People’s Charter”  

The Victorian novel  

Charles Dickens  

“ Oliver Twist” and  “ Hard Times” : plots and general themes  

From ” Oliver Twist”  analysis of the passage  “Oliver asks for 

more” (p. 42,43 . II) 

From “ Hard Times” : Mr Gradgrind”  

The Bronte sisters : Charlotte and Emily  

“ Jane Eyre “ - a Bildung Roman – plot, themes and the character of Jane  

 “Wuthering Heights “- plot , narrators and themes  

Robert Louis Stevenson and “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”  

Oscar Wilde-   Aesthetic movement 

“The Picture of Dorian Gray “: themes and plot   

Reading and analysis of  “The Preface “to the “The Picture of Dorian Gray”- (p. 127. II) 
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Edwardian Age  

George Bernard Shaw  

themes and plots of  “ Pygmalion “ and “Mrs Warren’s profession “-  f r o m  “Mrs Warren ‘s 

profession “  

analysis of the passage “Mother and daughter” p.142,143,144 II –  

The war poets  

Analysis of “The Soldier” by Rupert Brooke (p. 189,II) and  “Dulce and Decorum est” by Wilfred 

Owen ( p.191,II) . 

Modernism  

“Stream of Consciousness” and interior monologue  

James Joyce and his relationship with Ireland and Dublin  

Dubliners : themes and characteristics  

The epiphany  

Reading and analysis of “Eveline” (pp.253,254,255- II)   

“The Dead “ : Gabriel’s epiphany (p. 257,258- II) 

Ulyssses : themes and characteristics  

From “Ulysses “ : analysis of two extracts  ( “the funeral  “ and  

Molly’s last monologue”. 

Virginia Woolf : a modernist and feminist writer/  themes  

Moments of being “ 

Mrs Dalloway  : a “mosaic “ portrait  of a lady  

 

 G.Orwell alla data del 6 maggio non è  stato ancora svolto ma sarà spiegato entro la fine 

dell’anno scolastico. 

George Orwell: themes and characteristics  

( “the Seven Commandments “from “Animal Farm”) 

 “1984” ( A dystopian Novel) 

Esercizi di Reading e listening comprehension dal libro Complete Invalsi in preparazione delle 

prove. 

 
 
LIBRI DI TESTO : 

Spiazzi, Tavella, Layton -PERFORMER HERITAGE – from the origins to the Romantic Age (I) – Zanichelli 

Spiazzi, Tavella, Layton -PERFORMER HERITAGE – from the Victorian Age to the Present Age –(II) – Zanichelli 
Basile,D’Andria Ursoleo, Gralton – COMPLETE INVALSI 2.0 – Comprehensive practice for New Invalsi English 

Language Test – 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Anna Romeo 

Classe V G - a.s. 2023/24 
 

1° QUADRIMESTRE 

a. La società di massa: Taylorismo e fordismo- ruolo della borghesia e proletariato - lotta 

dei diritti politici e partiti di massa -le grandi emigrazioni - la  Belle Epoque 

La questione dell’emancipazione femminile.  

b. Il sorgere di un nuovo nazionalismo-il nuovo sistema delle alleanze europee- le grandi 

potenze europee -La Germania di Bismarck- la Francia con l’affare Dreyfus- la Russia di 

Alessandro III e la Rivoluzione russa del 1905- la crisi dei Balcani. 

c. L’Italia Giolittiana: il quadro economico-la questione meridionale-la guerra in Libia- la 

legislazione sociale e il suffragio universale maschile- il partirò socialista italiano: massimalisti e 

i riformisti- la nascita del sindacato- decollo industriale. da Giolitti a Salandra. 

 

2° QUADRIMESTRE 

a. La I guerra mondiale: cause del conflitto- andamento della guerra- i 14 punti di Wilson- la 

guerra di trincea -le nevrosi di guerra- trattati di pace-Trattato di Versailles- pace punitiva. 

b. Crisi zarismo - I bolscevichi e i menscevichi e i populisti- Rivoluzione bolscevica 1917 - Le 

tesi di aprile di Lenin.  

c. La crisi del 1929 in America- il New Deal e la politica di Keynes. 

d. I totalitarismi: Comunismo, Nazismo e Fascismo. 

e. Il Fascismo in Italia 

f. Il 1919 in Italia: La nascita del partito popolare italiano, la nascita dei fasci di 

combattimento- Il biennio rosso e i consigli operai- Il fascismo - Dal manifesto di San Sepolcro alla 

nascita del PNF. 

g. La nascita del partito comunista italiano del 1921. 

h. La marcia su Roma e il primo governo Mussolini- le elezioni del 1924 e la morte di 

Matteotti e la nascita dell’antifascismo. 

i. Costruzione stato fascista - Le leggi speciale del 1926- Stato autarchico e corporativo - 

Tribunale speciale- Nascita dei figli della lupa e dei Guf - La società italiana sotto il fascismo- 

La riforma Gentile 
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j) La Germania tra le due guerre: La repubblica di Weimar- Il patto di Locarno - Hitler e il putsch di 

Monaco del 1923- La pubblicazione del Mein Kampf e l’ideologia nazista- Il fhurerprinzip- 

Hitler nel 1933 diventa cancelliere- Nascita del III Reich. 

k) Il nazismo e la questione ebraica- Le leggi di Norimberga del 1935- La notte dei cristalli del 

1938- Dai ghetti ai campi di sterminio. 

l) La politica estera di Hitler: la conferenza di Monaco- L’anschluss – Le annessioni         forzate- 

Lo spazio vitale- L’allargamento ad est. 

m) La politica internazionale negli anni ’30- I fronti popolari - L’Urss di Stalin e i gulag- 

L’industrializzazione forzata- La morte di Trockij. 

n) La politica estera di Mussolini - La conquista dell’Etiopia - L’asse Roma – Berlino 

o) La guerra civile spagnola- Le brigate internazionali - Il bombardamento di Guernica - 

L’intervento delle milizie fasciste 

p) La II guerra mondiale- Le cause- Il patto di non aggressione - Il patto d’acciaio- L’andamento 

della guerra- Le nazioni protagoniste- L’intervento degli Stati Uniti -L’attacco a Pearl – 

Harbour - La battaglia d’Inghilterra- L’operazione Barbarossa -La sconfitta in Africa delle 

potenze dell’asse- La conferenza di Casablanca- Lo sbarco degli alleati in Sicilia- Il 25 luglio 

1943- La caduta del fascismo. 

q) L’Italia- L’armistizio dell’8 settembre- La nascita del CLN- La resistenza- La nascita della 

repubblica di Salò- La svolta di Salerno - La liberazione- La fine della guerra- La morte di 

Mussolini - La fine della guerra ed i suoi effetti. 

r) La guerra fredda. La nascita dell’Onu ed il suo statuto- La divisione della Germania e del 

mondo- La dottrina di Truman-Gli organismi della guerra fredda- Il piano Marshall- la crisi 

di Berlino e la guerra  calda di  Corea- Il disgelo e la morte di Stalin-Il XX Congresso del 

Pcus e la politica di Kruscev ,la dottrina della coesistenza pacifica. 

                                                                                                                                                          

                                                 

Lezione di approfondimento sulla figura di Giacomo Matteotti tenuta dalla prof.ssa Norma 

Andriani. 

Roma, 04/05/2024                                                        Prof.ssa Romeo Anna 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof.ssa Romeo Anna 

Classe V G -  a.s. 2023/24 
 

1. Il Romanticismo ed i fondatori dell’Idealismo 

 Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco 

 Il dibattito sulla “casa in sé “ed il passaggio da Kant a Fichte   

 

2. Fichte J. 

 Vita e scritti 

 La dottrina della scienza 

 La dottrina della conoscenza 

 La dottrina morale 

 Il pensiero politico: il discorso alla nazione tedesca 

 

3. Hegel G.  

 Vita ed opere 

 Il giovane Hegel 

 Le tesi di fondo del sistema 

 Idea, Natura e Spirito 

 La dialettica 

 La critica alle filosofie precedenti 

 La fenomenologia dello Spirito 

 La filosofia della Natura 

 La filosofia dello Spirito 

 Lo Spirito soggettivo, oggettivo e assoluto 

 La filosofia della storia 

 

4. Schopenhauer A. 

 Vita e scritti 

 Il velo di Maya 

 Tutto è volontà 

 Dall’essere del mio corpo all’essenza del mondo 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo 

 Un approfondimento: la critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione del dolore 
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5. Kierkegaard S. 

 Vita ed opere 

 Esistenza come possibilità e fede 

 Critica all’Hegelismo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 La disperazione e la fede 

 La Destra e la Sinistra Hegeliana 

 Caratteri generali 

 

6. Feuerbach L. 

 Vita e scritti 

 Rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 Critica alla religione 

 Critica ad Hegel 

 L’uomo è ciò che mangia 

 L’importanza storica di Feuerbach 

 

7. Marx K. 

 Vita e scritti 

 Le caratteristiche generali del marxismo 

 La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica allo stato moderno e al liberalismo 

 La critica all’economia borghese 

 Il distacco da Feuerbach 

 La concezione materialistica della storia 

 Il Manifesto del partito comunista 

 La rivoluzione della dittatura del proletariato. 

  

8. Il Positivismo 

 Caratteri generali e differenze tra illuminismo e romanticismo 

 

9. Comte A. 

 Vita e scritti 

 La legge dei tre stadi 

 La sociologia 
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 La dottrina della scienza 

 

10. Bergson  H. 

 Vita e scritti 

 Tempo e durata e le sue origini 

 Lo slancio vitale 

 La libertà  ed il rapporto tra spirito e corpo 

 Istinto, intelligenza e intuizione  

 

11. La psicanalisi di Freud S. 

 Vita e scritti 

 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 La realtà dell’inconscio 

 Le due topiche 

 La teoria delle fasi psicosessuali 

 Il disagio della civiltà  

 Il carteggio tra Einstein e Freud sulla guerra  

 

12. Arendt H. 

 Vita e scritti 

 Le origini del totalitarismo e l’ideologia 

 Le forme della vita attiva: la centralità della politica diretta 

 La questione ebraica : “ La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme  

 

   13   Gramsci A 

 Vita e scritti 

 L’egemonia della classe operaia 

 Il discorso alla Camera 

 Il partito e gli intellettuali 

 Lettura del testo “Odio gli indifferenti” 

 

 

Testo adottato: N .Abbagnano- G. Fornero  La filosofia. Editrice Paravia vol.2B/3A 

Roma, lì  04/05/ 2024                                                    Prof.ssa  Romeo  Anna 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero “ 

 

Contenuti trattati nel corso della programmazione di Matematica 

 

Classe V sez. G      anno scolastico 2023-24 

Docente: Luisa Savastano 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

Concetto di funzione. Insiemi limitati e illimitati di numeri reali. Funzioni elementari; funzione 

inversa, funzione composta, funzioni monotone. Funzioni periodiche, pari, dispari, simmetriche. 

Campo di esistenza di una funzione. 

 

Limiti di una funzione 

Concetto di limite di una funzione; limiti di funzioni; verifica di limiti. Teoremi sui limiti: teorema 

dell’unicità del limite; teorema del confronto; teorema della permanenza del segno. Operazioni sui 

limiti, forme indeterminate; funzione potenza, altre forme indeterminate. Limite all’infinito di un 

polinomio e delle funzioni razionali fratte. 

 

Funzioni continue 

Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limite fondamentale 
x

senx
; II limite 

fondamentale 









x

1
1  (senza dim.); altri limiti notevoli. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (dim.grafica): teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Numero delle radici reali di un’equazione e sua 

risoluzione approssimata: metodo grafico. Asintoti; grafico probabile di una funzione.  

 

La derivata di una funzione 

Concetto di derivata; significato geometrico e trigonometrico della derivata; derivata destra e 

sinistra; retta tangente al grafico di una funzione; i punti stazionari. Studio dei punti di non 

derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. Teorema sulla continuità delle 

funzioni derivabili; le derivate fondamentali; regole di derivazione; derivata di funzioni composte e 

di funzioni inverse; derivata di     xg
xf . Derivate successive. Differenziale di una funzione. 

Derivata e velocità di variazione. Significato fisico della derivata, applicazioni delle derivate alla 

fisica. 
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Teoremi del calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle; il teorema di Lagrange; conseguenza del teorema di Lagrange: funzioni 

crescenti e decrescenti; il teorema di Cauchy (senza dim.); il teorema di De L’Hospital (senza dim.). 

 

I massimi , i minimi e i flessi 

Massimo e minimo assoluto; massimo e minimo relativo. Massimi e minimi di una funzione; 

teorema di Fermat. Ricerca dei massimi e minimi con lo studio della derivata prima. 

Concavità, convessità, flessi. Studio della concavità e convessità e ricerca dei flessi con lo studio 

della derivata seconda. 

Massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e minimo assoluto; applicazioni alla geometria 

analitica, alla geometria piana, alla geometria solida, alla realtà e alla fisica. 

 

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti. Studio del grafico di funzioni con valore 

assoluto. Grafici di una funzione e della sua derivata. Dal grafico della funzione a quello della 

funzione reciproca. Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di una equazione 

o di una disequazione; numero delle radici reali di un’equazione e sua risoluzione approssimata: 

metodo di separazione delle radici; metodo di bisezione; famiglia di curve; simmetrie; discussione 

di equazioni parametriche. 

Problemi con le funzioni. 

 

L’integrale indefinito 

Integrale indefinito e le sue proprietà; dal grafico di una funzione a quello di una primitiva; integrali 

indefiniti immediati; integrali indefiniti quasi immediati; integrazione per sostituzione; integrazione 

di particolari funzioni irrazionali; integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

L’integrale definito 

Integrale definito; area del trapezoide: somme integrali per eccesso e per difetto; l’integrale definito 

di una funzione positiva o nulla; definizione generale di integrale definito; significato geometrico 

dell’integrale definito; proprietà dell’integrale definito. Il teorema della media. La funzione 

integrale, applicazioni della funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale 

(teorema di Torricelli-Barrow senza dim.). Il calcolo dell’integrale definito: formula di Newton-

Leibniz.  Calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione 

attorno all’asse x, all’asse y; volume del solido di rotazione intorno all’asse x di una superficie 

piana delimitata da due curve. Gli integrali impropri.  
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Il Calcolo della probabilità 

Gli eventi; concezione classica della probabilità, evento contrario; probabilità e calcolo 

combinatorio; la probabilità della somma logica di eventi; teorema della probabilità totale.  

 La probabilità condizionata; la probabilità del prodotto logico di eventi.

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

 

Il problema delle prove ripetute di Bernoulli. Problemi di applicazione. 

Cenni di distribuzione di probabilità. 

 

 

Testo di riferimento: 

Bergamini; Trifone; Barozzi -  5 Matematica.blu 2.0 (terza edizione)-  Zanichelli 

Bergamini; Trifone; Barozzi -  4 Matematica.blu 2.0 (terza edizione)-  Zanichelli 

 

 

Roma 15 maggio 2024 
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Liceo Scientifico Statale “ G. Keplero “ 

Contenuti trattati nel corso della programmazione di Fisica 

Classe V sez. G        anno scolastico 2023-24 

Docente: Luisa Savastano 

 

Elettromagnetismo 

La corrente elettrica nei metalli 

Il circuito RC; carica e scarica di un condensatore.  

 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra 

campo magnetico e campo elettrico. Forze tra magneti e correnti, l’esperienza di Faraday. Forze tra 

correnti, la legge di Ampere. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot-

Savart.  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. L’amperometro e il voltmetro (solo 

definizione). 

Il motore elettrico; una spira percorsa da corrente in un campo magnetico; formula del momento 

delle forze magnetiche su una spira e del momento magnetico della spira. 

 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. La forza magnetica che agisce su una carica in moto; Forza elettrica e 

magnetica, effetto Hall. Il moto di una carica in un campo elettrico. Esperimento di Thomson; 

calcolo della carica specifica dell’elettrone; moto di una carica in un campo magnetico: deflessione 

di un elettrone. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Moto con velocità 

perpendicolare a un campo B uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto 

circolare. Moto con velocità obliqua a un campo uniforme. 

Il flusso del campo magnetico, flusso attraverso una superficie non piana. Il teorema di Gauss per il 

magnetismo. La circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere.   

Le proprietà magnetiche dei materiali: definizione di sostanze ferromagnetiche, sostanze 

paramagnetiche, sostanze diamagnetiche. La permeabilità magnetica relativa. Le equazioni di 

Maxwell per i campi statici. 

 

L’Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann, 

l’espressione della legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice indotta istantanea, 

dimostrazione della formula di Faraday-Neumann. Il verso della corrente indotta e la conservazione 
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dell'energia: la legge di Lenz. L'autoinduzione; l'induzione elettromagnetica di origine interna; 

l'induttanza di un circuito e gli induttori; il circuito RL; grafici dell'intensità di corrente a circuito 

chiuso e a generatore disconnesso. L'induzione elettromagnetica di origine esterna, mutua 

induttanza; l'energia di un induttore; la densità di energia del campo magnetico.  

 

La corrente alternata 

L’alternatore; la forza elettromotrice di un alternatore.  

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto: forza elettromotrice e lavoro; dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto; la circuitazione del campo elettrico; un'altra forma per la legge di Faraday-

Neumann. Il campo magnetico indotto; il termine mancante nella legge di Ampere; corrente di 

conduzione e corrente di spostamento; dimensioni fisiche della corrente di spostamento; campo 

magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  

Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche; il campo elettromagnetico si propaga sotto forma 

di onda; la natura elettromagnetica della luce; l'onda elettromagnetica armonica e piana. Le onde 

elettromagnetiche trasportano energia; densità volumica media di energia; energia trasportata 

dall'onda. Lo spettro elettromagnetico. 

 

La Relatività 

 

La relatività dello spazio e del tempo 

La relatività; l'invarianza della velocità della luce; l'esperimento di Michelson-Morley; il risultato 

negativo; Einstein: gli assiomi della relatività ristretta. La relatività della simultaneità. La 

dilatazione dei tempi, sincronizzazione degli orologi, misura di un intervallo di tempo, il tempo 

proprio. Il “paradosso dei gemelli”. I simboli β e γ. La contrazione delle lunghezze, lunghezze poste 

nella direzione del moto relativo, la lunghezza propria. L’invarianza delle lunghezze perpendicolari 

al moto relativo, dimostrazione dell’invarianza. Le trasformazioni di Lorentz; le trasformazioni di 

Lorentz e quelle di Galileo. 

 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante, l’espressione dell’intervallo invariante in relatività, il segno dell’intervallo 

invariante. Lo spazio-tempo, i quadrivettori, il diagramma di Minkowski; il cono di luce. 

L’equivalenza tra massa ed energia; l’energia a riposo.  
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La crisi della fisica classica 

 

La crisi della Fisica Classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo 

Einstein, l’ipotesi dei fotoni. L’effetto Compton. 

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

 

La fisica quantistica 

Il dualismo onda-particella e la lunghezza d’onda di de Broglie; l’esperimento di Davisson e 

Germer. 

 

Approfondimenti:  

 Cenni sulla radioattività e madame Curie;  

 “Lo stretto legame tra teoria ed attività sperimentale”  

 “Einstein: un simbolo del potere creativo del pensiero umano” 

 La PET: fisica relativistica per guardare dentro al corpo 

 

 
Testi e materiali di riferimento: 

 Ugo Amaldi - “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” - volumi 2 e 3 - Editore Zanichelli 

 Slides fornite dall’insegnante su: “Le onde elettromagnetiche”; “La relatività ristretta”; “La 

crisi della fisica classica”. 

 Video di RelativitApp di Zanichelli per approfondire la relatività ristretta. 

 

Roma, 15 maggio 2024 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” – Roma 

Relazione finale 

 Prof.ssa Emanuela Lorenzetti 

Materia: Scienze Naturali    Classe: V Sez.G 

PROGRAMMA 2023/24 - CLASSE V G 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici; il perché della grande varietà dei composti 

organici, configurazione elettronica e elettronegatività intermedia; ibridazione degli orbitali sp3, sp2 

e sp del carbonio. Rappresentazione delle molecole organiche. La Classificazione dei composti 

organici: idrocarburi, derivati degli idrocarburi e biomolecole. Definizione di gruppo funzionale e 

radicali.  Il legame sigma, il legame pi greco; capacità di concatenarsi e ramificarsi; principali 

tipologie di isomeria (isomeria di struttura e stereoisomeria e relativo riconoscimento). Basi di 

nomenclatura IUPAC dei composti organici (dalla formula di struttura al nome IUPAC e viceversa). 

Da cosa dipendono le proprietà fisiche dei composti organici e la reattività. Concetto di nucleofilo 

e elettrofilo; rottura legame omolitica ed eterolitica. 

Principali reazioni dei composti organici con relativi esempi: addizione, sostituzione, eliminazione, 

ossidoriduzione (in particolare la combustione), polimerizzazione (poliaddizione e 

policondensazione). Approfondimento su: microplastiche, bioplastiche e plastiche biodegradabili. 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processo di formazione, 

classificazione. 

Le Rocce: Classificazione e processi di formazione. Rocce Ignee o Magmatiche: dal magma alle 

rocce magmatiche, rocce effusive e intrusive. Rocce Sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce 

compatte, le rocce clastiche o detritiche, le rocce organogene, le rocce di origine chimica; processo 

di diagenesi.Cenni di stratigrafia (principio di orizzontalità, di intersezione e di 

sovrapposizione).Rocce Metamorfiche: il metamorfismo di contatto, il metamorfismo regionale. Il 

ciclo litogenetico. Fonti di Energia dai combustibili fossili, petrolio e giacimenti di gas naturale. 

La Tettonica delle Placche: la struttura interna della Terra. La crosta, il mantello, il nucleo; moti 

convettivi. La struttura della crosta: crosta continentale e crosta oceanica (cenni). La deriva dei 

continenti (Wegner: prove paleogeografiche, paleontologiche e paleoclimatiche). Le placche 

litosferiche, margini convergenti, divergenti e trasformi: caratteristiche, localizzazione e legame con 

terremoti e vulcani; prove indipendenti alla teoria della tettonica a placche (paleomagnetismo, 

tomografia sismica); ciclo di Wilson. 
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I fenomeni vulcanici: differenza tra magma primario e secondario; tipologie di eruzione (effusiva e 

esplosiva), classificazione della morfologia dei vulcani (vulcani lineari, vulcani a scudo e strato 

vulcani); distribuzione geografica dei vulcani, rischio vulcanico, principali vulcani italiani. 

 

Programma ancora da svolgere: 

 

I fenomeni sismici: definizione di terremoto; modello del rimbalzo elastico; tipologie di onde 

sismiche (onde P, onde S e onde superficiali); epicentro e ipocentro; sismografo, distribuzione 

geografica dei terremoti; tipi di faglia (faglia diretta, inversa e trascorrente); come si misura la forza 

di un terremoto. 

Rischi naturali: definizione di rischio, pericolosità, vulnerabilità e valore esposto. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie (cenni): cosa sono e campi di applicazione (ambientali, chimico farmaceutiche e 

biomediche). PCR, enzimi di restrizione e CRISPR-Cas. 
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PROGRAMMA SVOLTO Classe 5^G 

 MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Annamaria Mannarino 

Libro di testo Cricco-Di Teodoro,  Itinerario nell’arte ,  edizione arancione 4°-5° volume 

 
 
Argomenti  CONTENUTI 
La realtà e la coscienza L’Ottocento 

   Realismo 

   Manet:   Colazione sull'erba  

 

   Impressionismo 

 ( nascita e sviluppo della fotografia e delle stampe giapponesi) 

 Monet: Il sole nascente  

               - 

  confronto tra le opere di : 

 Renoir: Le Grenouillere - Monet  Le Grenouillere 

               Mouline de la Galette 

               Colazione dei canottieri  

Degas:  La lezione di ballo  

              L'assenzio 

L’arte come problema di 

visione 

confronto tra le opere di :  

Ingres:  La bagnante di Valpincon -Toulouse-Lautrec:  La toilette – Duchamp: 

Fontana 

 

 

Esperienze figurative nate 

dopo l’Impressionismo 

Post-Impressionismo 

Seurat:        Una domenica pomeriggio all'isola di Grande Jatte  

Cezanne:    La casa dell'impiccato 

                   La montagna di Sainte    Victoire  

Gauguin:    Il Cristo giall 

                   Come, sei gelosa? 

                   Da dove veniamo? Chi siamo ? Dove andiamo ?  

Van Gogh: Mangiatori di patate   

                  La stanza di Arrles 

                  Notte stellata 

                  Campo di grano con volo di corvi  

 

 

Diversi linguaggi confronto tra le opere di :  

Canova Amore e Psiche – Klimt Il bacio –Marina Abramovic Breathing in 

/breathing out 

  

Il colore nell’arte dei 

Fauves-il colore e la materia 

nell’arte degli espressionisti 

 Il Novecento: 

 Espressionismo (distinzione tra i Fauves di Parigi e i Die Bruke di Dresda) 

Matisse: Donna con il cappello   

                La stanza rossa   

                La danza 

 

Kirckner: Cinque donne per strada 

Heckel:   Giornata limpida  

Munch:   La Madonna  

                La fanciulla malata  

                L'urlo 

                Sera nel corso Karl Jonan                   
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Una proposta  di 

rinnovamento per la cultura 

figurativa italiana 

Macchiaioli  

Fattori:     In vedetta 

                  La rotonda Palmieri 

Il Cubismo come nuova 

sintassi del discorso 

pittorico 

Cubismo  

Picasso:    Poveri in riva al mare (periodo blu) 

                  Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa) 

Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico 

 

                  Les demoiselles d'Avignon  

                  Natura morta con sedia impagliata 

                  Guernica (riferimenti iconografici Masaccio La crocifissione; 

                  Michelangelo La pietà)             

Interpretazione del quadro 

di storia 

 confronto tra le opere di 

 Goya Fucilazione del 3 maggio – Picasso Massacro in Corea  

 

Picasso la forza della 

rottura-Braque il rigore del 

metodo 

confronto tra le opere di :  Picasso Natura morta spagnola– Braque  

Natura morta con asso di fiori 

L’arte diventa “non senso” Dada  

Duchamp: La fontana  

  (riferimenti iconografici Tiziano Ascensione della Vergine)  

Man Ray: Allevamento di polvere 

I linguaggi del “sistema 

delle arti futurista” e 

architettura fantastica 

Futurismo 

I manifesti, I principi del Futurismo secondo Marinetti 

 

Russolo: Dinamismo di un'automobile 

Boccioni:  La città che sale  

               Forme uniche della continuità dello spazio  

               Stati d’animo: Gli addii- Quelli che vanno- Quelli che restano  

                (prima e seconda versione) 

 

L’arte intesa come 

espressione dell’irrazionale 

e dell’inconscio 

Surrealismo 

Freud e il concetto di inconscio 

Confronto fra le opere di: Ernst, La vestizione della sposa –Duchamp, La sposa 

messa a nudo dai suoi pretendenti o, Grande vetro 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

Magritte:  L’uso della parola I 

                La condizione umana 

               Gli amanti 

Dalì:  La persistenza della memoria 

       Sogno causato da un volo di un’ape  

Frida Kahlo Le due Frida 
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Roma 06 maggio 2024 

Prof.ssa Annamaria Mannarino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declinazioni dell’ 

Astrattismo 

Astrattismo 

Kandinskij    Acquarello 

                      Impressione III (concerto) 

                     Composizione VI (diluvio universale)  

Mondrian    … e l’evoluzione degli alberi 

                    Composizione in rosso, blu e giallo 

Utopia della realtà 
Urbanistica e architettura 
(argomenti da completare) 

Architettura moderna 
Gropius Bauhaus 
Le Corbusier Villa Savoye 
                      Unità di abitazione a Marsiglia 
Wright Casa sulla cascata 
            Guggenheim 

I materiali insorgono 
nell’arte 

L’Informale 
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LICEO SCIENTIFICO “GIOVANNI KEPLERO” 
Programma Argomenti Scienze Motorie e Sportive  

a.s. 2023-2024 - Classe VG 
 
 

-Revisione e recupero – anche attraverso l’attività pratica: 
 Gli Sport e le Attività in ambiente naturale  
 Giochi tradizionali e sportivi 
 Gli Sport in pista e in pedana 
 Gli sport a campo fisso 
 Gli sport di Invasione 
 Capacità e Abilità motorie 
 L’allenamento e l’alimentazione dello sportivo 
 Corretta alimentazione – Diario settimanale riflessione sulle sane abitudini 
 Sistema Nervoso 

 
-Argomenti maggiormente legati alla prova d’esame: 

 Sport e benessere: muoversi per stare in forma 
 Agenda 2030 – Obiettivi n.3 -n.4 – n.5 -n.10 
 Salute e Benessere - Dipendenze 
 Sicurezza e primo soccorso 
 Storia dello sport e delle Olimpiadi – Antiche e Moderne  
 Sport e Disabilità - Paralimpiadi 
 Hitler e le Olimpiadi del 1936 – Razzismo Jesse Owens 
 Fascismo: complesso del Foro Italico – Fascistizzazione e sport 
 Guerra Fredda e Doping - La vicenda di H. Krieger – 

 
 
 

 
Roma, 06/05/2024  
  
 
 prof.ssa Silvia Pinacchio 
 
 
 Alunni – classe VG 
 
 …………………………….………….. 
 
 ………………………………………….. 
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Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 

- Utilizzo di mezzi informatici e multimediali per elaborare e argomentare argomenti relativi 
all’attività sportivo-motoria. 

- L’espressività corporea come elemento di identità culturale. 
- Individuazione ed eliminazione errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio. 
- Realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive. 
- L’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel lavoro, nella vita. 
- Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 
- Gli effetti positivi generati da percorsi di preparazione fisica specifica. 
- La comunicazione non verbale per migliorare l’espressività nelle relazioni interpersonali. 
- Adottare stili comportamentali improntati al fair play. 
- Assumere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente. 
- Assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria salute. 
- Le nozioni fondamentali di anatomia funzionale prevenzione e salute. 
- I principi scientifici generali dell’alimentazione nello sport. 
- Gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e delle sostanze 
illecite nello sport (il doping) 
- Conoscere i giochi sportivi (terminologia, regolamento, fair play, modelli organizzativi) 
- Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona 
- Nozioni fondamentali di storia dell’Educazione Fisica, dello sport e dei Giochi Olimpici. 
 

Materiali di studio proposti Libro di testo: 
 
 Competenze Motorie – Corso di scienze motorie e sportive per la scuola secondaria di secondo 

grado – E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, A. Sbragi – Ed. G. D’Anna. 
 Dispense, PowerPoint prodotti e condivisi dall’insegnante e dagli alunni stessi, su Classroom. 
 Lezioni in classe sui PowerPoint e video prodotti e condivisi su Classroom. 

 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati: 
 
 La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale integrato dall’uso del testo in 

adozione e da strumenti multimediali (docufilm consigliati e video condivisi). 
 Gli studenti approfondiscono individualmente o in piccolo gruppo i contenuti proposti, 

opportunamente sollecitati dalla docente. 
 Utilizzo della lezione capovolta, flipped classroom. 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni Educativi non certificati 

In supporto agli strumenti previsti dal PDP è stata considerata: 
 

- Elasticità maggiore nei tempi e modalità di consegna degli elaborati secondo le difficoltà. 
- Metodologia con costanti feedback positivi e valorizzazione dei risultati raggiunti. 

 
Verifiche effettuate 
Le verifiche proposte, sia pratiche che orali e i criteri adottati per la valutazione sono stati elaborati 
considerando: 
 
 L’analisi del percorso effettuato dall’alunno, in relazione alla situazione di partenza e a 

quella finale; 
 La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati (competenze specifiche); 
 L’osservazione costante del comportamento motorio; 
 L’osservazione della qualità – oltre che della quantità - della prestazione riferita a diverse e 

specifiche abilità motorie; 
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 La verifica del livello delle conoscenze teoriche acquisite; 
 L’attenzione, l’impegno, le competenze e l’autonomia nel lavoro svolto; 
 La verifica del livello di maturazione, la socializzazione e l’interazione dell’alunno 

all’interno del gruppo classe; 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si è tenuto conto sono: 
 

 Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento all’ultimo anno. 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
 Rispetto delle consegne. 
 Miglioramenti significativi dalla situazione di partenza. 

 
 
 
Roma, 06/05/2024  
  
 
 prof.ssa Silvia Pinacchio 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE 5 SEZ.G 
a.s. 2023/2024 

 
Prof.ssa Marilena Casale 

 
La classe 5G ha svolto le attività previste dal Progetto di Istituto per l’insegnamento di Educazione 

Civica, affidato nella realizzazione ai docenti del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche. 

Nel corso dell’anno scolastico oltre all’analisi delle tematiche attraverso la lezione frontale, sono 

stati presentati approfondimenti specifici e rimandi interdisciplinari; sono state sollecitate le 

personali osservazioni e i collegamenti con problematiche di attualità. 

Agli studenti sono state fornite attraverso la piattaforma g-suite le slides di presentazione utilizzate 

in classe e sono stati condivisi materiali e riferimenti sitografici per favorire una autonoma 

rielaborazione sui temi affrontati. 

La classe ha svolto un incontro in Aula Magna con gli avvocati della Camera Penale di Roma sul 

tema “I principi costituzionali nel processo penale “ed ha preso parte ad una Udienza presso il 

Tribunale penale.  
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ARGOMENTI E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Anno scolastico 2023-2024 
 

Classe 5 Sezione G 
 
 

Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana : 

- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere 

TESTO 

- Citazione di P.Calamandrei da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed.Le Monnier 

 

La tutela dei diritti inviolabili dell’uomo : 

- il principio personalista e l’art. 2 della Costituzione 

- i diritti umani : caratteristiche, riconoscimento e tutela in ambito UE attraverso la CEDU, 

l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Analisi di casi di violazione dei diritti 

umani in Italia 

- la tutela della dignità 

Approfondimenti: la situazione delle madri detenute;la vicenda “Diaz” del  2001 

 

TESTI  

- Articolo 2 della Costituzione 

- Articolo 1 della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca 1949 

- Citazioni di C.Mortati,G.La Pira,A.Moro,G.Dossetti 

- Brano dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

-Articolo “La vergogna dei minori in cella con le madri” G.Anzani da Avvenire 

-Proposta di modifica dell’art,146 c.p,  

- Brani dalle sentenze del Tribunale di Genova sul caso G8 del 2001 

 

 

La democrazia: 

- definizione della democrazia e analisi degli aspetti che la caratterizzano 

 

TESTI e SITI  

-“ Decalogo” da “”Imparare democrazia” G.Zagrebelsky 

- Lezione di Sabino Cassese sulla democrazia  https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-

sabino-cassese-la-democrazia-educazione-civica-7ffe0721-9ce6-4c14-bc7c-251a374531f6.html 

 

https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-sabino-cassese-la-democrazia-educazione-civica-7ffe0721-9ce6-4c14-bc7c-251a374531f6.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/maestri-sabino-cassese-la-democrazia-educazione-civica-7ffe0721-9ce6-4c14-bc7c-251a374531f6.html
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Il principio di uguaglianza: 

- l’articolo 3 della Costituzione: uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

- il cammino verso la parità di genere : le modifiche normative dal 1945 a oggi  

-l’attribuzione del cognome;cenni di diritto comparato 

- la tutela delle minoranze linguistiche all’interno  della Costituzione 

- la discriminazione basata sulle opinioni politiche : modalità di attuazione durante il  ventennio 

fascista  nel mondo del lavoro  e nei tribunali attraverso la criminalizzazione del dissenso 

TESTI  

-comunicato della Corte Costituzionale sulla sentenza n.131 del 2022 

- da Historia et Ius -S.Vinci “La politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato”: esempio di sentenza 

 

Il principio lavorista:  

- gli articoli 1 e 4 della Costituzione  

- la “giusta retribuzione”, l’art.36 della Costituzione   

- la sicurezza sul lavoro 

Approfondimento:il colloquio di lavoro  

 

TESTI e SITI 

- Lezione della Presidente Silvana Sciarra https://www.raiplay.it/video/2022/05/Maestri---Puntata-

del-02052022-5425c13e-d167-4121-9fed-00d29a286048.html 

-Dati statistici INAIL sugli infortuni sul lavoro dal 1960 a oggi 

- Video sul colloquio di lavoro https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-

classe/colloquio/ 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

 

Il principio di solidarietà:  

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione e il dovere di solidarietà 

- gli articoli 41 e 42 della Costituzione e il ruolo sociale dell’iniziativa economica privata e della 

proprietà privata  

 - l’art.53 della Costituzione e l’imposizione fiscale ispirata al criterio di progressività  

- la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: l’ambiente e la solidarietà intergenerazionale  

 

 

Prof.ssa Marilena Casale 

https://www.raiplay.it/video/2022/05/Maestri---Puntata-del-02052022-5425c13e-d167-4121-9fed-00d29a286048.html
https://www.raiplay.it/video/2022/05/Maestri---Puntata-del-02052022-5425c13e-d167-4121-9fed-00d29a286048.html
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/colloquio/
https://online.scuola.zanichelli.it/ascuoladilavoro/alternanza-in-classe/colloquio/
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PROGRAMMA SVOLTO  

DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2023-2024      CLASSE: 5 G 

  

MATERIA: Religione cattolica 

 

LIBRO DI TESTO: MICHELE BENNARDO - ALBERTO PISCI, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola. 

 

DOCENTE: Prof. MARCO CAPRI 

 

ORE DI LEZIONE PREVISTE: 36 

ORE DI LEZIONE SVOLTE: 30 fino al 03/05/2021 (+ 4 nei mesi di maggio/giugno) 

 

Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni precedenti, il 

programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione di inizio anno, 

sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 

 

 1. Chiesa e società nel ‘900  

(settembre – gennaio) 

CONTENUTI: Chiesa e totalitarismi  

- La Chiesa di fronte al socialismo 

- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali 

- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo 

L’impegno dei cattolici nella società 

- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra 

- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa 

Cenni di teologia del ‘900 

- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX 

- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante 
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 2. Il Concilio Vaticano II  

(febbraio – marzo) 

CONTENUTI: Un Concilio per la Chiesa  

- Il cambiamento della Chiesa dopo il Concilio: Sacrosantum Concilium e 

Lumen Gentium 

- La complessa recezione del Concilio 

- La filosofia contemporanea e la nuova teologia. 

 Un Concilio per il mondo 

- Lettura e commento di brani scelti di Gaudium et spes 

- La Chiesa nel rapporto con le altre religioni cristiane e non cristiane: 

Unitatis redintegrando, Nostra aetate, Dignitatis humanae. 

 3. La Dottrina Sociale della Chiesa 

(aprile – maggio) 

CONTENUTI: Principi della Dottrina Sociale della Chiesa  

- Evoluzione storica e posizioni magisteriali 

- Lettura e commento di brani scelti delle enciclica Caritas in veritate. 

- I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

 Temi di Dottrina Sociale della Chiesa 

- La Famiglia. 

- Il lavoro, l’economia e la visione della società consumistica. 

 

Temi da trattare nel mese di maggio 

- Le relazioni internazionali e la pace: il ruolo della religione nella crisi 

russo-ucraina.  

- La cura del creato: lettura e commento di brani dalla enciclica Laudato si. 

 

 

 

Roma, 06 maggio 2024 

 

         Docente: Marco Capri 
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 

Testi delle simulazioni delle prove d’esame 
effettuate nell’anno scolastico 
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