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DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE: Prof.ssa Luisa Savastano 

DOCENTE DISCIPLINA/E DI 
INSEGNAMENTO 

CONTINUITÀ DIDATTICA / 
PRESENZA NELLA CLASSE 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Teresa Sindona Lettere italiane X X X 

Prof.ssa Teresa Sindona Lettere latine  X X 

Prof.ssa Anna Romeo Storia  X X 

Prof.ssa Anna Romeo Filosofia X X X 

Prof.ssa Claudia Coletta Lingua e Letteratura Inglese  X X 

Prof.ssa Luisa Savastano Matematica X X X 

Prof.ssa Luisa Savastano Fisica X X X 

Prof. Giuseppe Catalano Scienze naturali  X X 

Prof.ssa Barbara Salerno Disegno e Storia dell’Arte   X 

Prof.ssa Livia Manoni Scienze Motorie e Sportive X X X 

Prof.ssa Marilena Casale Educazione civica  X X 

Prof. Marco Capri I.R.C. X X X 

Prof. Menotti Viele Attività Alternativa 
all’I.R.C.   X 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe VA è composta da 17 alunni, 9 maschi e 8 femmine, tutti provenienti dalla 4A. Gli alunni si sono 

sempre mostrati attenti e con atteggiamento positivo verso lo studio. Complessivamente positiva la volontà 

di apprendere da parte di tutti. La fisionomia della classe non ha subito variazioni nel corso del triennio, 

mentre il gruppo iniziale era composto da 25 studenti, che durante il primo biennio sono stati riorientati verso  

altri indirizzi o non ammessi alla classe successiva. La classe ha avuto nel triennio la continuità di 

insegnamento per matematica e fisica, filosofia, italiano, scienze motorie e IRC. 

I docenti di inglese, scienze ed ed. Civica sono subentrati al quarto anno così come, sempre dal quarto anno, 

la docente di italiano è titolare anche dell’insegnamento di latino e la docente di filosofia anche di storia. I 

docenti di disegno e storia dell’arte e di materia alternativa sono presenti solo da questo anno scolastico. 

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo unito e solidale in grado di costruire collaborazioni 

reciproche, al fine di agevolare il processo di crescita formativa. 

Gli alunni, rispettosi e consapevoli dei diversi ruoli presenti nell’istituzione scolastica e delle reciproche 

responsabilità, nel corso del quinquennio hanno maturato un atteggiamento collaborativo e partecipativo nei 

confronti di tutte le attività scolastiche, impegnandosi anche nelle attività di PCTO e di potenziamento 

extracurricolari organizzate dalla scuola. 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo per attitudini e capacità, ritmi di apprendimento e competenze 

espressive; la maggior parte degli alunni ha sempre lavorato con impegno per migliorare il proprio profilo 

formativo nei diversi ambiti disciplinari. 

Per quel che riguarda il profitto, la classe può essere divisa sostanzialmente in tre gruppi. 

Un gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive e di senso critico 

si è distinto in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, riflessione pluridisciplinare, 

buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una mentalità scientifica.  

Un secondo gruppo ha raggiunto un discreto livello di conoscenze e competenze, preferendo, talvolta, alcuni 

ambiti disciplinari rispetto ad altri. 

Un terzo gruppo, di soli pochi alunni, ha studiato in maniera discontinua, evidenziando un livello di 

preparazione non sempre adeguato alle richieste. 

Nell’ultimo anno scolastico la complessità degli argomenti trattati ha richiesto notevoli capacità di 

organizzazione, di attenzione e di concentrazione, che un’esigua parte degli studenti non ha saputo sostenere; 

inoltre si sono registrate alcune assenze ripetute da parte di qualche studente in coincidenza di verifiche 

programmate.  Da evidenziare, soprattutto nel secondo quadrimestre, alcune fragilità emerse in alcune 

studentesse dovute anche ad ansia da prestazione o eccessiva tendenza al perfezionismo.  

Il profitto della classe è complessivamente buono con un gruppo che raggiunge anche ottimi risultati. 

All’interno della classe è presente una studentessa con Bisogni Educativi Speciali per la quale è stato redatto 

un Piano Didattico Personalizzato. 
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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 
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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   X X  

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

X   X  X X  

STORIA X X X   X X  

FILOSOFIA X     X X  

MATEMATICA X 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 X   BYOD 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

X  X   X X  

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA 

X  X X  X   

ATTIVITÀ ALTERN. 
ALL’IRC 

X  X   X   

 
 
 
 
 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
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STRUMENTI 
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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     

STORIA X  X X X X    

FILOSOFIA X  X X X X    

MATEMATICA X X X  X   X  

FISICA X X X X X   X  

SCIENZE NATURALI X X X X X   X  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X  X  X    BYOD 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X  X  X   X  

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 X X X X   X  

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X X X X     

ATTIVITÀ ALTERN. 
ALL’IRC 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’O.M. n. 67/2025, art. 3, c. 1, «nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai 

sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 - introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), 

della l. 150/2024, 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. La definizione della tematica oggetto 
dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione 

dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, 
vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, 
tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie 

credenziali». 
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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 ha integrato il curricolo di Istituto con 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, definendo le tematiche da declinare nei vari anni di corso a 
partire dai nuclei concettuali individuati dal DM 183/2024. 

In linea con quanto previsto dalla normativa, le 33 ore annuali di Educazione Civica 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 organizzazione 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.). 

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; 

EDUCAZIONE CIVICA 
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• 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. 22/23 4 ore MIM DGSIP 

La chimica in cucina e analisi del terreno  a.s. 22/23 14 ore Università Tor Vergata 

Comunichiamo la scienza. Omaggio a 
Roger Penrose: progettare e costruire un 
kit per una tassellazione aperiodica del 
piano (PLS) 

 

a.s. 22/23 

 

30 ore 

 

Università Roma Tre 

Diventa un giurato per il premio Asimov 
per la divulgazione scientifica (PLS) 

ottobre 2022 -
febbraio 2023 

30 ore Università Roma Tre 

Traduzione di materiale di divulgazione 
scientifica (PLS) 

novembre 2022 - 
gennaio 2023 

25 ore Università Roma Tre 

Hippocampe di Matematica (PLS) febbraio 2023 25 ore Università Roma Tre 

Teatro al Keplero - Antigone ottobre-dicembre 
2022 

50/60 ore La lanterna immaginaria 

Pirandellianamente febbraio-aprile 
2023 

30 ore Teatrinscuola -  
Alt Academy 

Laboratorio di scrittura creativa a.s. 22/23 10/20 ore Magic Blueray 

Scuola estiva-Tre giorni di Matematica settembre 2023 15 ore Università La Sapienza 

Le discipline di base da una prospettiva 
biomedica 

gennaio-maggio 
2024 

14 ore Università Tor Vergata 

Teatro al Keplero – Le Troiane settembre-
dicembre 2023 

50 ore Il Cilindro 

Teatro al Keplero–La Medea di Euripide  gennaio-maggio 
2024 

50 ore La lanterna immaginaria 

London Experience 14-21 aprile 2025 40 ore Volunteer in the world 

Memoranda 2024 marzo-aprile 
2024 

35 ore Roma Capitale-Municipio 
XI 

La promozione della salute nelle relazioni 
giovanili e il contrasto al cyber bullismo 
e alla violenza (Dipartimento cure 
primarie e integrazione socio-sanitaria 
ASL Roma 3)  

Biennale 
a.s. 22/23 
a.s. 23/24 

 

34 ore 

 
Progetto Rossano –

ETS/OdV 

Introduzione all'ingegneria elettronica gennaio-marzo 
2025 

20 ore Università Roma Tre 

    

    

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 

Open days – Giornate di 
orientamento universitarie 

Università 15 ore Settembre 2024-giugno 2025 

Open days – Giornate di 
orientamento universitarie 

Università 10 ore Settembre 2024-giugno 2025 

Open day – Giornata di 
orientamento universitarie 

Università 5 ore Settembre 2024-giugno 2025 

Visita guidata a Palazzo Madama Liceo Keplero - 
Palazzo Madama 

5 ore 8 ottobre 2024 

Attività trasversale di 
cittadinanza attiva in 

collaborazione con ANEC con 
visione del film “Domani” e 

dibattito 

 

Cinema Eurcine 

 
5 ore 

 

24 ottobre 2024 

Modulo di orientamento di 
Educazione Civica: la tutela della 

libertà personale nella realtà 
giudiziaria e forense 

Liceo Keplero – 
Unione Camere Penali 

Italiane 

 
10 ore 

6 novembre 2024 - 
19 febbraio 2025 

Attività di orientamento durante 
il viaggio d’istruzione a Budapest 

con visite ai siti di maggiore 
interesse culturale 

 

Primatour 

 
15 ore 

 

18 -22 novembre 2024 

Giornata di orientamento alle 
facoltà universitarie – 

Liceo Keplero 

Liceo Keplero 5 ore 23 novembre 2024 

Visita didattica ai laboratori di 
Frascati dell’INFN 

INFN - Frascati 5 ore     14 marzo 2025 

Uscita didattica per la mostra 
“Munch. Il grido interiore” 

Palazzo Bonaparte 5 ore 15 aprile 2025 
 

In dialogo con Dacia Maraini* Liceo Keplero 5 ore 23 maggio 2025 

    

    

    

    

    

 

*l’incontro è previsto dopo la stesura del presente documento 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 

ESTERNI 
DURATA 

Progetto Progetto cinema -
Ambiente Visione del film 

“Domani” 

Eurcine 24-10-24 

Viaggio di istruzione Viaggio di istruzione a 
Budapest 

Primatour dal 18-11-24 al 22-11-24 

Gare Campionati di Fisica OLIFIS 19-12-24; 13-02-25 e 
11-03-25 

Gare Giochi di Archimede UMI 28-11-24 

Progetto Visita guidata a palazzo 
Madama 

Liceo Keplero - 
Palazzo Madama 

08-10-24 

Progetto Centro Sportivo Scolastico Liceo Keplero a.s.2024-25 

Progetto Progetto Memoria: evento 
online “Tra parole e 

Libertà” Sala Estense-
Ferrara 

Istituto di Storia 
Contemporanea di 

Ferrara 

 

28-01-25 

Progetto Unione Camere Penali: 
assiste ad un’udienza 

Tribunale di Roma 19-02-25 

Uscita didattica Visita presso i laboratori 
Nazionali di Frascati 

INFN - Frascati 14-03-25 

Uscita Didattica Mostra di Munch al 
Palazzo Bonaparte 

Arthemisia 
 

15-04-25 

    

    

    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  
 

Prof.ssa Teresa Sindona  

2 Lettere Latine 
 

Prof.ssa Teresa Sindona  

3 Storia 
 

Prof.ssa Anna Romeo  

4 Filosofia 
 

Prof.ssa Anna Romeo  

5 Lingua e Letteratura Inglese 
 

Prof.ssa Claudia Coletta  

6 Matematica 
 

Prof.ssa Luisa Savastano  

7 Fisica 
 

Prof.ssa Luisa Savastano  

8 Scienze Naturali 
 

Prof. Giuseppe Catalano  

9 Disegno e Storia dell’Arte 
 

Prof.ssa Barbara Salerno  

10 Scienze Motorie e Sportive 
 

Prof.ssa Livia Manoni  

11 Educazione civica 
 

Prof.ssa Marilena Casale  

12 I.R.C. 
 

Prof. Marco Capri  

13 Attività Alternativa all’IRC 
 

Prof. Menotti Viele  

    
 
Roma, 15/05/2025 
                  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 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5A  2024/25 

 

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.  

Testi 

August Wihelm Schlegel, La “melanconia” romantica e l’ansia di assoluto (dal Corso di 

letteratura drammatica). 

Giovanni Berchet, La poesia popolare (dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo). 

Pietro Borsieri, La letteratura, “l’arte di moltiplicare le ricchezze” e la “reale natura delle 

cose” (dal Programma del “Conciliatore”). 

 

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, 

A se stesso   

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

 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 

Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

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 morte di mastro-don Gesualdo” 

 

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. 
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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 

Corrispondenze 

Spleen 

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

Paul Verlaine 

Languore 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: “La poetica pascoliana” 

Myricae  

Lavandare,  

X Agosto, 

L’assiuolo, 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

La mia sera 

Dalle Prose 

La grande proletaria s’è mossa  

Microsaggio. Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari. 

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere  

“Il conte Andrea Sperelli” 

“Una fantasia in bianco maggiore” 

Le vergini delle rocce 

“Il programma politico del superuomo” 

Alcyone  

La sera fiesolana   
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La pioggia nel pineto 

Echi nel tempo. D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento. 

 

5. 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 

 

6. 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.   

Testi 

Italo Svevo 

Una vita: “Le ali del gabbiano” 

Senilità: “Il ritratto dell’inetto: Emilio Brentani” 

La coscienza di Zeno:  

“Il fumo” 

“La morte del padre” 

“La salute « malata» di Augusta” 

“Le resistenze alla terapia e la « guarigione» di Zeno” 

 “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  

La carriola  (testo fornito dalla docente) 

Il fu Mattia Pascal   

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

Il teatro “grottesco” e il “teatro nel teatro” 

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

Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

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

 

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

“Antinovecentismo” e la lezione di Saba - Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere,  la poetica,  

L’Allegria, Il dolore - Umberto Saba, la psicanalisi e la “poesia onesta”, “Il canzoniere” -  

Testi 

Giuseppe Ungaretti  

 L’Allegria: 

 Il porto sepolto  

I fiumi  

San Martino del Carso  

Sono una creatura 

Soldati 

Mattina 

Il dolore 

Non gridate più 

Umberto Saba 

Il Canzoniere,  

Amai 

Goal 

La capra 

Trieste 

Secondo congedo (testo fornito dalla docente) 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 

Il teatro degli Artigianelli 

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.* 

 

 

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

Eugenio Montale* 

Ossi di seppia  

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto* 

Spesso il male di vivere*  

Satura 

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

 

9. Tendenze narrative  e produzione saggistica del secondo dopoguerra*. 

Testi 

Primo Levi, da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager*; da Il sistema periodico: Carbonio 

(lettura autonoma assegnata per le vacanze estive 2024). 

Beppe Fenoglio, da Una questione privata: Il privato e la tragedia collettiva della guerra. 

Italo Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno: Fiaba e Storia. 

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 2024 e riferimenti 

durante l’anno scolastico.) 

 

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, XVII, XXXIII* 

 

Gli argomenti contrassegnati con asterisco non sono ancora stati svolti alla data del 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). 

 

Roma, 07 maggio 2025 

La docente 

Teresa Sindona 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE 5A  2024/25 

Docente: Teresa Sindona 

 

Il contesto storico. L’età giulio-claudia: da Tiberio a Nerone. Il contesto culturale (p. 38-39): 

intellettuali e potere. 

 

Fedro e la tradizione della favola. 

Fabulae I: Il prologo programmatico (in traduzione italiana) 

 

Persio 

La vita, l’opera, lo stile. 

 

Seneca  

La vita, i Dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie, Apokolokýntosis, i temi,  lo stile.  

De providentia 6,6-9 (T2): Il discorso del dio all’uomo sul perché del male (testo in lingua latina)  

De brevitate vitae 3,1-5 (T5): Quanto tempo perdiamo (testo in lingua latina)  

Epiststulae morales ad Lucilium, 1 (T1): Solo il tempo è nostro (testo in lingua latina) 

Epiststulae morales ad Lucilium, 47 (testo in traduzione italiana fornito dalla docente) 

Apokolokýntosis, 5,2-4 (T18): La presentazione di Claudio T1.2 (in traduzione italiana) 

Oedipus vv. 915-915 (T21): Èdipo si strappa gli occhi (in traduzione italiana) 

 

Lucano  

La vita, una nuova epica: il Bellum civile, i personaggi, lo stile.  

Bellum civile I, 1-32 (T2):  Il proemio, (in traduzione italiana)  

Bellum civile VI, 750-821 (T3): La voce del morto (in traduzione italiana)  

 

Petronio  

La vita, il Satyricon, lo stile. 

 Satyricon 26,7-10; 27,1-6 (T2): Trimalcione fa il suo ingresso (in traduzione italiana) 

Satyricon 28-29 (T3): Un ingresso in stile (in traduzione italiana) 

Satyricon 37,1-10: il ritratto di Fortunata (testo in lingua latina) 

Satyricon 111-112 (T9): La matrona di Efeso, T3.2, (in traduzione italiana) 

 

Testo critico: Erich Auerbach, Il realismo di Petronio. 
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Il contesto storico. Dai Flavi all’età aurea: l’anno dei quattro imperatori, la dinastia Flavia, Nerva e 

Traiano. 

 

Plinio il vecchio 

La vita, la Naturalis historia, stile e fortuna.   

Naturalis historia, 7, 1-5 (T4): La natura matrigna: la fragilità dell’uomo (in traduzione italiana)  

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

fornito dalla docente  in traduzione italiana). 

 

Marziale  

La vita, il corpus degli epigrammi, lo stile.  

Epigrammata I, 4 (T2): Lasciva est nobis pagina, vita proba (in traduzione italiana)  

Epigrammata  X,4 (T4): La nostra pagina ha il sapore di uomo (in traduzione italiana)  

Epigrammata I, 10 (T5): Un amore….interessato (in traduzione italiana)  

Epigrammata VIII,79 (T7): Fabulla e le sue amiche (in traduzione italiana) 

Epigrammata V, 34 (T9): Epitaffio per Erotion (testo in traduzione italiana fornito dalla docente) 

 

Quintiliano 

La vita, gli scritti di un insegnante: l’Institutio oratoria e la pedagogia di Quintiliano, lo stile. 

Institutio oratoria, Proemium 9-10, 18-20 (T1): Formare l’oratore (testo in lingua latina) 

Institutio oratoria I,1, 1-8 (T2): l’importanza della formazione di base (in traduzione italiana)  

Institutio oratoria I, 2, 18-22 (T4): Andare a scuola per aprirsi al mondo (in traduzione italiana)  

 

Testo critico: Francesca Romana Nocchi, La scuola a Roma, Quintiliano e l’ Institutio oratoria  

 

Giovenale  

La vita, le Satire, lo stile. 

Saturae I, 1, 1-13; 19-30; 77-86 (T2): Se manca la capacità, ci pensa lo sdegno! (in traduzione italiana)   

Saturae I, 3,  21-50; 164-184 (T3): Scappare da Roma e vivere bene  (in traduzione italiana)   

Saturae II, 6, 1-20; 286-300: Contro la donna. La pudicitia abbandona Roma. Il trionfo della luxuria 

(testo in traduzione italiana fornito dalla docente)  

 

Tacito  

La vita, le opere: l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus, le Historiae e gli Annales, lo 

stile. 
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Agricola 1-3: Il proemio – Ora finalmente ci torna il coraggio (testo in traduzione italiana fornito 

dalla docente)  

Agricola 42: Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” (testo in traduzione italiana fornito 

dalla docente) 

Il vero volto dell’imperialismo romano: 

- Agricola 21: strategie di romanizzazione (testo in traduzione italiana fornito dalla docente)  

- Agricola 30: Il discorso di Calgaco (testo in lingua latina fornito dalla docente) 

Germania 4 (T5): La purezza “etnica” dei Germani (testo in lingua latina) 

Annales XV, 38 (T1): L’incendio di Roma (testo in traduzione italiana) 

Annales XV, 60,2; 62-64 (T19): Il suicidio di Seneca  (testo in traduzione italiana) 

 

Apuleio 

La vita, le opere, lo stile. 

Metamorfosi I,1 (T5): L’inizio della storia (testo in traduzione italiana) 

Metamorfosi IV, 27-28 (T9): Amore e Psiche (testo in lingua latina) 

Metamorfosi  XI, 1-7 (T10): Preghiera alla luna (testo in traduzione italiana) 

 

Libro di testo in adozione: Francesco Ursini, Tua vivit imago, volume 3, Giunti T.V.P.  

 

Roma, 7 maggio 2025 
 

La docente 

Teresa Sindona 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe VA 

Prof.ssa Anna Romeo       a.s. 2024/25 

 

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  Bella Epochè 

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 

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 
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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. 
 

Testo: Gentile-Ronga-Rossi    Il Nuovo Millenium  vol.3   editrice La Scuola 

 
 

Roma, 02/05/2025                                                        Prof.ssa Romeo Anna  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe VA 

Prof.ssa Romeo Anna       a.s 2024/2025 

 

                  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 
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- Le vie di liberazione del dolore 

 
                       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 

 

                       6   La Destra e la Sinistra Hegeliana 

- Caratteri generali 

 
                       7   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 

 
                       8   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. 
  

                       9   Il Positivismo 

- Caratteri generali e differenze tra illuminismo e romanticismo 
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 10   Comte A. 

- Vita e scritti 

- La legge dei tre stadi 

- La sociologia 

- La dottrina della scienza 

 

11 Lo spiritualismo : caratteri generali 
 

12  H. Bergson 
 

- Vita e scritti 

- Tempo e durata 

- L'origine del concetto di "tempo" e "durata" 

- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

- Lo slancio vitale 

- Istinto, intelligenza e intuizione 

- Società, morale e religione 
 

13  Nietzsche 

- Vita e scritti 

. Spirito dionisiaco e apollineo 

- Critiche a Socrate e Platone 

- Critica allo storicismo e al positivismo 

- Critica alla filosofia e all’arte 

- Critica alla morale 

- I concetti di morte di Dio e di superuomo 

- I concetti di eterno ritorno dell’uguale e di volontà di potenza. 

 
                   14 -La psicoanalisi di Freud 

- 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 
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  15  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   

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

 

16  H.Jonas 
 
Vita e scritti 

Un'etica per la civiltà tecnologica 

L'obiettivo della sopravvivenza  

Il ruolo della paura 

La responsabilità nei confronti della vita 
 

Testi: 

Abbagnano -Fornero  "La filosofia " vol. n 3A e 3 B. Paravia. Pearson. 

Testo di M.Recalcati "La tentazione del muro". Lezioni brevi per un lessico civile. 

Universale Economica Feltrinelli/Saggi .20 lug. 2020 
 

Roma, lì  05/05/2025                                                      Prof.ssa  Romeo  Anna 
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Lingua e Civiltà Straniera Inglese 
Classe V sez. A- a.s. 2024-25 
Prof.ssa Coletta Claudia 

Programma finale 
 

Libro di testo M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton: “ Performer Shaping Ideas” , Zanichelli ed.. 

volume 1 e 2 . 
 
ARGOMENTI                             TESTI                                            SPUNTI TEMATICI 
The Romantic Age: 
- Wordsworth 
 
 
- Coleridge 
 
-P.B.Shelley 
 
 
-J Keats 

 
“”Daffodils”  
 
 
“Rime of the Ancient Mariner” 

(some extracts) 
“Ode to the West Wind”  
 
 
“Ode on a Grecian Urn”  

 
Nature, role of the poet, poetry 
 
 
Natural and  supernatural 
 
Titanic revolutionary spirit 
Nature as a shelter 
 
Physical and spiritual Beauty: 
present and timeless 

The Victorian Age: Social and 
Historical background, the 
Victorian compromise, 
technological and scientific 
challenges. The condition of 
women, City Life in Victorian 
Britain, Darwin, Victorian 
London, The American 
Identity and America in the 
second half of the 19th c. 
The Victorian novel: early and 
late Victorian years. 
-- C. Dickens 
 
 
 
 
 
--  E. Bronte 
 
 
 
-- R. L. Stevenson 
 
 
 
 
- O. Wilde 
 
 
 
W. Whitman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From “Oliver Twist”: “Oliver 

wants some more”  
From “Hard Times”: “The 

definition of a horse” ; 

“Coketown “ 
 
 
From “Wuthering Heights : 

”Back to Wuthering Heights” 
 
 
From “The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hyde” : “The 

scientist and the diabolical 
monster” 
 
From “The Picture of Dorian 

Gray”: “I would give my soul” 
 
 
 
“O Captain! My Captain” 

 
 
 
 
 
 
 
Slavery – African – American 
music 
 
Work and alienation 
Consequences of the Industrial 
Revolution – the town. 
Exploitation of children and 
women – Human Rights - 
Education 
 
The dualism 
Wilderness  
Eros and Thanatos 
 
The dualism 
Darwinism: the importance of 
Scientific discoveries 
 
 
Aestheticism 
“Art for art’s sake” 
The rebel and the dandy 
Wilde and D’Annunzio 
 
American Democracy 
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The Modern Age: The 
Edwardian Age , the fight for 
women’s rights, Britain and 

the World War I; The 
Twenties and the Thirties; 
The struggle for Irish 
independence, The USA in 
the first decades of the 20th c., 
The World War II; The 
Great Depression in the USA; 
The Age of anxiety; 
Modernism. 

Emmeline Pankhurst’s speech Gender equality and women’s 

empowerment, women in 
search of a role in society 
 
 
 
 
 
 
The Modernist revolution  
Modernism in art 
Freud’s influence 
New concept of time and space 

Modern Poetry: 
-The War Poets: R. Brooke 
-W. Owen 

 
“The Soldier”  
“Dulce et Decorum Esr” 

 
World War I 
 

-T.S. Eliot 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The Waste Land”:  “ The 

Burial of the Dead”  
“The Fire Sermon” ,  
“What the Thunder said” 

(photocopies) 
 

 

The Modern Poet 
Mythological method 
The objective correlative 
Unreal Modern City 
Fragmented society  
Sterility of present life 
Lack of communication 
Eliot and Montale 

Modern novel: 
- V. Woolf 
 
 
 
 
 
-J. Joyce 
 
 
 
 
 
 
- G. Orwell 

 
From “Mrs Dalloway” : 

Clarissa and Septimus,  
 
 
 
From “Dubliners” :  “Eveline” 
 : The Dead: “Gabriel’s 

epiphany”  
From “Ulysses”: “Molly’s 

monologue” (photocopy) 
 
 
“Animal Farm” (full book) 
Fom “1984”: “Big Brother is 

watching you”  
 

 
World War I: a shell-shock 
case 
Innovative literary techniques 
 
 
The interior monologue 
 
 
Epiphany 
Paralysis-escape 
 
 
Historical references: 
Totalitarian governments 
Tyrannies in Spain, Germany 
and Soviet Union 
 

 
W. H. Auden 
 

 
“Refugee Blues” 
 
  
 

 
Music (blues) and poetry 
Refugees and migrants 
nowadays 
Olocaust 
 

 
Agli studenti è stata consigliata la visione di films quali: Oliver Twist, Wuthering Heights, The Hours, 
Mrs Dalloway, The Dead, 1984. 
 
        Prof.ssa Claudia Coletta 
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Contenuti trattati nel corso della programmazione di Matematica 
 

Classe V sez. A      anno scolastico 2024-25 
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
11  (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 ( )  ( )xgxf . Derivate successive. Differenziale di una funzione. Derivata e velocità di 

variazione. Significato fisico della derivata, applicazioni delle derivate alla fisica. 

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. 



38 
 

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.  

 

Si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

Cenni di distribuzione di probabilità 

Variabili casuali discrete e distribuzione di probabilità; variabili casuali continue 

 

Testo di riferimento: 

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

Roma 15 maggio 2025 
         La docente 
 
              Luisa Savastano 
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Contenuti trattati nel corso della programmazione di Fisica 
 
 

Classe V sez. A      anno scolastico 2024-25 
Docente: Luisa Savastano 

 
Elettromagnetismo 

 
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 

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.  
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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.  

 

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. 
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Approfondimenti:  

• “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: “La relatività ristretta”; “Lo spazio-tempo di Minkowski” 

“La crisi della fisica classica”. 

• Video di RelativitApp di Zanichelli per approfondire la relatività ristretta. 

 

Roma, 15 maggio 2025 

 
         La docente 
 
              Luisa Savastano 
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Scienze naturali: contenuti trattati. 
Docente: Prof. Giuseppe Catalano  classe 5A    Anno Scolastico 2024/25 

Disciplina: Scienze della Terra, chimica, biologia e microbiologia 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
Biochimica:  
- Il carbonio come elemento chimico; la sua importanza nell’ambito organico e inorganico, l’utilizzo 

degli idrocarburi in ambito energetico e i suoi derivati nella vita quotidiana con relativi pericoli ed 
opportunità. Funzione e struttura degli acidi nucleici. DNA ed istruzione genetica, batteri, virus. 
Generalità delle biomolecole organiche: carboidrati, lipidi e proteine. Espressione genica nei 
procarioti ed eucarioti. Manipolazione genica da parte dell’uomo: opportunità e rischi anche in 

relazione a responsabilità etiche e morali, di cui questo campo di azione si deve fare carico, come ad 
esempio nel caso del CRISPR/cas9.  
Scienze della Terra: 
-  La crosta terrestre e i suoi costituenti. I grandi gruppi di rocce: ignee, metamorfiche e sedimentarie. 
La giacitura e le deformazioni delle rocce. Gli idrocarburi come fonte di energia; dove cercarli. I 
fenomeni vulcanici; caratteristiche dei magmi e rischi collegati alle attività eruttive; come attenuare 
tali rischi. I fenomeni sismici: caratteristiche ed informazioni ricavabile dell’interno della Terra. Il 

rischio sismico e la sua distribuzione in Italia. La prevenzione sismica. I fenomeni endogeni 
all’interno del modello della “tettonica delle placche”. La verifica del modello ed il suo utilizzo.  
 

Materiali di studio proposti 

• Libri di testo:  
Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Zanichelli  
Il globo terrestre che la sua evoluzione ed. blu - Zanichelli 

• Dispense, power point, materiali di sintesi e approfondimenti condivisi su piattaforme 
istituzionali. 

• Video condivisi e visione e commento in classe del filmato RAI: CRISPR cas9 - Il codice della 
vita (in merito al premio Nobel 2020 per la chimica assegnato a E. Charpentier e J. A. Doudna) 

 
Metodologia e strumenti didattici utilizzati  
❖ La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale, integrato da uso dei testi in 

adozione e strumenti multimediali. Gli studenti talora hanno approfondito individualmente i 
contenuti, presentandoli in esposizione alla classe con confronto di opinioni e dibattito, ove 
possibile, in merito alle questioni o punti di vista scaturiti 

 
Verifiche effettuate  
• Valutazioni orali. 
• Valutazioni di approfondimenti svolti 
 
Criteri per la valutazione finale 
Ai fini della valutazione finale gli aspetti fondamentali di cui si terrà conto sono: 
• Costanza nello studio durante il triennio, con particolare riferimento all’ultimo anno. 
• Senso di responsabilità personale e correttezza comportamentale. 
• Impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
• Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
• Miglioramenti significativi della situazione di partenza. 

 
 
Roma, 8 maggio 2025      Il docente 
 
       ___________________________ 
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Testo di riferimento di Chimica e biochimica:  
CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH 2ED. (Zanichelli ISBN 9788808899835) 

A1 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

1. I composti organici 

2. I gruppi funzionali e la nomenclatura 

3. L’isomeria 

4. Le proprietà fisiche dei composti organici 

5. La reattività delle molecole organiche 

6. Le reazioni chimiche 

A2 GLI IDROCARBURI 

1. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

2. Le proprietà chimiche degli idrocarburi saturi 

3. Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

4. Gli idrocarburi aromatici 

A3 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI E I POLIMERI 

1. I derivati degli idrocarburi 

2. Gli alogenoderivati 

3. Gli alcoli, i fenoli e gli eteri (cenni) 

9. I polimeri di sintesi (cenni) 

LE MOLECOLE DELLA VITA (testo di riferimento: Il nuovo Invito alla biologia.blu Zanichelli 
ISBN 9788808299321) 

La chimica del carbonio e i suoi composti 

I carboidrati: monosaccaridi e polisaccaridi 

I lipidi: biomolecole insolubili in acqua 

Le proteine: le molecole più complesse 

Gli acidi nucleici: l’archivio delle informazioni 

B4 DAL DNA LA GENETICA DEI MICRORGANISMI 

1. La struttura della molecola di DNA 

2. La struttura delle molecole di RNA 

3. Il flusso dell’informazione genetica 

4. L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 

5. La regolazione dell’espressione genica 

6. La struttura della cromatina 

7. L’epigenetica 

8. La dinamicità del genoma 

9. Le caratteristiche biologiche dei virus 

10. Due esempi di virus animali: SARS-CoV-2 e HIV 

11. La ricombinazione omologa 
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12. Il trasferimento di geni nei batteri 

13. I geni che saltano: i trasposoni 

B5 MANIPOLARE IL GENOMA: LE BIOTECNOLOGIE 

1. Che cosa sono le biotecnologie 

2. Le origini delle biotecnologie 

3. I vantaggi delle biotecnologie moderne 

4. Il clonaggio genico 

5. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione 

6. Saldare il DNA con la DNA ligasi 

7. I vettori di clonaggio 

8. Le librerie genomiche 

9. La reazione a catena della polimerasi o PCR 

10. L’impronta genetica 

11. Il sequenziamento del DNA 

12. I vettori di espressione 

13. La produzione biotecnologica di farmaci 

14. I topi transgenici e i topi knock-out 

15. La terapia genica 

16. Il silenziamento genico tramite interferenza da RNA 

Trattati dopo il 15 maggio                                                                                                . 
17. Le terapie con le cellule staminali 

18. Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 

19. La produzione di biocombustibili 

20. Le biotecnologie per l’ambiente 

Riflessioni su: l’impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi naturali; l’uso delle risorse 

naturali; il cambiamento climatico. 

 
Testo di riferimento di Scienze della Terra: 

IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE.BLU (Zanichelli ISBN 9788808278647) 
cap1 La crosta terrestre minerali e rocce 

1. I costituenti della crosta terrestre 
2. I minerali 
3. Classificare i minerali 
4. Le rocce 
5. Rocce magmatiche o ignee 
6. Rocce sedimentarie 
7. Rocce metamorfiche 
8. Il ciclo litogenetico 
9. Materie prime da minerali e rocce 
10. Fonti di energia da minerali e rocce 

Cap 2 La giacitura le deformazioni delle rocce  
1. Stratigrafia e Tettonica nello studio della Terra 
2. Elementi di Stratigrafia 
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3. Elementi di Tettonica 
4. Il ciclo geologico 

cap3 I fenomeni vulcanici  
1 Il vulcanismo 
2 Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica  
3 Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo  
4 Il rischio vulcanico 
5 Risorse dai processi vulcanici 

cap4 I fenomeni sismici  
1 Lo studio dei terremoti  
       approfondimento I primi passi della Sismologia 
2 Propagazione e registrazione delle onde sismiche  
       approfondimento I sismografi 
3 La «forza» di un terremoto 
4 Gli effetti del terremoto 
5 I terremoti e l’interno della Terra 
      Approfondimento: Terremoti artificiali per «radiografare» la Terra  
6 La distribuzione geografica dei terremoti  
7 La difesa dai terremoti 
approfondimento: Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia? 

cap5 La Tettonica delle placche: un modello globale  
1 La dinamica interna della Terra  
2 Alla ricerca di un «modello» 
3 Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore  
4 Il campo magnetico terrestre 
        Approfondimento: Come si magnetizzano lave e sedimenti  
5 La struttura della crosta  
6 L’espansione dei fondi oceanici 
       Approfondimento: La «Terra mobile» di Wegener  
7 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
8 La Tettonica delle placche  
9 La verifica del modello 

Trattati dopo il 15 maggio                                                                                   . 
10 Moti convettivi e punti caldi  
      
 
Roma, 8 maggio 2025      Il docente 
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Programma di Storia dell’Arte 

Classe: V sez. A a.s. 2024 – 2025 

Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, l’insegnamento di Storia dell’arte è stato inizialmente 

affidato a un docente supplente, il prof. Menotti Viele in servizio presso questo istituto dal 3 ottobre 

all’ 8 novembre 2024. A partire da tale data, la titolare di cattedra prof.ssa Barbara Salerno ha 

proseguito l’attività didattica, integrando e completando i contenuti previsti dal curricolo. La presente 

programmazione finale riflette il percorso formativo complessivo svolto dagli studenti, tenendo conto 

degli apporti didattici di entrambi i docenti. 

 

Docente: prof. Menotti Viele 

Programma svolto dal 3 Ottobre 2024 all’8 Novembre 2024 

Carrellata di opere d'arte dal XIV secolo al XVII per introdurre le opere del XVIII sec. 

Artisti del Barocco: Caravaggio, Bernini e Borromini; gli architetti Juvarra e Vanvitelli. 

• Francisco Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, la Maya desnuda, la Maya vestida. 

Il Romanticismo: caratteri generali; 

• Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo. 

• Francesco Hayez, Il Bacio. 

• Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia. 

I Macchiaioli: caratteri generali; 

• Giovanni Fattori, In Vedetta. 

• Sebastiano Lega, Il Pergolato. 

L’Impressionismo: caratteri generali; 

• Edouard Manet, Colazione sull’erba, Il Bar delle Folies Bergère, Olympia. 

• Claude Monet, Impression Soleil Levant, Ninfee (serie). 

• Pierre-Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

• Edgar Degas, la Classe di Danza, L’Assenzio. 

 

Docente: prof.ssa Barbara Salerno 

Programma svolto dall’11 Novembre 2024. 

• Lettura dell’Opera d’Arte: Metodologie di lettura e analisi delle opere d’arte, con focus 

sull’osservazione diretta e sull’interpretazione critica. Analisi di elementi formali, aspetti 

iconografici e iconologici, contesto storico-culturale e funzione dell’opera attraverso esempi 

pratici di opere di diverse epoche e stili. 

 

Il Post-Impressionismo: caratteri generali; 

• George Seurat, la Parade de cirque, una Domenica Pomeriggio all'isola della Grande 
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Jatte. 

• Paul Cezanne, Montagna di Saint Victoire, I Giocatori di carte. 

• Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Il Cristo giallo, Van Gogh 

che dipinge i girasoli. 

• Henry de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, la Toilette, i manifesti. 

• Vincent Van Gogh, Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Girasoli, 

Camera da letto, Veduta di Arles con iris, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

Il Divisionismo: caratteri generali; 

• Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato. 

• Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi. 

Art Nouveau: caratteri generali, presupposti storici e culturali; 

• Gustav Klimt, Giuditta I e II, Woman in Gold, Danae. 

• Joseph Maria Olbrich, l’opera d’arte totale, Palazzo della Secessione a Vienna.  

• Antoni Gaudì, Modernismo Catalano a Barcellona: Casa Battlò, Casa Milà. 

• Hector Guimard, stazioni della metropolitana a Parigi. 

Le Avanguardie storiche: caratteri generali 

• Edward Munch, precursore dell’espressionismo. L’Urlo, Pubertà, Sera nel corso Karl 

Johann, Autoritratto all’Inferno, Amore e Dolore (Il vampiro). 

Espressionismo francese: I Fauves: caratteri generali. 

• Henry Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La Danza. 

Espressionismo tedesco: Die Brucke: caratteri generali; 

• Ernst Kirchner, Cinque donne nella strada, Marcela. 

• Xilografia 

Espressionismo austriaco: caratteri generali; 

• Egon Schiele: Autoritratti: il tema del doppio. Autoritratto con dita aperte, gli Eremiti, 

Doppio Autoritratto. 

Cubismo: caratteri generali. Cubismo analitico e sintetico; 

• Pablo Picasso; periodo blu: Poveri in riva al mare, La vita; periodo rosa: Famiglia di 

saltimbanchi. Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard, Demoiselles d'Avignon, 

Guernica. Cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata.  

Futurismo: caratteri generali; 

• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo. 

• Umberto Boccioni, La Città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio. 

• Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone. 

• Fortunato Depero, Balli Plastici, la Pubblicità. 

• Antonio Sant’Elia, il Manifesto dell’architettura Futurista, Progetti. 
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Il Surrealismo: caratteri generali; 

Manifesto Surrealista di André Breton e Paul Eluard. 

• René Magritte, Il tradimento delle immagini (serie), l'Interpretazione dei Sogni, La 

Condizione umana. 

• Joan Mirò, il Carnevale di Arlecchino, Trittico Blu. 

• Salvador Dalì: Venere a cassetti. L’Enigma dell’ora di de Chirico e La persistenza della 

memoria di Dalì: Il tema del tempo, tra pittura e filosofia. 

L’Astrattismo: Astrattismo lirico e geometrico, caratteri generali; 

Il Cavaliere Azzurro: 

• Wassily Kandinskij, Il Cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto (1910), Alcuni Cerchi. 

• Paul Klee, Strada Principale e Strade Secondarie. 

Neoplasticismo:  

• Piet Mondrian, La serie degli alberi, Composizione 11, Composizione con rosso, giallo e 

blu. Il “Design Mondrian”. 

• Gerrit Rietveld: sedia (1917), Casa Schroeder. 

Dada: caratteri generali; 

• Marcel Duchamp, Fontana, LHOOQ. 

• Hans Arp, Ritratto di T. Tzara. 

• Man Ray, Cadeau. 

 

Programma che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio: 

Il Razionalismo, caratteri generali; 

• Walter Gropius, Il Bauhaus. 

• Le Corbusier, i Cinque punti dell’Architettura, Ville Savoye a Poissy. 

Arte Degenerata, caratteri generali; 

• Mostra dell’Arte Degenerata del 1937. 
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         Docente: Manoni Livia                                                                 Classe: V sezione: A  

 
 

Andamento didattico-disciplinare e profitto: ho conosciuto e iniziato a lavorare con la classe dal 

secondo anno scolastico 2021-22. A causa dell’emergenza pandemica, il percorso didattico di Scienze 

motorie e sportive ha subito cambiamenti mai sperimentati in precedenza. Non solo per l’introduzione 

della didattica a distanza e della didattica digitale integrata in quanto tali, ma soprattutto per la necessità 

di contrastare la riduzione di esercizio fisico, dovuta ai periodi di lockdown e di presenza alternata degli 

studenti a scuola, come pure per evitare compresenza di classi in palestra che – nella sede di Via Gherardi 

- si è tradotta nel dimezzamento delle ore di lezione pratica. 

Allo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti (schede di allenamento, selezione di 

materiali di home fitness, etc.) per mantenersi attivi e conservare il proprio livello di efficienza fisica anche 

i contenuti teorici sono stati declinati il più possibile in una dimensione operativa. 

Nel corso dei quattro anni si è osservata una certa diminuzione della pratica sportiva competitiva nel 

tempo libero, a favore di generiche forme di fitness presso strutture organizzate, e anche di abbandono. 

Meno della metà della classe – tra cui una sola studentessa - partecipa attualmente a competizioni di 

livello promozionale e/o federale, riuscendo a conciliare l’impegno sportivo con quello scolastico. 

Dall’analisi del livello di efficienza fisica, valutato annualmente tramite prove da campo oggettive e 

standardizzate, tra l’inizio e la fine del corso (analisi del trend secolare) è emerso un quadro complessivo 

caratterizzato per genere, come mostrato in tabella 1. 

Nella tab.1 sono state evidenziate in rosso le dimensioni dell’efficienza fisica che hanno fatto registrare in 

misura apprezzabile (>10%) una diminuzione del trend secolare e in grassetto nero quelle che hanno fatto 

registrare una variazione positiva. 

E’ facile notare come le femmine abbiano mostrato incrementi in due sole capacità condizionali, la potenza 

muscolare (+10,4%) e la coordinazione veloce (+21,5%) all’interno di un quadro complessivo di 

stagnazione e di peggioramento, con particolare riguardo alla resistenza cardio-respiratoria che si riduce 

in modo apprezzabile (-13%). Tale quadro è coerente con quanto già riportato in letteratura sull’inizio della 

diminuzione dell’efficienza fisica fin dall’adolescenza, principalmente a causa della tendenza femminile a 

diminuire precocemente l’impegno sportivo competitivo, anche solo preagonistico, e quindi all’esigenza di 

sottoporsi ad allenamenti di intensità, densità e frequenza eterodeterminati. 

I maschi, anche a causa di uno sviluppo muscolo-scheletrico più tardivo rispetto alle femmine e 

quantitativamente più rilevante, mostrano una tendenza secolare positiva in molte dimensioni, ed in 

particolare un consistente aumento della resistenza cardio-respiratoria (+28%). 

 

  

 

 
RELAZIONE FINALE di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
Anno Scolastico 2024-2025 
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Tabella 1: trend secolare di efficienza fisica tra il 2020-21 e il 2024-25. 

 
FEM 2° 
ANNO 

FEMM 5° 
ANNO 

MASCHI 1° 
ANNO 

MASCHI 
5°ANNO 

POTENZA M. (cm)  142 156 178 195 

FLESSIBILITA’ GEN. (cm) 108 106 97 97 
MOBILITA’ ARTICOLARE (cm) 

1 79 77 103 99 

COORDINAZIONE LENTA (n.) 49 50 72 88 

COORDINAZIONE VELOCE (n.) 56 68 51 91 

FORZA M. (n.) 29 30 31 27 

RESISTENZA (min) 3,9 3,4 6 7,7 

VELOCITA’ (sec) 12,77 12,82 11,88 10,93 
Commento 1: POTENZA MUSCOLARE: salto in lungo  da fermo (SBJ), risultato in cm. FLESSIBILITA’ 

GENERALE: flessione del busto avanti (sit & seach); risultato in cm. MOBILITA’ ARTICOLARE: mobilità articolare 
delle spalle, risultato in cm (da notare: minore il valore, migliore la prestazione). COORDINAZIONE LENTA: 
coordinazione lenta braccia/gambe (saltelli con rimbalzo alla funicella); risultato in N. massimo di ripetizioni. 
COORDINAZIONE VELOCE: coordinazione veloce braccia/gambe (saltelli senza rimbalzo alla funicella); risultato in 
N. massimo di ripetizioni. FORZA: core stability (SIT UP) ; risultato in N. di ripetizioni. RESISTENZA: test ad 
esaurimento di corsa a navetta su 20m (20m Shuttle Run Test); risultato in minuti di percorrenza. VELOCITA’: test di 

corsa a navetta sui 10m (4x10mSRT:); risultato in secondi. 
 

L’analisi delle misure di dispersione (deviazione standard per campioni di dimensioni ridotte) mostra 

genericamente che le prestazioni femminili sono più variabili, probabilmente per una maggiore 

diversificazione degli stili di vita - più o meno attivi - e per la perdita precoce dell’effetto protettivo della 

pratica sportiva. In particolare, mentre nella potenza muscolare e nella coordinazione veloce il 

miglioramento è carico soprattutto di poche ragazze, la diminuzione della resistenza cardio-respiratoria è 

uniforme nel sottogruppo femminile e ciò è molto preoccupante. 

I maschi invece esprimono un livello di efficienza fisica più omogeneo ad eccezione della resistenza 

cardio-respiratoria in cui la variabilità è alta ed il miglioramento è attribuibile in particolare ad alcuni studenti 

e non a tutto il gruppo. 

Nel corso degli anni il profilo didattico e disciplinare della classe si è mantenuto costante ed è stato 

osservato un contenuto progresso nella capacità di gestione e di autonomia. 

Le verifiche teoriche sono state svolte con metodologia BYOD (adottata da prima dell’emergenza 

sanitaria), in linea con quanto stabilito a livello di Dipartimento e di programmazione didattica, e hanno 

riguardato argomenti operativi e teorici. Di questi ultimi si è ricercata l’applicazione operativa in palestra.  

Sono state valutate le competenze raggiunte negli ambiti dell’efficienza fisica e della prestazione motoria 

e sportiva, delle conoscenze relative alla sinergia neuromuscolare e al controllo della motricità, alle qualità 

fisico-motorie e ai principi dell’allenamento, con la finalità di avvicinare gli studenti e le studentesse 

all’esercizio fisico autodiretto e scientificamente condotto, per il mantenimento della salute a lungo 

termine.  

Sulla base del livello di capacità fisico-motorie evidenziato oggettivamente dagli studenti, della loro attuale 

partecipazione sportiva extrascolastica, della partecipazione alle lezioni e dell’interesse mostrato per gli 

argomenti trattati, i risultati d’apprendimento sono da definirsi generalmente discreti.  

 
1 Il risultato è inversamente proporzionale alla dotazione di mobilità articolare (maggiore il valore, minore la prestazione). 
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Partecipazione alle lezioni: caratterizzata da frequenza regolare e per alcune/i anche interessata e 

caratterizzata da contributi e spunti di riflessione. 

Rapporti con le famiglie: del tutto regolare.  

Andamento della programmazione didattica: la PD ha necessariamente tenuto conto della situazione 

di emergenza iniziale e si è svolta regolarmente, rispetto a quanto previsto, nonostante un minor numero 

di ore di lezione pratica. 

Il giudizio complessivo sulla classe è positivo e per alcune/i anche ottimo e fa intravedere buone premesse 

per la prosecuzione del percorso di formazione culturale e umana. 

 

Roma, 13/05/2025 

   F.to Prof.ssa Livia Manoni 

 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe: 5A 

Docente: PROF.SSA MANONI LIVIA A. S: 2024-25 
 

Premessa: Allo scopo di recuperare la carenza di esercizio fisico degli anni scolastici caratterizzati 

dall’emergenza sanitaria e dal lockdown si è deciso di dare un rilievo ancora maggiore alla parte pratica 

della disciplina. Ciò ha permesso di sostenere la dimensione della relazione diretta interpersonale 

all’interno della classe, in particolare nelle situazioni di confronto ludico-sportivo.  

Metodologie: Lezione interattiva e dialogata, lavori individuali e di gruppo, insegnamento capovolto, Peer 

Education, BYOD (Bring Your Own Device). 

Strumenti: oltre agli strumenti didattici specifici della disciplina e al libro di testo, sono stati utilizzati la 

LIM, vari sussidi multimediali, le classi virtuali (Classroom e Edpuzzle). 

 
Contenuti teorici (dal libro di testo “Competenze Motorie”, Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi, 

ediz. D’Anna, Firenze, 2016):  

1. Tecniche di somministrazione e finalità della valutazione oggettiva del livello di efficienza fisica 

individuale tramite misure antropometriche e test motori. 

2. Cap.9 LE CAPACITÀ MOTORIE: caratteristiche generali con riferimento alle prove oggettive di 

efficienza fisica somministrate ogni anno (cfr di seguito). LE ABILITÀ MOTORIE: caratteristiche 

tecniche, capacità motorie impiegate e attività sportive correlate. 

3. Cap.10 L’ALLENAMENTO, come migliorare le proprie prestazioni. Cos’è l’allenamento, come ci 

si allena a carico naturale, con macchine e attrezzi, l’allenamento delle singole capacità motorie: 

gli elementi su cui intervenire, gli esercizi specifici e gli sport interessati. 

4. La frequenza cardiaca allenante utile e la formula di KARVONEN. 

5. Relazione con l’ambiente tecnologico: compiti interattivi e verifiche in formato digitale con modalità 

BYOD (Kahoot);  

6. Google Classroom 

• L’allenamento: scheda digitale di allenamento delle capacità motorie;  

• Il trend secolare di efficienza fisica 2020-2024: presentazione della tabella anonima dei 

dati, elaborazione statistica descrittiva (tabelle pivot di estrazione delle medie e delle 

deviazioni standard), calcolo delle percentuali di variazione. 

• Sport e Storia: materiali digitali di approfondimento e collegamento interdisciplinare su:  
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i. “Il manifesto della razza e gli atleti italiani” (presentazione pptx);  

ii. “Educazione Fisica e fascismo” (presentazione pptx); 

iii. audioracconti della serie “Leggende olimpiche” (Rai radio 3) sulle imprese di 

Jesse Owens e Louis Zamperini ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936;  

iv. audioracconti della serie “Numeri primi” (Rai radio 3) sulla relazione tra lo sport e 

la storia contemporanea (le leggi razziste dei figli meticci somali, Olimpiadi di 

Roma e guerra fredda, Coppi e Bartali e la II Guerra Mondiale, Srebrenica e la 

guerra civile nella ex-Yugoslavia). 

Contenuti operativi:  

7. Valutazione oggettiva in entrata del livello di efficienza fisica individuale. Somministrazione dei 

seguenti test motori standardizzati: 

• Frequenza e intensità dell’attività fisica e sportiva extrascolastica 

• distanza biacromiale e perimetro dell’addome 

• potenza muscolare (Standing-broad-jump),  

• core-stability (30”Sit-up),  

• flessibilità generale (Sit-and-reach),  

• coordinazione lenta e veloce tra arti superiori ed inferiori (Rope-skipping),  

• mobilità articolare (Shoulder-rotation),  

• speed-agility, corsa a navetta (4x10m Shuttle-run-test); 

• resistenza cardiorespiratoria (corsa a navetta 20m Shuttle-run-test). 

8. Elaborazione a gruppi di una scheda pratica e digitale di allenamento con metodologia “interval 

training”. 

9. Preparazione fisica specifica a corpo libero: esercizi di mobilità, core-stability, elasticità muscolare 

ed equilibrio nelle posizioni fondamentali, di potenziamento dell’efficienza fisica e di 

compensazione delle carenze evidenziate nella valutazione in entrata. Combinazione di esercizi 

propedeutici allo svolgimento di alcuni elementi di preacrobatica: rotolamento incompleto indietro 

sul dorso, estensione delle spalle a corpo proteso e orizzontale prona.  

10. Didattica dei rotolamenti in avanti da gambe ritte divaricate e dalla posizione di orizzontale prona, 

a partire dall’assistenza diretta e indiretta fino all’esecuzione sicura ed autonoma. 

11. Didattica delle capovolte indietro da seduti e arrivo in ginocchio, con utilizzo di una stazione 

facilitate, dell’assistenza indiretta (mediata dalla sistemazione propedeutica delle attrezzature) e 

diretta (dell'insegnante). 

12. Esercitazioni a carattere sportivo articolate sugli obiettivi minimi di Pallavolo, Pallacanestro, 

Tennis Tavolo, Calcio a 5. 

Roma, 08 Maggio 2025       F.to Prof.ssa Livia Manoni 
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RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5 SEZ.A 

a.s. 2024/2025 

Prof.ssa Marilena Casale 

 

La classe 5 A ha svolto le attività previste per l’insegnamento di Educazione Civica in linea con 

quanto stabilito dal D.M. n.183/2024 e secondo il Progetto di Istituto, che ne affida la realizzazione 

ai docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. 

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

svolti 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 slide di presentazione utilizzate in 

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

rielaborazione sui temi affrontati. 

All’interno del gruppo classe della 5 A diversi alunni mostrano capacità critiche e presentano i 

contenuti in modo chiaro ed organico. 

Altri allievi sono comunque in grado di organizzare ed esporre in modo adeguato le proprie 

conoscenze. 

La classe ha effettuato una visita guidata presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica 

e ha preso parte all’attività “La tutela della libertà personale nella realtà giudiziaria e forense” svolta 

in collaborazione con l’Unione Camere Penali. 

Tale percorso prevede un incontro di formazione a cura degli avvocati penalisti e la partecipazione 

ad una Udienza presso il Tribunale Penale di Roma. 

 

ARGOMENTI E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2024-2025 

Prof,ssa Marilena Casale 

Classe 5 Sezione A  

 

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 
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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 

TESTI E SITI 

- 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 

- brano da Antonio Cassese” I diritti umani oggi” - Economica Laterza, Bari 2009  

- brano da N.Bobbio “L'età dei diritti” Einaudi-Torino,1990 

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 

Il principio di uguaglianza: 

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

- il cammino verso la parità di genere attraverso le modifiche normative dal 1948 a oggi  

- la tutela delle minoranze linguistiche all’interno della Costituzione 

-  la discriminazione basata sulle opinioni politiche: modalità di attuazione nel ventennio fascista 

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

TESTI e SITI 

- estratto dalla l.n.482/1999” Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche” 

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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- 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 

- articolo da La Repubblica di Luca Ricolfi “Diseguaglianze,ecco cosa serve per riavviare 

l’ascensore sociale” 

Il principio lavorista:  

- gli articoli 1 e 4 della Costituzione  

- le nuove forme di lavoro: la gig economy, i “riders” e le tutele contrattuali 

TESTI E SITI 

- video “Il mio capo è un algoritmo” : https://www.youtube.com/watch?v=Mud8sztUCCU 

- dati sugli infortuni sul lavoro https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-

stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-2022.html 

- articolo da La Repubblica di Stefano Massini” Morti sul lavoro,il nostro Requiem per i diritti” 

- video https://www.rai.it/raicinema/video/2024/04/Grazie-le-faremo-sapere 

 

Da completare entro la fine dell’anno scolastico 

Il principio di solidarietà:  

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

- 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mud8sztUCCU
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-open-data-2022.html
https://www.rai.it/raicinema/video/2024/04/Grazie-le-faremo-sapere
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PROGRAMMA SVOLTO  
DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2024-2025      CLASSE: 5 A 
  
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: 28 fino al 06/05/2025 (+ 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 

 

• 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 
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- 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 2025 
 
         Docente: Marco Capri 
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PROGRAMMA MATERIA ALTERNATIVA: FOTOGRAFIA  

ANNO SCOLASTICO: 2024-2025                                                 CLASSE: 5 A 

MATERIA: Fotografia 

 DOCENTE: Prof. MENOTTI VIELE 

  

ORE DI LEZIONE PREVISTE: 23 

ORE DI LEZIONE SVOLTE: 11 fino al 03/05/2021 (+ 4 nei mesi di maggio/giugno). 

 

Integrazione degli argomenti non trattati negli anni precedenti e così articolati: 

 

Dicembre 

Gli avvenimenti del XVIII secolo che hanno portato alla nascita della fotografia: 

- la prima Rivoluzione Industriale. 

- la pubblicazione de “Enciclopedia o Dizionario ragionato delle Scienze, delle Arti  e dei 

Mestieri” di Diderot e D’Alambert. 

- la promulgazione della Costituzione Americana. 

- la rivoluzione Francese. 

- la nascita di nuovi strati sociali: la borghesia e l’imprenditore. 

 

Gennaio 

La camera obscura. 

La lanterna magica. 

La scoperta della fotosensibilità dell’argento 

 

Febbraio 

L’autore primo scatto fotografico : 

Joseph Nicéphore Niépce (1785 - 1833) . “Vista dalla finestra a Le Gras.” 

Le componenti fondamentali di una Macchina fotografica 

La nascita della dagherrotipia: 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787 - 1851). 

Il diaframma (fotografare soggetti con e senza sfondo, effetto Bokeh) 

 

Marzo 

La nascita della fotografia moderna. 

William Henry Fox Talbot (1800 - 1877) e John Frederick William Herschel (1792 - 1871). 
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L’evoluzione del supporto fotografico: la celluloide. 

La nascita della cinematografia. 

I fratelli Lumiere e la proiezione dei primi cortometraggi. 

“L’uscita dalle officine Lumiere” e “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat” 

I tempi di esposizione nelle fotocamere (fotografare soggetti nelle varie ore del giorno, effetto 

Panning). 

 

Aprile - Maggio 

Charlie Chaplin. 

Il Vagabondo, Il Monello ed Il Grande Dittatore. 

La sensibilità ISO della pellicola (fotografare in notturno statico e in notturno dinamico). 

L’ utilizzo con uno o due funzioni della macchina fotografica in soggetti scelti a piacere dallo 

studente. (effetti su specchi d’acqua). 

Roma 6 Maggio 2025 

 

        Il Docente 

        Menotti Viele 
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ALLEGATO N. 2 
 
 
 

Testi delle simulazioni delle prove d’esame 

effettuate nell’anno scolastico 
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