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DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE: Prof.ssa Angela Raho

DOCENTE 
DISCIPLINA/E DI 
INSEGNAMENTO 

CONTINUITÀ DIDATTICA / 
PRESENZA NELLA CLASSE 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Prof.ssa Rita Paucera Lettere italiane X 

Prof.ssa Gaia Napolitano Lettere latine X X X 

Prof.ssa Daniela Latini Storia X X X 

Prof.ssa Daniela Latini Filosofia X X X 

Prof.ssa Claudia Coletta Lingua e Letteratura Inglese X 

Prof.ssa Angela Raho Matematica X X X 

Prof.ssa Angela Raho Fisica X X X 

Prof.ssa Emanuela Lorenzetti Scienze naturali X X X 

Prof.ssa Annamaria Mannarino Disegno e Storia dell’Arte X X 

Prof. Giulio Proietti Scienze Motorie e Sportive X X 

Prof.ssa  Marilena Casale Educazione civica X X X 

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

Prof. Mario Guercia 
Attività Alternativa 
all’I.R.C. 

X 

Prof.ssa Maria Benvenuto Sostegno X X X 

Prof.Sergio Lombardo Sostegno X X X 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA è composta da 22 alunni (8 studentesse e 14 studenti); la fisionomia della classe non ha subito 

variazioni nel corso del quinquennio se non per un alunno ripetente inseritosi nell’a.s.  2022/23. 

La classe ha avuto nel triennio la continuità di insegnamento per matematica, fisica, storia, filosofia, scienze, 

latino, educazione civica, IRC e sostegno. 

I docenti di inglese, italiano e attività alternativa sono subentrati quest’anno, mentre i docenti di disegno e 

storia dell’arte e di scienze motorie lo scorso anno. 

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

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

Dal punto di vista comportamentale la classe è molto vivace. 

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, soprattutto nelle discipline di indirizzo, ha 

richiesto notevoli capacità di organizzazione, di attenzione e di concentrazione, che non tutti gli studenti 

hanno saputo sostenere. 

Il profitto della classe è mediamente buono. 

All’interno della classe sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali sono stati redatti dei 

Piani Didattici Personalizzati e un Piano Educativo Individualizzato. 
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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 

LINGUA E CULTURA 
LATINA X 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA X X 

STORIA 
X 

FILOSOFIA 
X 

MATEMATICA 
X X 

FISICA 
X 

SCIENZE NATURALI 
X X X 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE X 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE X X X X 

EDUCAZIONE 
CIVICA X X X X 

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA X X X 

ATTIVITÀ ALTERN. 
ALL’IRC X X X 

SOSTEGNO 
X X 

Laboratorio musica e pittura 

SOSTEGNO 
X X 

Laboratorio musica e pittura 

METODI E STRUMENTI
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STRUMENTI 

DISCIPLINA 
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LINGUA E LETTER. 
ITALIANA 

X X X X X

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

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 

FISICA 
X X X X 

SCIENZE NATURALI 
X X X 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

X X 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X X X 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

X X X 

INSEGN. RELIGIONE 
CATTOLICA 

X X X X 

ATTIVITÀ ALTERN. 
ALL’IRC 

X X X X PC e software di grafica 

SOSTEGNO 
X X X 

SOSTEGNO 
X X X 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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Griglia di valutazione della seconda prova

Indicatori Livelli Descrittori Punti/20 

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

1 

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

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

0-1 

2 

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

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

1.25-2.5 

3 

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

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

2.75-3.75 

4 

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

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

4-5 

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

1 

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

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

0-1.25 

2 

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

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

1.5-3 

3 

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

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

incertezza 

3.25-4.75 

4 

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

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

5-6 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo

Risolvere la 
situazione 

problematica in 
maniera coerente, 

completa e corretta, 
applicando le regole 

ed eseguendo i 
calcoli necessari 

1 

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

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

0-1 

2 

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

in modo solo parzialmente corretto 
- Esegue numerosi errori di calcolo

1.25-2.5 

3 

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

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

- Esegue qualche errore di calcolo

2.75-3.75 

4 

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

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

4-5 

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

1 

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

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

problema

0-0.75 

2 

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

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

sommario

1-2 

3 

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

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

2.25-3 

4 

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

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

problema

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

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

discipline sono state frequenti e si sono differenziate in: 

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

metodo didattico seguito; 

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

programmati. 

Tipologie di verifiche 

 esercitazioni in classe e/o a casa; 

 prove strutturate e/o semi-strutturate, questionari; 

 analisi e compilazione di documenti;  

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

relazioni etc.); 

 prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti); 

 produzione di materiale multimediale; 

 prove ed esercitazioni pratiche; 

 altro (specificare) ___________________________________________________________ 

Criteri di valutazione 

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

d’Istituto”). 

Valutazione 

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

 del raggiungimento delle competenze minime disciplinari e delle competenze trasversali; 

 dei risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative; 

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

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

 dei progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

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

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

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

dell’Istituto. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 



14 

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

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

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

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

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

individuati dal DM 35/2020.  

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

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

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

dell’autonomia.  

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

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

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

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

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

strumenti utilizzati. 

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

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

2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i componenti della Comunità, nel rispetto dei principi fondamentali di solidarietà sociale (art.2 

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

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 

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

tematici con riferimento anche ad altre materie: 

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

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

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

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

Percorsi e strumenti:

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

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

(i diritti umani), sanciti nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo, nella CEDU, nella CDFUE e negli obiettivi dell'Agenda 2030.  

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

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

nel corretto funzionamento delle Istituzioni pubbliche. 

STRUMENTI e MATERIALE DI STUDIO:

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

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

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

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

approfondimento, accesso ai contenuti dei siti istituzionali; 

 visite guidate e progetti anche a carattere interdisciplinare; 

 letture di approfondimento da fonti open source. 

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

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

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

dedicato curriculumstudente.istruzione.it. 

Titolo del percorso Periodo Durata Ente  

Corso Sicurezza a.s. 2022/23  

a.s. 2023/24 

4h MIM DGSIP 

Panic-giovani paure  05/11/2021-21/03/2022 30h Alt Accademy 

Mestieri e culture della musica e del 
teatro  

18/10/2021-31/03/2022 30h Università Roma Tre 

Come misurare l’influenza dei Social 
media  

12/01/2022-23/03/2022 40h Università Roma Tre 

In viaggio dalle stelle alle cellule 
UNILAB 

01/12/2011-30/04/2022 4h Università Tor Vergata 

Progetto NERD non è roba per 
donne?  

17/01/2022-27/05/2022 50h Università Tor Vergata 

Scritto nelle ossa: laboratorio di 
antropologia forense e biologia dello 
scheletro (Tor Vergata)  

10/01/2022-30/04/2022 60h Università Tor Vergata 

La relazione del Governatore: 

piano di comunicazione  

04/04/2022-08/04/2022 26h Banca D’Italia 

Studenti atleti di interesse nazionale  a.s. 2021/2022 

a.s. 2022/2023 

50h MIM DGSIP 

Teatro al Keplero  28/09/2022-22/12/2022 60h Liceo Keplero 

Forum ambientalista a.s. 2020/2021 30h Associazione Forum 
ambientalista 

Educazione finanziaria 2.0: cosa 
serve per vincere la sfida della 
finanza del ventunesimo secolo  

28/01/2023-27/03/2023 40h Università Roma Tre 

La clinica del lavoro 17/01/2022-28/02/2022 40h Università Roma Tre 

Introduzione all’ingegneria 
aeronautica  

01/12/2022-05/04/2023 60h Università Roma Tre 

Emergency: raccontare la pace a.s. 2022/2023 

a.s. 2023/2024 

30h Emergency 

Laboratorio di scrittura creativa  08/03/2022-10/05/2023 12h Magic Blue Ray 

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

Scuola di Dibattito a cura della 
“Palestra di Botta e Risposta” 

4/10/2023- 6/11/2023 30h Università Roma Tre 

PCTO 
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MODULI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO EFFETTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 
IN CORRELAZIONE CON LA RIFORMA DELL’ORIENTAMENTO  

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

DENOMINAZIONE ENTE FORMATORE DURATA PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Next Generation EU Università Cattolica- Liceo 
Keplero 

15h 12 febbraio-15 
febbraio 2024 

Open Days, Giornate di 
Orientamento

Università 15h a.s. 2022/2023 

Giornata di mentoring con 
ex studenti

Liceo Keplero 4h 30 novembre 2023 

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

Liceo Keplero- Unione 
Camere Penali Italiane 

10h 10 novembre 2023-12 
aprile 2024 

Convegno Intelligenza 
Artificiale

Università Roma Tre 5h 6 novembre 2023 

Modulo di orientamento nel 
PCTO “Emergency”

Emergency-salone dello 
Studente 

6h 17 ottobre 2023 

Festa d’Europa: Convegno 
“Cittadinanza europea e 
partecipazione”

Liceo Keplero 5h 14 maggio 2024 

Viaggio Lisbona con visite 
ai siti di maggiore interesse 
culturale

New Distance 8h 17 marzo 2023-20 
marzo 2024 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO ENTE/ESPERTI 
ESTERNI 

DURATA 

Uscita didattica Mostra di Escher Palazzo 

Bonaparte 

Arthemisia presso 
Palazzo Bonaparte 

17/11/2023 

Giornata della 

memoria 

La Banalità del male Teatro Belli 25/01/2024 

Progetto Edustrada Fondazione ANIA 15/03/2024 

Gare Campionati di fisica OLIFIS 14/12/2023 e 

19/02/2024 

Gare Campionati di scienze ANISN 01/03/2024 

Gare Giochi di Archimede UMI 30/11/2023 

PLS Masterclass Università Roma Tre 18/03/2024 

Progetto Centro Scolastico Sportivo Liceo Keplero a.s. 2023/2024 

Progetto Progetto Memoria Liceo Keplero 29/04/2024 

Progetto  Progetto matematica e 

fisica per le eccellenze 

Liceo Keplero 02/05/2024-

06/06/2024 

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

N° MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Lettere Italiane  Prof.ssa Rita Paucera 

2 Lettere Latine Prof.ssa Gaia Napolitano 

3 Storia Prof.ssa Daniela Latini 

4 Filosofia Prof.ssa Daniela Latini 

5 Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Claudia Coletta 

6 Matematica Prof.ssa Angela Raho 

7 Fisica Prof.ssa Angela Raho 

8 Scienze Naturali Prof.ssa Emanuela Lorenzetti 

9 Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Annamaria Mannarino 

10 Scienze Motorie e Sportive Prof. Giulio Proietti 

11 Educazione civica Prof.ssa  Marilena Casale 

12 I.R.C. Prof. Marco Capri 

13 Attività Alternativa all’IRC Prof. Mario Guercia

14 Sostegno Prof.ssa Maria Benvenuto

15 Sostegno Prof.Sergio Lombardo

Roma, 15/05/2024 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)
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ALLEGATO N. 1 
Contenuti disciplinari delle singole materie 

Programma generale di   Letteratura Italiana 

Docente: Prof.ssa Rita Paucera

Testi adottati: 
Baldi – Giusso, I classici nostri contemporanei, voll.4-5-6, Paravia Pearson 
 Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di U.Bosco e G. Reggio 

Autori, argomenti e testi: 

 L’ottocento Romantico e Risorgimentale: quadro storico-culturale e produzione letteraria 
 Leopardi e il classicismo romantico 
 I testi in analisi: Teoria del piacere, Infinito, Ultimo canto di Saffo, Operette Morali (Dialogo 

della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e Porfirio, Il venditore di almanacchi, ), 
Grandi Idilli (A Silvia, Canto notturno, Il Sabato del villaggio, La sera del dì di festa), La 
Ginestra.

 Il secondo Ottocento: quadro storico- culturale e produzione letteraria 
 Il naturalismo francese: Gustave Flaubert ed Emile Zola, lettura integrale e in traduzione di 

Teresa Raquin di Zola;Freres de Goncourt, prefazione a Germinie Lacerteaux; prefazione al 
Romanzo sperimentale di Zola . 

 La Scapigliatura italiana,Emilio Praga, Preludio
 il Verismo italiano: Giovanni Verga, analisi delle novelle Rosso Malpelo, La Roba, analisi 

dei capp dei romanzi I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. 
 Decadentismo e Simbolismo francese: Baudelaire, analisi de l’Albatros; 
 Gabriele D’Annunzio: le fasi poetiche, letture da Il Piacere, Le Vergini delle rocce; ALcyone 

, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 
 Giovanni Pascoli, Il mito del Fanciullino, X agosto, Arano, Lavandare, Poemetti (Italy), La 

mia sera, Il gelsomino notturno, LA grande proletaria s’è mossa. 
 Le Avanguardie Storiche; analisi del Manifesto del Futurismo, Manifesto della Letteratura 

futurista. 
 Il primo Novecento e la cultura letteraria (dal Crepuscolarismo alla coscienza della crisi) 
 Italo Svevo, il narratore europeo, analisi dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno
 Luigi Pirandello, La poetica dell’Umorismo (estratto sull’Avvertimento e il Sentimento del 

contrario), Il treno ha fischiato, Il Fu Mattia Pascal (Lo strappo.., la lanterninosofia), il 
Metateatro e i Sei Personaggi in cerca d’autore. 

Narrativa  (lettura integrale)  

16 ottobre ’43 , De Benedetti 
Casa di Bambola, H.Ibsen 
Le notti bianche di F.Dostoevskij 
La storia di E. Morante 

 La Cantica del Paradiso: analisi di canti scelti (I,III,VI.XI.XII) 

 Argomenti conclusi al 15 maggio 2024 
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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO DALLA CLASSE 5° SEZ. A 

A. S. 2023-2024 
Prof.ssa Gaia Napolitano 

Dal libro di testo “Meta viarum” di Mortarino, Reali, Turazza, vol.3 Loescher ed.: 
L’età giulio-claudia 
Fedro: 
-Il lupo e l’agnello 
-Le rane chiedono un re 
-Il cervo alla fonte 
-La volpe e l’uva 
-La vedova e il soldato 
Lucio Anneo Seneca: 
Epistola a Lucilio 47 (in latino) 
De brevitate vitae 1 (in latino) 
Epistola a Lucilio 1,1 (in latino) 
Petronio 
Dal Satyricon: 
“Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore” 
Trimalchione giunge a tavola 
Fortunata, moglie di Trimalchione 
Il testamento di Trimalchione 
La matrona di Efeso 
Lucano 
La necromanzia, una profezia di sciagure 
Ferocia di Cesare dopo Farsalo 
Persio 
Il tormento dei poetastri e delle pubbliche recitazioni 
Il saggio e il crapulone 

Giovenale 
I Graeculi: una vera peste 
Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona 
Corruzione delle donne e distruzione della società 
L’età flavia 
Quintiliano 
La scuola è meglio dell’educazione domestica 
Necessità del gioco e valore delle punizioni 

Compiti e doveri dell’insegnante (in latino) 
Elogio di Cicerone 
Il giudizio su Seneca 
L’oratore secondo l’ideale catoniano 
Plinio il Vecchio 
La natura matrigna 
Marziale 
Una boria ingiustificata 
Il gran teatro del mondo 
La cultura non serve, meglio un mestiere da far soldi 
Non est vivere, sed valere vita 
Un giusto provvedimento 
La vita felice 
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Bilbili e Roma 
A Roma non c’è mai pace 
Erotion (in latino) 

L’età degli Antonini 
Svetonio 
Plinio il Giovane 
La morte di Plinio il Vecchio 

Tacito 
Agricola “uomo buono” sotto un “principe cattivo” 
Dal Dialogus de oratoribus: La fiamma dell’eloquenza 
Dall’Agricola : 
“Ora finalmente ci ritorna il coraggio” (in italiano) 
Il discorso di Calgaco: la durezza del potere 
Dopo il 15 maggio 2024: 
Da le Historiae: 
Le Historiae, una “materia grave di sciagure” (in italiano) 
Galba parla a Pisone: Roma non può reggersi senza l’impero 
Dagli Annales (in italiano): 
Raccontare i fatti sine ira et studio 
Il matricidio 
Falsità di Nerone : il “licenziamento” di Seneca 
Il suicidio esemplare di Seneca 
Vita e morte di Petronio, l’anticonformista 

Apuleio 
Da le “Metamorfosi”: 
Cupido e Psiche (in italiano): 
C’era una volta un re e una regina… 
Psiche svela l’identità dello sposo 
La prima prova di Psiche 
Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche 

Gaia Napolitano 
Roma , 06 maggio 2024 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. KEPLERO” - ROMA 
PROGRAMMA FINALE DI STORIA   

CLASSE 5A  
A.S. 2023-2024  

DOCENTE: Daniela LATINI 
TESTO: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Nuovo Millennium vol. 3, Editrice La Scuola 
MATERIALI: dispense e presentazioni a cura della docente. 

U. 1 - PERCORSO TEMATICO: DALLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA 
GLOBALIZZAZIONE Trattazione in senso diacronico dell’industrializzazione e dei suoi sviluppi 
fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle crisi cicliche del mondo industriale e le relative 
mutazioni del ruolo dello Stato nella programmazione economica, fino al “Washington consensus” 
e alla globalizzazione.  In particolare: Seconda Rivoluzione Industriale, nascita del capitalismo 
organizzato, crisi del 1929 e  sue conseguenze anche sul piano degli equilibri internazionali, il New 
Deal di Roosevelt, il boom economico del secondo dopoguerra (cause), la crisi petrolifera degli 
Anni Settanta e le sue conseguenze a breve e lungo termine, il neoliberismo degli Anni Ottanta e la 
Terza Rivoluzione Industriale (fordismo e toyotismo, deregulation, delocalizzazione e 
globalizzazione del sistema industriale) 
U. 1 bis - La SOCIETA’ DI MASSA: genesi e   caratteri 
Scene dal film “Tempi moderni” di Chaplin 
Cenni a Le Bon, “Psicologia delle folle” 

U 2 - PERCORSO TEMATICO: STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI   Trattazione in 
senso diacronico delle principali fasi delle relazioni internazionali. L’equilibrio del Congresso di 
Vienna del 1815. L’equilibrio europeo sotto la diplomazia di Bismarck. L’equilibrio europeo dopo 
la Prima Guerra Mondiale: la Società delle Nazioni di Wilson e i Trattati di Versailles.  L’equilibrio 
mondiale dopo la Seconda Guerra Mondiale: la creazione dell’ONU e l’equilibrio bipolare USA-
URSS. Guerra fredda e crisi periferiche: guerra di Corea, crisi di Cuba, guerra del Vietnam, la 
questione mediorientale dalla Dichiarazione Balfour alla nascita dello Stato di Israele. La caduta del 
muro di Berlino del 1989 e la fine della guerra fredda. 

U 3 - L’ITALIA nella “CRISI DI FINE SECOLO” La crisi di fine secolo: masse e autoritarismo, 
l’antiparlamentarismo di Sonnino, il governo Pelloux e l’attentato al re Umberto I. 

U 4 - L’ETA’ GIOLITTIANA - Il nuovo atteggiamento di Giolitti nei confronti dei conflitti sociali, 
le riforme sociali ed economiche. La nascita dei movimenti di massa: socialismo, nazionalismo e 
movimento cattolico. La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia. Il suffragio universale, il 
“Patto Gentiloni” e la crisi del sistema giolittiano. 

U 5 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE - Le cause dello scoppio del conflitto: economiche, 
politiche, culturali, la causa scatenante. Dalla guerra di movimento alla   guerra di posizione e 
usura. Dibattito in Italia fra interventisti e neutralisti: la posizione di Benito Mussolini e il suo 
progressivo passaggio dal socialismo al nazionalismo. Il Patto di Londra e l’intervento dell’Italia. 
1917: la svolta del conflitto. Il disastro di Caporetto e i suoi effetti. Conferenza di Pace di Parigi e 
Trattati di Versailles del 1919. 
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U 6 - LA RIVOLUZIONE RUSSA- Caratteri dell’Impero Russo, i partiti di opposizione, le “tre” 
rivoluzioni, Lenin e le “tesi di Aprile”, guerra civile e carestia, la NEP, la morte di Lenin e lo 
stalinismo, il regime e i gulag. 

U 7 – LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE e l’avvento dei 
TOTALITARISMI - Il “suicidio dell’Europa”: crisi economica, politica e coloniale. Conseguenze 
psico-sociali e antropologiche. Conseguenze politiche: il nuovo ruolo dello Stato, la crisi dello Stato 
liberale e l’avvento dei totalitarismi.  
Caratteri peculiari dei regimi totalitari.  

U 8 - IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO-I problemi del 
dopoguerra in Italia, il “biennio rosso” e il “biennio nero”. Un nuovo protagonista: il Fascismo, 
lettura del Programma dei Fasci di Combattimento. Lo squadrismo fascista, elezioni del 1921, la 
“Marcia su Roma” e la conquista del potere. Il “discorso del bivacco”. Le elezioni del 1924, il 
delitto Matteotti, la secessione aventiniana e la nascita della dittatura. Le leggi “fascistissime”. 

U 9 - IL REGIME FASCISTA - La politica ecclesiastica (Patti Lateranensi). Politica economica: 
corporativismo, “quota 90”, politica agricola e autarchia. Politica economica dopo la crisi del 1929: 
la nascita dell’IRI, lo Stato imprenditore, la trasformazione urbanistica di Roma. La politica estera: 
la conquista dell’Etiopia e il Patto d’Acciaio, le sanzioni, il regime autarchico e le leggi razziali. 
Interpretazioni storiografiche del fascismo: Gramsci, Gentile e Gobetti. La tesi del “totalitarismo 
imperfetto”: elementi pro e contro. Video/cinegiornali dell’Istituto Luce sul fascismo 

U 10 - IL NAZISMO - L’ideologia di Hitler nel Mein Kampf: lettura di brani. La Repubblica di 
Weimar, fattori di instabilità.  Crisi del 1929 e avvento del Nazismo. L’incendio del Reichstag e la 
nascita dello Stato del Fuhrer. Discriminazione degli Ebrei. 

U 11 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE - Politica estera di Hitler e guerra civile spagnola. Il 
patto Molotov-Ribbentrop.  L’inizio del conflitto. L’Italia in guerra e la “guerra parallela”.  La 
battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. L’attacco all’Unione Sovietica.  1941-
1942: L’Europa sotto l’egemonia tedesca e il “nuovo ordine”: lo sterminio degli Ebrei. La guerra in 
Asia e l’intervento degli Stati Uniti. Metà   1942: la svolta della guerra. Sbarchi e Resistenza. La 
caduta del fascismo. L’armistizio dell’8 settembre 1943. La guerra di liberazione italiana.  La 
sconfitta della Germania. La bomba atomica e la sconfitta del Giappone. 

U 12 – LA REPUBBLICA ITALIANA - Referendum e Assemblea Costituente. La scelta di De 
Gasperi e l’impronta della Guerra Fredda sulla politica interna italiana. Prime elezioni repubblicane: 
aspetti della campagna elettorale del 1948. L’Italia del “miracolo economico”: trasformazioni 
economiche, sociali e politiche. Dai governi del “centrismo” ai governi del Centro-Sinistra. La 
legislazione del Centro-Sinistra. La contestazione studentesca. Lo stragismo e gli “anni di piombo” 

Giornata della Memoria: Teatro Belli, “La banalità del male” (di e con Anna Gualdo), liberamente 
tratto dall’opera omonima di Hannah Arendt. 

Roma, 15 Maggio 2024 
La docente 

Daniela LATINI 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. KEPLERO” - ROMA 
PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA  

Classe 5A - A. S. 2023-2024 

DOCENTE: Daniela LATINI
TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare vol. 2-3, Paravia 
MATERIALI: dispense e presentazioni a cura della docente 

KANT - La Critica della Ragion Pratica-Realtà e assolutezza della legge morale.  L’uomo 
bidimensionale e la necessità della legge morale. L’imperativo categorico e le sue formule.  
Autonomia della legge morale e libertà dell’uomo in sede pratica. I tre postulati pratici. 

IL ROMANTICISMO- Caratteri generali: il sentimento di delusione e la nuova concezione della 
Natura e della Storia.  

L’IDEALISMO 
Schelling. La concezione della Natura
Hegel. Fenomenologia dello spirito: la prefazione e i tre capisaldi del sistema- risoluzione del 
Finito nell’Infinito, “Tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale”, la funzione 
giustificatrice della filosofia. La figura dell’autocoscienza e la dialettica servo-padrone. Il sistema: 
Articolazione triadica dell’Assoluto: Idea, Natura, Spirito; studio più analitico della filosofia dello 
Spirito: spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità/ famiglia, società civile, Stato) e spirito assoluto 
(arte, religione e filosofia). 

PRIMI OPPOSITORI DI HEGEL 
Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione: le critiche a Hegel e all’Idealismo, La 
volontà di vivere come realtà noumenica: caratteri. Il pessimismo schopenhaueriano: dolore, piacere 
e noia. Le vie per la liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.  
Kierkegaard. Il superamento dell’ottimismo hegeliano, i temi della possibilità, della scelta e 
dell’angoscia. L’aut aut, stadio estetico e stadio etico. La dimensione religiosa come scelta 
paradossale e scandalosa 

DA HEGEL A MARX 
Destra e Sinistra hegeliana. Le diverse interpretazioni della religione e della politica in Hegel. 
Feuerbach. La critica alla religione: Dio come alienazione e proiezione dell’uomo. Le cause 
dell’origine dell’Idea di Dio.  La dis-alienazione e l’ateismo positivo: umanismo e filantropismo. 

MARX 
Il materialismo storico come superamento e sintesi di Hegel e Feuerbach; la critica alla società 
moderna e allo stato liberale; la critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; la 
critica a Feuerbach. La concezione materialistica della Storia: forze produttive e rapporti di 
produzione, struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia, le sue fasi e l’avvento del 
comunismo. Il ruolo rivoluzionario della borghesia e del proletariato. Il Capitale e la teoria del plus-
valore. 

POSITIVISMO Caratteri generali. 
Comte. La legge dei tre stadi 

NIETZSCHE  
Caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche; il periodo giovanile: La nascita della tragedia ( 
lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco, Socrate e Platone il grande equivoco della cultura 
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occidentale, la critica al razionalismo),  la Considerazione inattuale sull’utilità e il danno della 
storia nella vita (l’antistoricismo di Nietzsche); la “filosofia del mattino”, l’annuncio della “morte 
di Dio” nella Gaia scienza);  Zarathustra e i temi del superuomo, dell’eterno ritorno e del 
nichilismo nelle sue differenti forme.  Il metodo genealogico e la Genealogia della morale, la 
morale dei signori e la morale degli schiavi, la trasvalutazione dei valori. L’antisemitismo. 

FREUD E LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA
Dagli studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 
La scomposizione psicoanalitica della mente umana: le due topiche. I sogni, gli atti mancati e i 
sintomi nevrotici. La teoria della sessualità nello sviluppo del bambino e il complesso edipico. 
L’interpretazione psicoanalitica dell’arte, della religione e della civiltà. 
JUNG e la presa di distanza dal maestro. 

HERBERT MARCUSE 
La rilettura di Hegel e di Freud. Il concetto di plus-repressione e la critica del sistema capitalistico. 
Il consumismo come compimento del totalitarismo 

Entro la fine dell’anno si prevede di affrontare la filosofia di Karl Popper: epistemologia e politica. 

Roma, 15 Maggio 2024 
Prof.ssa Daniela Latini 
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Lingua e Civiltà Straniera Inglese 
Classe V sez. A- a.s. 2023-24 

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: 
-- C. Dickens 

--  E. Bronte 

-- R. L. Stevenson 

- O. Wilde

From “Oliver Twist”: “Oliver 
wants some more”  
From “Hard Times”: “The 
definition of a horse” ; 
“Coketown  

From “Wuthering Heights : 
”Back to Wuthering Heights”, 
“The etrnal rocks beneath” 

From “The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde” : “The 
scientisr and the diabolical 
monster” 

From “The Picture of Dorian 
Gray”: “I would give my soul 

Slavery – African – American 
music 

Work and alienation 
Consequences of the Industrial 
Revolution – the town. 
Exploitation of children and 
women – Human Rights 

The dualism 
Wilderness  
Eros and Thanatos 

The dualism 
Darwinism 

“Art for art’s sake” 
The rebel and the dandy 
Wilde and D’Annunzio 

The Modern Age: The 
Edwardian Age , the fight for 
women’s rights, Britain and 

Gender equality and women’s 
empowerment 
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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.

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 (Art: 
Picasso: Demoiselle 
D’Avignon) 
Sterility of present life 
Lack of communication

Modern novel: 
- V. Woolf 

-J. Joyce

- G. Orwell 

From “Mrs Dalloway” : 
Clarissa and Septimus,  

From “Dubliners” :  “Eveline” 
 : “Gabriel’s epiphany” “The 
Dead” (photocopy) 
From “Ulysses”: “Molly’s 
monologue” (photocopy) 

“Animal Farm” (full book) 
Fom “1984”: “Big Brother is 
watching you”  

World War I: a shell-shock 
case 

The interior monologue 

Epiphany 
Paralysis-escape 
Freud 

Historical references: 
Totalitarian governments 
Tyrannies in Spain, Germany 
and Soviet Union 

Present Drama: Anger and 
Absurd: S. Beckett 

S. Beckett: “Waiting for 
Godot”(full book) 

Lack of communication  
Absurdity of contemporary life 
The meaninglessness of 
Time/Life 

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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PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Angela Raho 
A.S. 2023/24 

Richiami funzioni reali di una variabile reale 
Definizione di funzione. Dominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione. Proprietà delle 
funzioni: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari 
e dispari. Funzione inversa. Funzione composta.  

Limiti di una funzione  
Insiemi di numeri reali: intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati e illimitati, 
estremi di un insieme, punti isolati e punti di accumulazione. 
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. Limite all’infinito di un polinomio e delle funzioni razionali fratte. 

Funzioni continue 
Funzioni continue, studio dei punti di discontinuità. Il limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro 
confronto. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (dim. grafica): teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 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. Continuità e derivabilità. Derivate 

fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di funzioni composte. Derivata di     xg
xf . 

Derivata della funzione inversa; Derivate successive. Studio dei punti di non derivabilità: punti 
angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. Differenziale di una funzione. 

Teoremi del calcolo differenziale Il teorema di Rolle(con dim.).; il teorema di Lagrange (con dim.).; 
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 
sui punti stazionari. 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.  
Problemi di massimo e minimo assoluto; applicazioni alla geometria analitica, alla geometria piana, 
alla geometria solida. 

Lo studio delle funzioni 
Studio del grafico di funzioni algebriche e trascendenti.  Grafici di una funzione e della sua derivata. 
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione. 

L’integrale indefinito 
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito e le sue proprietà; integrali indefiniti immediati; 
integrali indefiniti quasi immediati; integrazione per sostituzione; integrazione di particolari funzioni 
irrazionali; integrazione per parti; integrazione delle funzioni razionali fratte. Dal grafico della 
funzione a quello di una sua primitiva. 
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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 (con dim). La funzione 
integrale, applicazioni della funzione integrale; il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza 
dim). Il calcolo dell’integrale definito: formula di Newton-Leibniz.  Calcolo delle aree: area compresa 
tra una curva e l’asse x; area compresa tra due curve; area compresa tra una curva e l’asse y. Il calcolo 
dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione attorno all’asse x, all’asse y. 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio
Probabilità. Definizione classica. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Prodotto logico 
di eventi. Problema delle prove ripetute (formula di Bernoulli) Teorema di Bayes. Definizione 
statistica di probabilità. Distribuzioni di probabilità (cenni)

Testi di riferimento:
- Bergamini; Barozzi Trifone; 4 Matematica.blu 2.0 con Tutor -  Zanichelli 
- Bergamini; Barozzi Trifone; 5 Matematica.blu 2.0 con Tutor -  Zanichelli
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PROGRAMMA FINALE DI FISICA 

Docente: Prof.ssa Angela Raho 
A.S. 2023/24 

Fenomeni magnetici fondamentali 
I magneti e le linee del campo magnetico: forze tra poli magnetici, i poli magnetici terrestri, la 
direzione e il verso del campo magnetico, la rappresentazione del campo magnetico mediante linee, 
interazione magnetica e interazione elettrica a confronto. 
Le interazioni magnete-corrente e corrente-corrente: l’esperimento di Oersted, l’esperimento di 
Faraday, l’esperimento di Ampere, la forza tra due correnti rettilinee parallele, la definizione di 
Ampere. 
Il campo magnetico: il modulo del campo magnetico e la sua unità di misura, il campo magnetico 
generato da un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart.  Il campo magnetico di una spira e di 
un solenoide.  
La forza magnetica su una corrente e su una particella carica: la forza magnetica su un tratto di filo 
percorso da corrente, la forza di Lorentz su una carica in movimento.  
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il moto circolare uniforme nel piano 
perpendicolare al campo, il moto elicoidale. 
Alcune applicazioni della forza magnetica: il selettore di velocità; l’effetto Hall. 

Il magnetismo nel vuoto e nella materia 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo con dimostrazione.  
La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere con dimostrazione.  
Il momento delle forze magnetiche su una spira. Il momento magnetico della spira. Il motore elettrico.
Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico nella materia. 
Materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. La permeabilità magnetica relativa.  

L’Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta: gli esperimenti di Faraday, l’origine della corrente indotta. 
La forza elettromagnetica indotta: la legge di Faraday-Neumann con dimostrazione.  
Il verso della corrente indotta e la conservazione dell’energia: la legge di Lenz.  
L’autoinduzione e la mutua induzione: induzione elettromagnetica di origine interna, l’induttanza di 
un circuito e gli induttori, il circuito RL, corrente di apertura e corrente di chiusura del circuito (senza 
dimostrazione), la mutua induzione(cenni).  
L’energia contenuta nel campo magnetico: l’energia di un induttore, la densità di energia del campo 
magnetico. 

La corrente alternata 
L’alternatore: la forza elettromotrice di un alternatore, i valori efficaci della forza elettromotrice e 
della corrente. Il trasformatore. 

Le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto: forza elettromotrice e lavoro; dalla forza elettromotrice indotta al campo 
elettrico indotto. Forza elettromotrice indotta e circuitazione del campo elettrico: un’altra forma per 
la legge di Faraday-Neumann. 
Il campo magnetico indotto: il termine mancante della legge di Ampere. Corrente di conduzione e 
corrente di spostamento. Campo magnetico indotto generato da una corrente di spostamento.  
Le equazioni di Maxwell: le quattro equazioni del campo elettromagnetico.  
Origine e proprietà delle onde elettromagnetiche: il campo elettromagnetico si propaga sotto forma 
di onda; la natura elettromagnetica della luce. 
Energia e quantità di moto trasportate da un’onda elettromagnetica: densità di energia dell’onda; la 
quantità di moto trasferita dall’onda. 
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Lo spettro elettromagnetico: le onde radio e le microonde; le radiazioni infrarosse, visibili e 
ultraviolette; i raggi X e i raggi gamma. 

La relatività dello spazio e del tempo 
L’invarianza della velocità della luce. Ipotesi dell’etere. L’esperimento di Michelson-Morley, 
apparato sperimentale e risultato negativo dell’esperimento.  
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta.  
La simultaneità.  
La dilatazione dei tempi: sincronizzazione degli orologi, relatività della misura di un intervallo di 
tempo, i simboli β e γ, l’intervallo di tempo proprio, simmetria della dilatazione dei tempi, il 
“paradosso dei gemelli”. 
La contrazione delle lunghezze: la relatività delle lunghezze nella direzione del moto relativo, la 
lunghezza propria, l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
Una conferma della teoria della relatività ristretta: il decadimento del muone. 
Le trasformazioni di Lorentz; le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo. 

La relatività ristretta 
L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo: il diagramma di Minkowski.  
L’energia e la quantità di moto: l’energia a riposo, l’energia totale, l’energia cinetica, la quantità di 
moto relativistica. Il quadrivettore energia-quantità di moto. 

La crisi della Fisica Classica 
Il corpo nero e la quantizzazione di Planck: lo spettro del corpo nero, il disaccordo tra gli spettri 
sperimentali e la teoria classica, l’ipotesi dei quanti. 
L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione di Einstein: il disaccordo tra i dati sperimentali e quanto 
previsto dalla fisica classica. L’ipotesi dei fotoni. La spiegazione delle proprietà osservate. 
Effetto Compton: le osservazioni sperimentali e la spiegazione delle proprietà osservate (analisi 
qualitativa, senza dimostrazione della formula dello spostamento Compton) 

La fisica quantistica 
Le proprietà ondulatorie della materia. Dualità onda particella della luce. La lunghezza d’onda di de 
Broglie. Esperimento Davisson e Germer. La dualità onda-particella della materia. Il principio di 
indeterminazione di Heisemberg. 

Testi di riferimento: 
- Ugo Amaldi -  “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” -  volume 2 - Editore Zanichelli 
- Ugo Amaldi - “Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu” - volume 3 - Editore Zanichelli 
- Slides fornite dall’insegnante. 
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Liceo Scientifico Statale “G. Keplero” – Roma 

 Prof.ssa Emanuela Lorenzetti 

Materia: Scienze Naturali    Classe: V Sez.A 

PROGRAMMA 2023/24 - CLASSE V A 

CHIMICA ORGANICA 

Dal carbonio agli idrocarburi: i composti organici; il perché della grande varietà dei composti 
organici, configurazione elettronica e elettronegatività intermedia; ibridazione degli orbitali sp3, sp2

e sp del carbonio. Rappresentazione delle molecole organiche. La Classificazione dei composti 
organici: idrocarburi, derivati degli idrocarburi e biomolecole. Definizione di gruppo funzionale e 
radicali.  Il legame sigma, il legame pi greco; capacità di concatenarsi e ramificarsi; principali 
tipologie di isomeria (isomeria di struttura e stereoisomeria e relativo riconoscimento). Basi di 
nomenclatura IUPAC dei composti organici (dalla formula di struttura al nome IUPAC e viceversa). 
Da cosa dipendono le proprietà fisiche dei composti organici e la reattività. Concetto di nucleofilo 
e elettrofilo; rottura legame omolitica ed eterolitica. 
Principali reazioni dei composti organici con relativi esempi: addizione, sostituzione, eliminazione, 
ossidoriduzione (in particolare la combustione), polimerizzazione (poliaddizione e 
policondensazione). Approfondimento su: microplastiche, bioplastiche e plastiche biodegradabili. 

SCIENZE DELLA TERRA  
Minerali: composizione chimica, struttura cristallina, proprietà fisiche, processo di formazione, 
classificazione. 
Le Rocce: Classificazione e processi di formazione. Rocce Ignee o Magmatiche: dal magma alle 
rocce magmatiche, rocce effusive e intrusive. Rocce Sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce 
compatte, le rocce clastiche o detritiche, le rocce organogene, le rocce di origine chimica; processo 
di diagenesi.Cenni di stratigrafia (principio di orizzontalità, di intersezione e di 
sovrapposizione).Rocce Metamorfiche: il metamorfismo di contatto, il metamorfismo regionale. Il 
ciclo litogenetico. Fonti di Energia dai combustibili fossili, petrolio e giacimenti di gas naturale. 
La Tettonica delle Placche: la struttura interna della Terra. La crosta, il mantello, il nucleo; moti 
convettivi. La struttura della crosta: crosta continentale e crosta oceanica (cenni). La deriva dei 
continenti (Wegner: prove paleogeografiche, paleontologiche e paleoclimatiche). Le placche 
litosferiche, margini convergenti, divergenti e trasformi: caratteristiche, localizzazione e legame con 
terremoti e vulcani; prove indipendenti alla teoria della tettonica a placche (paleomagnetismo, 
tomografia sismica); ciclo di Wilson. 
I fenomeni vulcanici: differenza tra magma primario e secondario; tipologie di eruzione (effusiva e 
esplosiva), classificazione della morfologia dei vulcani (vulcani lineari, vulcani a scudo e strato 
vulcani); distribuzione geografica dei vulcani, rischio vulcanico, principali vulcani italiani. 

Programma ancora da svolgere: 

I fenomeni sismici: definizione di terremoto; modello del rimbalzo elastico; tipologie di onde 
sismiche (onde P, onde S e onde superficiali); epicentro e ipocentro; sismografo, distribuzione 
geografica dei terremoti; tipi di faglia (faglia diretta, inversa e trascorrente); come si misura la forza 
di un terremoto. 
Rischi naturali: definizione di rischio, pericolosità, vulnerabilità e valore esposto. 

BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie (cenni): cosa sono e campi di applicazione (ambientali, chimico farmaceutiche e 
biomediche). PCR, enzimi di restrizione e CRISPR-Cas. 
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PROGRAMMA SVOLTO Classe 5^A 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Annamaria Mannarino 
Libro di testo Cricco-Di Teodoro,  Itinerario nell’arte ,  edizione arancione 4°-5° volume 

Argomenti  CONTENUTI 
La realtà e la coscienza L’Ottocento 

   Realismo

 Manet:   Colazione sull'erba  

Impressionismo 

( nascita e sviluppo della fotografia e delle stampe giapponesi)

Monet: Il sole nascente 

               -

  confronto tra le opere di :

 Renoir: Le Grenouillere - Monet  Le Grenouillere

Mouline de la Galette

               Colazione dei canottieri  

Degas:  La lezione di ballo  

              L'assenzio

L’arte come problema 

di visione 

confronto tra le opere di :  

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

Duchamp: Fontana

Esperienze figurative 

nate dopo 

l’Impressionismo 

Post-Impressionismo

Seurat:        Una domenica pomeriggio all'isola di Grande Jatte  

Cezanne:    La casa dell'impiccato 

   La montagna di Sainte    Victoire  

Gauguin:    Il Cristo giall 

                   Come, sei gelosa?

                   Da dove veniamo? Chi siamo ? Dove andiamo ?  

Van Gogh: Mangiatori di patate   

                  La stanza di Arrles 

                  Notte stellata 

                  Campo di grano con volo di corvi  

Diversi linguaggi confronto tra le opere di :  

Canova Amore e Psiche – Klimt Il bacio –Marina Abramovic 

Breathing in /breathing out 

Il colore nell’arte dei 

Fauves-il colore e la 

 Il Novecento: 

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

di Dresda) 
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materia nell’arte degli 

espressionisti 

Matisse: Donna con il cappello   

                La stanza rossa   

                La danza 

Kirckner: Cinque donne per strada 

Heckel:   Giornata limpida  

Munch:   La Madonna  

                La fanciulla malata  

                L'urlo 

                Sera nel corso Karl Jonan                   

Una proposta  di 

rinnovamento per la 

cultura figurativa 

italiana 

Macchiaioli  

Fattori:     In vedetta 

                  La rotonda Palmieri

Il Cubismo come nuova 

sintassi del discorso 

pittorico 

Cubismo  

Picasso:    Poveri in riva al mare (periodo blu)

                  Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa) 

Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico 

                  Les demoiselles d'Avignon  

                  Natura morta con sedia impagliata 

                  Guernica (riferimenti iconografici Masaccio La 

crocifissione; 

 Michelangelo La pietà) 

Interpretazione del 

quadro di storia 

 confronto tra le opere di 

Goya Fucilazione del 3 maggio – Picasso Massacro in Corea

Picasso la forza della 

rottura-Braque il 

rigore del metodo 

confronto tra le opere di :  Picasso Natura morta spagnola– 

Braque  Natura morta con asso di fiori

L’arte diventa “non 

senso” 

Dada

Duchamp: La fontana  

 (riferimenti iconografici Tiziano Ascensione della Vergine)  

Man Ray: Allevamento di polvere

I linguaggi del “sistema 

delle arti futurista” e 

architettura fantastica 

Futurismo

I manifesti, I principi del Futurismo secondo Marinetti 

Russolo: Dinamismo di un'automobile 

Boccioni:  La città che sale  

               Forme uniche della continuità dello spazio  

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

restano  

                (prima e seconda versione) 
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Roma 06 maggio 2024 
Prof.ssa Annamaria Mannarino 

L’arte intesa come 

espressione 

dell’irrazionale e 

dell’inconscio 

Surrealismo 

Freud e il concetto di inconscio 

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

Duchamp, La sposa messa a nudo dai suoi pretendenti o, Grande 

vetro 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

Magritte:  L’uso della parola I 

                La condizione umana 

               Gli amanti 

Dalì:  La persistenza della memoria 

       Sogno causato da un volo di un’ape  

Frida Kahlo Le due Frida 

Declinazioni dell’ 

Astrattismo 

Astrattismo 

Kandinskij    Acquarello 

                      Impressione III (concerto) 

                     Composizione VI (diluvio universale)  

Mondrian    … e l’evoluzione degli alberi 

                    Composizione in rosso, blu e giallo 

Utopia della realtà 
Urbanistica e 
architettura 
(argomenti da 
completare) 

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

I materiali insorgono 
nell’arte 

L’Informale 
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Liceo Scientifico Statale “Giovanni Keplero” di Roma

Disciplina:  Scienze Motorie e Sportive Classe:  5° A 

Docente:   Giulio Proietti A. S: 2023-2024

RELAZIONE FINALE 

▪ Situazione generale al termine dell’Anno Scolastico 2023/2024

La classe è composta da 14 maschi 8 e femmine. L’approccio verso la disciplina è 

ottimo da parte di alcuni e abbastanza positivo in generale. La classe partecipa alle 

attività proposte con positività. Una piccola parte di alunni mostra meno entusiasmo  

nei confronti della didattica. Il comportamento è esuberante, ma sempre positivo. 

Durante lo svolgimento delle attività pratiche viene rilevato un maggiore interesse di 

quello mostrato nella attività teoriche  

▪ Raggiungimento degli obiettivi programmati (Valutazione complessiva della classe)
(1) 

CONOSCENZA 

DELLA 

TERMINOLOGI

A SPECIFICA 

CONOSCENZA 

DEI 

CONTENUTI 

CAPACITA’ DI 

ANALISI 

CAPACITA’ DI 

SINTESI 

CAPACITA’ di 

ARGOMENTAZI

ONE 

insufficiente mediocre insufficiente insufficiente insufficiente 

sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 

discreto discreto discreto discreto discreto 

Buono buono buono buono buono 

Ottimo Ottimo ottimo ottimo Ottimo 

▪ Svolgimento del programma disciplinare:   

Incompleto in 
modo significativo 

Parziale adeguato completo 

▪ Profitto complessivo degli alunni:

mediocre sufficiente discreto buono Ottimo 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

Nella classe è presente un alunno che presenta delle difficoltà. Nella classe incontra però un 
contesto che lo aiuta ad 
affrontare tutte le attività proposte che, di volta in volta, vengono adattate o rimangono invariate. In 
particolare nella pratica 
degli sport di squadra l’inclusione è particolarmente efficace e si sono raggiunti i migliori risultati 
dal punto di vista di  
autonomia nella gestione del compito nella relazione con pari, adulti e compiti noti e non noti. La 
classe si mostra sempre
attenta alle esigenze dell’alunno ed è sempre pronta ad aiutarlo quando ce n’è la necessità.  

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Docente: prof. Proietti Giulio 
Libro di testo : “Competenze motorie”  (autori: Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi ;  ed.:  G. 
D’ANNA) 
Il libro di testo è stato integrato con appunti, mappe concettuali, presentazioni in power point e 
Canva 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

a) COMPETENZE 
a. Iniziare a progettare e periodizzare l’allenamento 
b. Svolgere funzioni tecnico organizzative di eventi sportivi in ambito scolastico 
c. Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale ed esercitarla in modo funzionale 
d. Adottare stili comportamentali improntati al fair play

b) ABILITA’ 
a. Individuare ed eliminare errori e comportamenti che compromettono il gesto motorio 
b. Cogliere l’importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione a scuola, nel 

lavoro, nella vita  
c. Assumere corretti stili di vita e comportamenti positivi nei confronti della propria 

salute 

c) CONOSCENZE 

a. Percezione e rappresentazione mentale del movimento programmato  
b. I giochi sportivi praticati a scuola  
c. Gli effetti positivi dell’attività fisica 
d. Gli aspetti organizzativi dei tornei sportivi scolastici  
e. Percezione e rappresentazione mentale del movimento programmato 
f. Gli strumenti multimediali   
g. Cenni di storia dello sport 

Tali obiettivi sono stati raggiunti organizzando attività e proposte durante tutta la durata dell’anno 
scolastico (primo e secondo periodo) 

PARTE PRATICA 
- Potenziamento degli schemi motori e delle abilità sportive attraverso: 

esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della lateralizzazione, 
dell’organizzazione spazio-temporale, della coordinazione oculo-manuale e dell’equilibrio. 
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- Potenziamento fisiologico attraverso: 

a corpo libero e con piccoli attrezzi per il miglioramento della forza, della resistenza, della velocità, 
della mobilità articolare, della coordinazione e dell’equilibrio. 

- I movimenti fondamentali: 

correre, saltare, lanciare attraverso esercitazioni a corpo libero, con piccoli attrezzi e con la pratica 
del gioco. 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, giochi di squadra (esercitazioni a carattere 
individuale per  l’acquisizione dei gesti tecnici fondamentali) 

- Gli sport di squadra e gli sport individuali: 

la pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5, il tennis tavolo, la corsa (in pista e campestre) 

ARGOMENTI DI TEORIA 
I principi dell’allenamento sportivo 
Cenni di metodologia dell’allenamento e fisiologia dell’esercizio 
Regolamento e tecnica degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro) 
Gestione e organizzazione dell’evento sportivo di gara: procedure e 
Referto di gara della pallacanestro: descrizione e compilazione 
Cenni di storia dello sport del ‘900 (Olimpiadi moderne; sport e valori) 

Roma, 15 maggio 2023                                                                                    
Prof. Proietti Giulio 
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CLASSE 5 SEZ.A 
a.s. 2023/2024 

Prof.ssa Marilena Casale 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La classe 5A ha svolto le attività previste dal Progetto di Istituto per l’insegnamento di Educazione 
Civica, affidato nella realizzazione ai docenti del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 
Economiche. 
Nel corso dell’anno scolastico oltre all’analisi delle tematiche attraverso la lezione frontale, sono 
stati presentati approfondimenti specifici e rimandi interdisciplinari; sono state sollecitate le 
personali osservazioni e i collegamenti con problematiche di attualità. 
Agli studenti sono state fornite attraverso la piattaforma g-suite le slides di presentazione utilizzate 
in classe e sono stati condivisi materiali e riferimenti sitografici per favorire una autonoma 
rielaborazione sui temi affrontati. 
La classe ha partecipato al progetto PNES-Edustrada “Neopatentati” con la collaborazione della 
Fondazione ANIA ; ha svolto un incontro in Aula Magna con gli avvocati della Camera Penale di 
Roma sul tema “I principi costituzionali nel processo penale “ ed ha preso parte ad una Udienza 
presso il Tribunale penale.  

ARGOMENTI E PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il carattere “rigido” della Costituzione Italiana : 
- il ruolo dei principi fondamentali quale limite al potere 
TESTO 
- Citazione di P.Calamandrei da Prefazione a “Dei delitti e delle Pene “ C.Beccaria ed. Le 
Monnier 

La tutela dei diritti inviolabili dell’uomo : 
- il principio personalista e l’art. 2 della Costituzione 
- i diritti umani : caratteristiche, riconoscimento e tutela in ambito UE attraverso la CEDU, 
l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Analisi di casi di violazione dei diritti 
umani in Italia 
- la tutela della dignità 
Approfondimento sulla situazione delle madri detenute 

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” I diritti umani oggi” A.Cassese - Economica Laterza, Bari 2009  
- Brano da “ I diritti umani,la democrazia e la pace nell’era della globalizzazione “D.Zolo – Jura 
Gentium 
-Articolo “La vergogna dei minori in cella con le madri” G.Anzani da Avvenire 
-Testo della proposta di modifica dell’art,146 c.p,
- Testo https://www.ilpost.it/2023/06/05/detenute-madri-bambini-in-carcere/
-Testo  https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/bambini/
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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 
- la disabilità 
-  la tutela delle minoranze linguistiche all’interno  della Costituzione 
- la discriminazione basata sulle opinioni politiche : modalità di attuazione durante il  ventennio 
fascista  nel mondo del lavoro  e nei tribunali attraverso la criminalizzazione del dissenso 
Approfondimento:il ruolo delle donne all’interno dell’organizzazione mafiosa 

TESTI  
-Articolo “Disabilità o abilità diverse?Una questione di ambiente,relazioni,linguaggio” da il Sole 
24 ore V.Giovale 
-“Lingua di tutti,non di regime” V.Della Valle 
- 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 “L’alfabeto delle mafie” da La Repubblica 

Il principio lavorista:  
- gli articoli 1 e 4 della Costituzione  
- la “giusta retribuzione”, l’art.36 della Costituzione   
- la sicurezza sul lavoro 

TESTI e SITI 
- Lezione della Presidente Silvana Sciarra https://www.raiplay.it/video/2022/05/Maestri---Puntata-
del-02052022-5425c13e-d167-4121-9fed-00d29a286048.html

- Articolo “Morti sul lavoro, il nostro Requiem per i diritti” S.Massini da La Repubblica 
-Dati statistici INAIL sugli infortuni sul lavoro dal 1960 a oggi 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

Il principio di solidarietà: 
- gli articoli 2 e 3 della Costituzione e il dovere di solidarietà 
- gli articoli 41 e 42 della Costituzione e il ruolo sociale dell’iniziativa economica privata e della 

proprietà privata  

 - l’art.53 della Costituzione e l’imposizione fiscale ispirata al criterio di progressività  
- la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: l’ambiente e la solidarietà intergenerazionale  

Prof.ssa Marilena Casale 
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PROGRAMMA SVOLTO  
DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO: 2023-2024  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 03/05/2021 (+ 4 nei mesi di maggio/giugno)

Oltre al consolidamento delle conoscenze disciplinari essenziali relative agli anni precedenti, il 
programma svolto è sostanzialmente quello indicato nella programmazione di inizio anno, 
sinteticamente articolato nelle seguenti unità d'apprendimento: 

 1. Chiesa e società nel ‘900 

(settembre – gennaio) 

CONTENUTI: Chiesa e totalitarismi 

- La Chiesa di fronte al socialismo 
- La Chiesa di fronte alle guerre mondiali 
- La Chiesa di fronte al fascismo e al nazionalsocialismo 

L’impegno dei cattolici nella società

- Il ruolo dei cattolici nel secondo dopoguerra 
- Dialogo interreligioso, laicità e libertà religiosa 

Cenni di teologia del ‘900 

- Lo sviluppo della teologia nel secolo XX 
- Differenze di sviluppo tra teologia cattolica e teologia protestante 

 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 2024 

Docente: Marco Capri 
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Programma Svolto – Attività Alternativa all’I.R.C. 

Elementi di fotografia 
L’arte della composizione: regole del ribaltamento e dei terzi. Posizione della linea d’orizzonte. 
La sezione aurea. 
Regolare l’esposizione: gli ISO e i tempi di esposizione. 

Post produzione fotografica 
Utilizzo di software di grafica (Photopea). 
Il Compositing creativo. 

Approfondimenti sulla storia della fotografia del Novecento 
L’Archivio storico Istituto Luce. Fotografia e propaganda. 
La fotografia di guerra: Robert Capa, Margaret Bourke-White, John Florea, Werner Bischof e Nick 
Út. 
L’opera di Luigi Ghirri. 

Prof. Mario Guercia 
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ALLEGATO N. 2 

Testi delle simulazioni delle prove d’esame 
effettuate nell’anno scolastico 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.KEPLERO” 
SIMULAZIONE PROVA DI MATEMATICA. a.s. 2023/2024
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