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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 

Con l’anno scolastico 2014/15 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, costituito 

dalle Sezioni associate Malpighi (Liceo Scientifico), Ceccherelli (Istituto Tecnico Commerciale e 

Geometri) e Volta (Istituto Tecnico Industriale e Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate) 

(Decr. n°1 del 09/01/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Direzione Generale). 

Il complesso monumentale del Buon Pastore è sede di due delle tre sezioni associate dell'I.I.S di via 

Silvestri: il Liceo Scientifico Marcello Malpighi e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

Alberto Ceccherelli; ospita inoltre gli uffici di Presidenza e Segreteria. 

Il Liceo scientifico “M. Malpighi”, nato nel 1969 e situato nel complesso monumentale del “Buon 

Pastore”, accoglie un’utenza proveniente da un territorio ampio, compreso tra l’area Portuense, 

quella Gianicolense e il quartiere Aurelio. Sono zone abitate prevalentemente da ceti medi, 

impiegati in genere nel terziario, con interessi culturali differenziati. Analizzando la realtà socio- 

culturale dell’utenza della scuola, infatti, si rileva una composizione sociale piuttosto articolata e, 

pertanto, gli studenti si rivelano portatori delle diverse realtà di provenienza. Inoltre i ragazzi,  

provenendo da scuole medie ubicate in quartieri diversi, presentano una preparazione di base che 

risulta spesso poco omogenea. I fattori sopra indicati determinano, quindi, una spiccata eterogeneità 

all’interno dei singoli gruppi classe. 

Negli anni il Liceo ha mantenuto la propria tradizione ed il proprio indirizzo scientifico, confermato 

dall'entrata in vigore nel 2010 della Riforma della Scuola Secondaria Superiore. 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato prevalentemente allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica; favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire e sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. Il Liceo Scientifico M. Malpighi dall’anno scolastico 2017/18 è 

entrato nel circuito delle Scuole Internazionali Cambridge, la certificazione internazionale più 

conosciuta al mondo per ragazzi tra 14 e 16 anni. 

L'Istituto inoltre è formalmente accreditato per la preparazione alla Certificazione PET, FCE e CAE 

dell'Università di Cambridge. 

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti nel primo 

biennio è di 891 ore, corrispondenti a 27 ore settimanali, nel secondo biennio e nel quinto anno di 

990 ore, corrispondenti a 30 ore settimanali. 

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: 

 Biblioteca-Videoteca. 

 Laboratorio di Biologia. 

 Laboratorio di Educazione ambientale. 

 Laboratorio di Acquaforte. 

 Laboratorio Musicale 

 Laboratorio Informatico 

 Laboratorio Linguistico. 

 Laboratorio di Fisica. 

 Laboratorio di Scienze. 

 Laboratorio di Chimica. 
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 Laboratorio di Storia. 

 Laboratorio Linguistico. 

 Centro Sportivo Scolastico con tre palestre e campi sportivi esterni 

 Aule di proiezioni. 

 Aule di Disegno e Storia dell’Arte 

 Aula per l’Orientamento Scolastico. 

 Aula CIC (Centro d’Informazione e Consulenza). 

 Aula Magna. 

Tutte la aule della scuola sono dotate di LIM e connesse in rete per attività multimediali. 

Anche gli uffici delle segreterie didattica e amministrativa sono dotati di moderne attrezzature 

informatiche e collegati al sistema informativo della P. I. 

I rapporti con le istituzioni territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole 

Medie della zona, con le Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti 

di prevenzione sanitaria, con le organizzazioni sociali del territorio e con comunità di volontariato. 

In questo settore svolgono validamente la loro attività la Commissione Orientamento e la 

Commissione di Educazione alla Salute 

Le attività didattiche curricolari sono tradizionalmente affiancate da attività integrative 

(partecipazione a manifestazioni e spettacoli teatrali, cinematografici e concerti; visite guidate a 

musei e mostre; attività connesse con l'orientamento post-diploma o con l'educazione alla salute, 

all'ambiente, all’Intercultura) e da attività extra-curricolari svolte in orario aggiuntivo rispetto a 

quello curricolare della mattina, liberamente scelte dai singoli studenti e riguardanti campi di 

interesse tradizionalmente coltivati nel nostro Istituto, o di anno in anno particolarmente richiesti. 

La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce, a partire dal terzo anno, credito formativo 

nella valutazione finale. Durante gli ultimi tre anni scolastici, per l’emergenza Covid-19, le attività 

integrative si sono notevolmente ridotte; in questo anno scolastico sono state le seguenti: 

 

- Gruppo volontariato 

- Gruppo ambiente e fotografia 

- Seminari di intercultura e diritti umani 

- Corso AUTO-CAD, PHOTOSHOP, REVIT 

- Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL e ECDL Advanced 

- Certificazione linguistica PET e FCE per l’inglese 

- Progetto Forte Bravetta – luogo della memoria 

- Attività area scientifica: 

 partecipazione al progetto “Piano Lauree Scientifiche” dell’Università Roma Tre e 

“Sapienza” Università di Roma 

 partecipazione al progetto Lab2Go Università Sapienza di Roma 

- Educazione alla salute 

- Olimpiadi di matematica 

- Olimpiadi di fisica 

- Orientamento scolastico e professionale 

- Gruppo sportivo scolastico 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Dalla fine del mese di febbraio 2020 è emerso un nuovo contesto culturale e sociale 

caratterizzato da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha 

comportato un adattamento e quindi una rimodulazione della progettazione sia disciplinare che di 

classe. 

Nel terzo e quarto anno, in cui, per necessità, è stata avviata e consolidata la Didattica a 

Distanza come preponderante modalità di interazione culturale con gli alunni, sono stati potenziati 

argomenti e modalità operative che sviluppassero in particolare le seguenti competenze chiave di 

cittadinanza: 

❖ “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al concetto di apprendimento 

significativo in quanto rappresenta l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che di gruppo; 

❖ “Individuare collegamenti e relazioni”; 

❖ “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 

❖ “Collaborare e partecipare”; 

e la competenza chiave europea: 

❖ “Competenza digitale”. 

 

Durante il presente anno scolastico, in cui si è tornati a privilegiare una scuola in presenza, la DDI è 

stata attivata, attraverso la Piattaforma G-suite, solo per gli studenti in quarantena o in isolamento 

domiciliare e per brevi periodi per l’intera classe, quando si sono manifestati focolai di COVID 19, 

con l’obiettivo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza” e, 

nello stesso tempo, di “non interrompere il processo di apprendimento”, al fine di garantire il diritto 

all’istruzione sancito dalla nostra Costituzione. 

La valutazione finale assegnata è il risultato pertanto di una sintesi valutativa di tutti gli elementi 

acquisiti, delle diverse forme di verifica, delle osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso 

dell’intero anno scolastico, sia nei periodi in presenza che durante l’attivazione della DDI. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Gli obiettivi individuati nel PTOF da perseguire in presenza e in DDI sono i seguenti: 

1. Il successo formativo degli studenti attraverso l’omogeneità dell’offerta formativa. - 

L’attenzione agli alunni più fragili privilegiando una didattica inclusiva. 

2. La garanzia di apprendimento anche agli studenti con BES e DSA. 

3. Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e l’implementazione dei processi di 

innovazione nell’Istituto. 

4. Un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo dell’autonomia e del 

senso di responsabilità per valorizzare la natura sociale della conoscenza. 

5. Una didattica che dia valore agli elementi positivi, ai contributi originali, alle buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante e indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 

tutto adeguati. 

6. Un’informazione puntuale, nel rispetto della privacy. 

 

Per la valutazione degli apprendimenti sono stati individuati nel PTOF criteri che hanno permesso 

di esprimere giudizi fondati anche quando è venuta meno il confronto in presenza. Considerato che 
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la finalità dell'insegnamento è garantire il successo formativo di ogni studente, è stata privilegiata 

una valutazione formativa che ha tenuto conto dell'intero processo formativo. 

 

II. PROFILO DELLA CLASSE 

 

L’attuale configurazione della classe V B non è stata scalfita da modifiche prodottesi nel 

corso del triennio (v. tabella riepilogativa). Attualmente la classe si compone di 21 alunni, di cui 9 

ragazze e 12 ragazzi, eterogenei per interessi e capacità personali, così come per maturità e impegno 

dimostrati nel loro percorso di studi. Gli studenti si sono relazionati tra loro sempre in modo 

adeguato, superando, qualche volta con difficoltà, le diversità di carattere e di idee. 

 
 
 

Classe 

 

Totale allievi 

frequentanti 

durante l’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 

sono trasferiti da 

altri istituti o 

ripetenti la 

classe 

 

Allievi non 

ammessi alla 

classe successiva 

 

Allievi che si 

sono ritirati o 

trasferiti nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 

Allievi che si 
sono ritirati o 

trasferiti al 

termine 

dell’anno 

scolastico 

3° anno 

A. S. 

2020/2021 

 

21 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4° anno 

A. S. 

2021/2022 

 

21 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5° anno 

A. S. 

2022/2023 

 

21 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Il corpo docente ha subito numerosi avvicendamenti durante il quinquennio, restando 

immodificato solo per poche discipline durante il triennio. Anche nel presente anno scolastico vi è 

stato l’avvicendamento nell’insegnamento di Fisica, Italiano e Latino, Scienze (v. prospetto 

riepilogativo) * Se ciò ha comportato per gli studenti, nei primi tempi, problematiche con i nuovi 

metodi di insegnamento, durante il corso dell’anno tali difficoltà sono state superate e si è creato un 

rapporto di fiducia crescente verso tutti i docenti. L’attività didattica è stata svolta con regolarità e,  

complessivamente, gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in tutte le materie. 

 

*Discipline A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 A.S. 2022/2023 

Italiano Paudice Paudice Sovani 

Latino Paudice Paudice Sovani 

Lingua e 

cultura inglese 

Garruba Garruba Garruba 

Storia Marasco Marasco Marasco 

Filosofia Marasco Marasco Marasco 

Matematica Negri Negri Negri 

Fisica Moauro Moauro Cerino 

Scienze Quaranta Quaranta Sereni 

Disegno e Storia 

dell’arte 

Pontani Pontani Pontani 

Scienze Motorie Calitri Agoglitta Agoglitta 

I.R.C. Curletti Pierro Pierro 

L’acquisizione dei dati culturali non sempre è risultata omogenea, a fronte delle specifiche 
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capacità e qualche volta del discontinuo impegno profuso nello studio, per brevi periodi, da parte di 

un limitato numero di studenti. Va precisato, quanto ai risultati ottenuti, che la generale 

disponibilità mostrata dagli studenti alle varie sollecitazioni di ordine culturale ha permesso loro il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Sono presenti alcuni allievi per i quali va evidenziato un percorso scolastico eccellente. Per 

altri allievi è possibile esprimere un giudizio buono o anche ottimo, poiché hanno lavorato 

proficuamente negli anni per un comune progetto di crescita umana e culturale, recependo con 

senso critico le proposte didattiche, sia nelle attività curricolari, sia in quelle extracurricolari. 

Altri studenti, attraverso un impegno costante, sono riusciti a migliorare la propria situazione di 

partenza, ottenendo risultati complessivamente discreti; alcuni, infine, si sono impegnati in modo 

non del tutto metodico e continuo, e non hanno pertanto evidenziato un adeguato sviluppo delle 

proprie potenzialità, raggiungendo livelli di conoscenza non sempre soddisfacenti in alcune materie. 

Per quanto riguarda il comportamento, la maggioranza degli alunni si è contraddistinta per 

una condotta corretta e adeguata, sia in classe che in contesti extrascolastici. 

Complessivamente i docenti hanno quindi potuto avvalersi di una discreta disponibilità verso 

le varie proposte didattiche, che ha consentito di lavorare in un clima sereno e di procedere con 

sufficiente continuità nello svolgimento dei programmi delle varie discipline. 

Ricca è stata l’offerta formativa extracurricolare aggiuntiva, inglobata quasi per intero nelle 

attività attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) (Stage e Formazione 

interna). 

 
Gli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato, a classe intera o a piccoli gruppi, a cicli 

di conferenze scientifiche, soprattutto di scienze naturali sia in presenza che in modalità on line. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Obiettivi educativi: 

 

Nel corso del triennio il Consiglio di classe, facendo proprie le finalità del P.T.O.F., ha perseguito 

i seguenti obiettivi educativi: 

 

 Promuovere una formazione umana e culturale che tenga presente la centralità dello 

studente come soggetto responsabile della sua stessa formazione e del suo 

apprendimento; 

 Stimolare, mediante l’attivazione di un’efficace offerta formativa, l'assunzione di 

responsabilità e la capacità di progettare, prendere iniziative e decidere; 

 Favorire la capacità di collaborazione serena e costruttiva con gli altri, sia nel lavoro di 

classe sia nelle attività di gruppi più ristretti sia nei momenti assembleari autogestiti; 

 Promuovere una informazione-formazione culturale delle diversità (culturali, etniche, 

religiose, ecc.), non solo come analisi di una realtà attuale complessa e molteplice, ma 

soprattutto come arricchimento di un comune riferimento culturale e sociale; 

 Promuovere lo sviluppo armonico delle capacità intuitive e logiche, necessarie per 

un’adeguata comprensione di una realtà in continuo mutamento; 

 Sostenere la curiosità e l’azione di ricerca dei giovani in ambito scientifico, fornendo una 

serie di proposte di approfondimento delle discipline curricolari. 

 
 

Obiettivi didattici: 

 

Sono stati perseguiti, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità: 

 

Conoscenze: 

 

 Acquisire i contenuti culturali, i procedimenti operativi e i linguaggi specifici delle varie 

discipline. 

 

Competenze: 

 

 Utilizzare le conoscenze e competenze acquisite negli specifici ambiti disciplinari 

 Organizzare le conoscenze acquisite e stabilire collegamenti tra i nuclei concettuali della 

stessa o di diverse discipline 

 Utilizzare autonomamente in relazione a diversi contenuti, conoscenze, procedimenti e 

metodi di analisi acquisiti 

 Maturare le abilità di espressione orale e di scrittura 

 Acquisire e potenziare le conoscenze e le competenze scientifiche 

 Acquisire le competenze scientifiche, tecniche ed operative, ovvero gli strumenti di 

calcolo e di ragionamento che sono alla base di un adeguato inserimento dei giovani nelle 

facoltà scientifiche 

 Acquisire e potenziare le abilità tecnico-grafiche e quelle tecnico-scientifiche (aule di 

disegno e laboratori) 

 Sviluppare le capacità psicomotorie secondo le personali attitudini. 
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Capacità: 

 

 Organizzare con metodo il proprio lavoro 

 Acquisire abilità analitiche, sintetiche, critiche nei confronti dei contenuti disciplinari 

affrontati. 

 

La metodologia di insegnamento in presenza si è avvalsa prevalentemente di lezioni frontali, 

lezioni dialogiche e partecipate, lezioni in laboratorio multimediale con presentazioni in power 

point, dibattiti e discussioni in classe e, in alcune discipline, quali la Letteratura Inglese e Italiana, di 

attività di analisi testuale, volte a stimolare lo spirito critico e l’espressione di opinioni personali,  

visione di film e documentari. Attività ed esperimenti sono stati attuati nei laboratori di Fisica, 

Chimica e Scienze nella fase pre-COVID. 

 

Delle attrezzature e degli strumenti di cui è fornita la scuola sono stati utilizzati, nel corso del 

quinquennio, la biblioteca, l’aula di lingue, con la visione di documentari e film in lingua inglese, il 

laboratorio multimediale, i laboratori di scienze, chimica, fisica e le aule speciali di disegno 

 

L’attività didattica in presenza si è sostanzialmente realizzata con il lavoro svolto in classe 

attraverso spiegazioni, revisioni, ripetizioni e discussioni sugli argomenti affrontati, accompagnati 

da periodiche verifiche scritte e/o orali. 

 

Le verifiche sono state effettuate per accertare il conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma 

anche per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità dei 

singoli. Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate anche prove scritte per 

le discipline “orali”, per consentire un periodico e rapido accertamento dell’acquisizione dei 

contenuti. 

 

Gli interventi di recupero per gli studenti più deboli sono stati effettuati all’interno dell’orario di 

lezione di ciascun docente. La scuola ha attivato, a partire dal mese di marzo, corsi di recupero di 

Matematica e Fisica. 

Per quanto riguardo la valutazione, il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della 

trasparenza, coinvolgendo gli studenti nella linearità dei criteri di valutazione, al fine di promuovere 

in essi senso di responsabilità e capacità di autovalutazione. 

 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli allievi hanno concorso i seguenti elementi: 

 L’esito delle verifiche scritte e orali 

 La considerazione delle difficoltà incontrate 

 Le competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza 

 L’attenzione e la partecipazione in classe, l’impegno nello studio individuale 

 
Si riportano i criteri di valutazione del consiglio di classe, come stabiliti in sede di Programmazione 

Collegiale: 

 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti 

 Organizzazione logica delle conoscenze 

 Competenze e capacità raggiunte 

 Qualità espositiva 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Livello di interesse e partecipazione. 
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Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Giudizio / voto Conoscenze Competenze 

Scarso 

1-3 

Mancanza di acquisizione delle 

conoscenze o conoscenze 

sommarie e frammentarie con 

errori e lacune; lessico 

inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze; se guidato commette errori. 

Uso semplicistico e scorretto del 

linguaggio. 

Insufficiente 

4 

Conoscenze carenti, con errori 

ed espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 

guidato ma con errori. 

Mediocre 

5 

Conoscenze superficiali 

improprietà di linguaggio. 

con Se guidato applica le minime conoscenze; 

commette tuttavia qualche errore. 

Sufficiente 

6 

Conoscenze di base, con 

esposizione semplice e qualche 

imperfezione. 

Applica 

minime. 

correttamente le conoscenze 

Discreto 

7 

Conoscenze complete; se 

guidato sa approfondire. 

Esposizione corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni più complesse, ma 

con imperfezioni. 

Buono 

8 

Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

autonomo; esposizione corretta 

con proprietà di linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a situazioni più complesse, in 

modo corretto. 

Ottimo 

9 

Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo; 

esposizione fluida con utilizzo 

del linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, 

anche a situazioni complesse, le 

conoscenze; se guidato trova soluzioni 

migliori. 

Eccellente 

10 

Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate; 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a situazioni complesse e 

trova da solo soluzioni migliori. 

 

Il Consiglio di Classe si è avvalso, per tutto il quinquennio, della figura del coordinatore didattico, 

il cui ruolo ha assunto il valore di referente per le seguenti attività: 

 

 Organizzazione delle modalità di lavoro 

 Verifica e valutazione delle attività curricolari e dell'efficacia dei metodi didattici adottati 

 Coordinamento dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni 

 

Nel corso dell’ultimo anno scolastico i rapporti delle famiglie sono stati effettuati in presenza 

mediante prenotazione online su piattaforma. 

La partecipazione delle famiglie è stata costante e caratterizzata da un dialogo costruttivo con la 

componente docenti. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
Prof.ssa Sovani Nicoletta (Italiano e Latino)………………………………………………… 

 

Prof.ssa Negri Marina (Matematica) …..……………………………………….......……… 

 

Prof. Cerino Luca (Fisica) …………………………………………….....……….………... 

 

Prof.ssa Garruba Marialuisa (Inglese) ...……………………………………………………. 

 

Prof. Agoglitta Alessandro (Scienze Motorie) …………………………………..…………... 

 

Prof. Marasco Mario (Storia e Filosofia) …………………………………………………...... 

 

Prof.ssa Pontani Paola (Disegno e Storia dell’arte) ……………………..............….….……. 

 

Prof.ssa Sereni Marta (Scienze Naturali)………………………….………..…………….. 

 

Prof. Pierro Pasquale (I.R.C.) …………………………………………………………. 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe della componente studenti: 

 

De Felicis Elena…………….………………………………………………………………. 

 

Silvestri Flavio …………..….……………………………………………………………… 

 

 

Il coordinatore di classe 

 

Prof. Mario Marasco……………………………………………………………………… 
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Relazione delle attività di PCTO 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Tutor: Paola Pontani 
 

Nel nostro Istituto le attività di coordinamento dei PCTO sono demandate ad una apposita 

Commissione che si occupa di individuare e proporre percorsi/convenzioni in linea con i principi 

comuni espressi nel PTOF; altri specifici percorsi possono essere selezionati dai Tutor di Classe o dai 

docenti che si occupano di orientamento in uscita. Tali sinergie sono state in grado di offrire agli 

studenti, in particolare, dell’attuale 5B un nutrito numero di possibilità come si può evincere dal 

seguente resoconto suddiviso per anno scolastico con tabelle finali in grado sinteticamente di mostrare 

le attività svolte. 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
 

Nel corso del terzo anno di studi, gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire due diverse 

attività dedicate all’intero gruppo classe. 

 

STAGE di classe in convenzione con il MAXXI: dal titolo “MAXXI A[R]T WORK 

Sperimenta e condividi le professioni della cultura, ARCH & CIAK”, si è svolto, in modalità a 

distanza a causa della pandemia, tra il 7 e l’11 giugno 2021 con una durata complessiva di ore 30. 

Nel corso dello Stage sono stati affrontati i seguenti temi: il patrimonio culturale come bene 

comune; che cos’è un Museo; le collezioni MAXXI di Architettura e Fotografia; Architettura, cinema 

e fotografia; il web a servizio della cultura; come nasce una mostra online. 

L’attività finale di laboratorio dal titolo “Roma nel cinema” ha impegnato gli studenti nella 

realizzazione di alcuni elaborati fotografici su temi assegnati. Tutor interno: prof.ssa Paola Pontani. 

 

STAGE in convenzione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare_ LAB2GO: progetto per la 

riqualificazione dei laboratori scolastici sotto la guida di ricercatori di Enti e docenti/studenti 

universitari. Gli studenti coinvolti sono stati coinvolti nella catalogazione e documentazione degli 

esperimenti di fisica realizzabili nel loro laboratorio di Fisica e nella riparazione della strumentazione 

non funzionante. Lo stage ha coinvolto quasi tutti gli studenti della classe per un monte ore massimo 

pari a 26 ore. Tutor interno: prof. Francesco Moauro. 

Alcuni studenti hanno inoltre acquisito il previsto Corso on line sulla Sicurezza, conseguendo 

la relativa attestazione. Non sono state svolte individualmente altre attività. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 
 

Nel corso del quarto anno di studi, gli studenti hanno potuto individualmente seguire diversificati 

percorsi di formazione offerti dal nostro Istituto, di seguito sinteticamente elencati e descritti. 

 

STAGE in Convenzione con il MUSEO DELLE CIVILTÀ: dal titolo “OPERA AL 

MUSEO” si è svolto dal 10 al 14 gennaio 2022. Il Museo ha accolto un gruppo di cinque studenti 

della classe 4B che hanno potuto seguire le varie fasi del percorso di un oggetto in museo, 

dall'acquisizione fino alla collocazione, e allo stesso tempo apprendere le numerose e diversificate 

attività che precedono e accompagnano l'esposizione di un'opera. Gli obiettivi prioritari dello stage 

sono stati quelli di poter approfondire la conoscenza della nostra e delle altre culture e di introdurre 
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gli studenti ai concetti propri della tutela di un patrimonio artistico che ci appartiene come cittadini 

del mondo, aldilà della distanza geografica. Tutor interno: prof.ssa Paola Pontani. 

 

STAGE in Convenzione con IMUN: hanno partecipato cinque studenti nel mese di novembre 

2021, per un impegno complessivo individuale pari a 70 ore. L’Italian Model United Nations prevede 

simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nelle quali gli studenti si cimentano e 

approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori 

e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche ella 

diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari ed 

imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le regole delle Nazioni Unite. Tutor 

interno: prof.ssa Daniela Logoteta. 

 

STAGE in Convenzione con Università degli Studi ROMA TRE: a cura del Dipartimento di 

Ingegneria, titolo “ARCHAEO TRACK- Tutela preventiva e valorizzazione dell’archeologia 

sepolta verso un museo virtuale diffuso”, hanno partecipato tre studenti nel periodo compreso tra il 6 

dicembre 2021 e l’8 maggio 2022 per un impegno massimo pari a 30 ore. Obiettivo dello stage è stato 

quello di mostrare agli studenti come un approccio pluridisciplinare sia necessario per l’analisi e la 

risoluzione di problemi complessi. L’attività si è svolta on line, con seminari sull’utilizzo di georadar 

e specifici software, e in presenza con una visita ad Ostia Antica in cui gli studenti hanno potuto 

sperimentare l’uso del georadar. Tutor interno: prof. Luca Cerino. 

 

STAGE in Convenzione con Università degli Studi ROMA UNO: Facoltà di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali. Hanno partecipato una studentessa nel periodo compreso tra il 10 

febbraio 2022 e l’8 giugno 2022 per un impegno pari a 28 ore. Nel corso dello stage sono state 

acquisite competenze relative alla catalogazione e documentazione degli esperimenti di scienze 

realizzabili nel relativo laboratorio. Tutor interno: prof.ssa Marta Sereni. 

 

STAGE in Convenzione con Università degli Studi ROMA TRE: a cura del Dipartimento di 

Lingue, Letteratura e Culture Straniere e del Dipartimento di Architettura, titolo “Competenze 

linguistiche trasversali e introduzione al CdS di Scienze dell’Architettura”, ha partecipato una 

studentessa nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 9 febbraio 2022 per un numero 

complessivo di 40 ore. Il percorso di formazione è stato incentrato sulle competenze linguistiche 

trasversali e su quelle disciplinari di base richieste in particolare dal corso di studi di Architettura con 

un ciclo di lezioni su Patrimonio-Architettura- Città-Paesaggio. Tutor interno: prof. Luca Cerino 

 

STAGE in Convenzione con Jointly, il Welfare Condiviso s.r.l.: titolo “Jointly Push to Open”, 

ha partecipato uno studente nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022 per un numero 

complessivo di 50 ore. Il percorso finalizzato a orientare lo studente nel mondo del lavoro e delle 

università ha previsto ore di esercitazioni pratiche attraverso un hackathon online e ore di lezioni 

teoriche su una piattaforma di e-learning. Tutor interno: prof.ssa Paola Pontani. 

 

CORSO CAD 2D/3D in collaborazione con A Sapiens, con una durata complessiva di 26 ore. 

Il corso, a cui ha partecipato uno studente del 4B si è svolto tra i mesi di gennaio e aprile 2022. Il 

corso, organizzato da A-Sapiens azienda a livello nazionale per la formazione e-learning e frontale 

accreditata presso il MIUR, ha avuto come obiettivo quello di insegnare allo studente i comandi e le 

procedure di disegno essenziali per poter cominciare a lavorare in modo autonome con il CAD. 
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La classe ha inoltre partecipato ad una serie di conferenze e di incontri di orientamento: 

 

1. Conferenza del Capitano F. N. Pirronti Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del 

Patrimonio Culturale di Roma (CC TPC). 

2. Conferenza dell’arch. M. Praticò, funzionaria del MIC sulla Tutela del Paesaggio. 

3. Serie di incontri “Economic@mente” con tutor formatore di ANASF (Associazione Nazionale 

Consulenti Finanziari) su tematiche inerenti l’“Educazione Finanziaria”. L’obiettivo è stato 

quello di fornire agli studenti gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle 

loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si 

troveranno a disposizione nel corso della vita. 

4. Partecipazione alla premiazione relativa al “Premio Letterario E. Tantucci”, in cui alcune 

studentesse si sono distinte per aver vinto vari riconoscimenti. 

Alcuni studenti hanno inoltre acquisito il previsto Corso on line sulla Sicurezza, non effettuato 

durante il terzo anno, conseguendo la relativa attestazione. 

Tre alunni hanno seguito individualmente altre attività legate al mondo del volontariato, alla 

formazione coreutica e tecnologica. 

 

ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023 
 

Al termine del quarto anno di corso, molti studenti avevano già raggiunto le 90 ore di PCTO 

previste per il Liceo Scientifico. Durante il quinto anno una sola studentessa ha seguito il seguente 

Stage svoltosi in collaborazione con Roma Tre. 

STAGE in convenzione con Roma Tre: titolo “Educazione finanziaria 2.0” è stato seguito da 

una studentessa per una durata di 32 ore. Il progetto di Pcto ha avuto come fine quello di fornire le 

conoscenze economico finanziarie minime che ogni cittadino dovrebbe possedere per assumere 

decisioni finanziarie. 

 

Tutte le classi quinte hanno partecipato al seminario di orientamento universitario “Cos’è la 

realtà” – Alla ricerca di una risposta tra la fisica quantistica e la cultura di massa” svoltosi nel mese 

di novembre con tre incontri della durata di tre ore ciascuno. 

Inoltre sono state organizzate alcune visite didattiche con valore formativo e di orientamento: la 

prima presso Palazzo Bonaparte alla mostra su Van Gogh, la seconda presso le Scuderie del Quirinale 

alla mostra “Arte liberata, capolavori salvati dalla guerra”. 

Alcuni studenti hanno inoltre acquisito il previsto Corso on line sulla Sicurezza, non effettuato 

durante il terzo e il quarto anno, conseguendo la relativa attestazione. 

Alcuni alunni hanno seguito individualmente altre attività legate alla pratica sportiva agonistica, 

all’orientamento universitario e a progetti extracurricolari con valenza PCTO. 

Al termine dell’attuale anno scolastico tutti gli studenti hanno raggiunto l’obiettivo prefissato 

delle 90 ore tranne un solo studente. Peraltro come indicato dal MIUR, per l’anno in corso, lo 

svolgimento delle attività PCTO non è requisito di ammissione all’Esame di Maturità. 

 Ulteriori  attestazioni e certificazioni  fornite dagli studenti oltre il 15 maggio saranno 

depositate nei fascicoli individuali.
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Classe III B 
REGISTRO DELLE ATTIVITA' 

ATTIVITA' FORMAZIONE ATT. INDIVIDUALI 

 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

S
T

A
G

E
 M

A
X

X
I 

L
A

B
T

O
G

O
 

 

   
M

A
X

 2
5

 O
R

E
  

 

 
n° 

 

 
COGNOME E NOME DELL'ALUNNO 

    

 
so

m
m

a
n

o
  

 
A

tt
iv

it
à 

sp
o

rt
iv

a 

 
In

g
le

se
 

 

A
L

T
R

O
 

 

so
m

m
a

n
o
  

 
S

O
M

M
A

N
O

 

T
E

R
Z

O
 A

N
N

O
 

 

Ore presenza Ore presenza Ore  

1 ANDREINI ELENA 
  

30 1 31 
    

0 
 

31 
 

2 BELLINI LUCA 
 

28 25 53 
   

0 53 

3 BELLINZONI FEDERICO 4 30 26 60 
   

0 60 

4 CHIRIATTI PAOLO 4 30 20 54 
   

0 54 

5 CIANFLONE SIMONE 4 28 20 52 
   

0 52 

6 DE FELICIS ELENA 
 

30 24 54 
   

0 54 

7 DI CLAVIO BIANCA 
 

30 22 52 
   

0 52 

8 FEMIA GABRIELLA 
 

30 11 41 
   

0 41 

9 FONTI FRANCESCA 
 

30 
 

30 
   

0 30 

10 FUSCHI MARINELLI TOBIA 
 

30 17 47 
   

0 47 

11 IACOELLA ANDREA 4 30 26 60 
   

0 60 

12 IOVENE GIOVANNI 4 30 13 47 
   

0 47 

13 LANCELLOTTI LARA 
 

26 23 49 
   

0 49 

14 LANDOLFO GIULIA 4 30 
 

34 
   

0 34 

15 MANFREDINO FRANCESCO 
 

26 8 34 
   

0 34 

16 MANNARELLI MARCO 4 30 21 55 
   

0 55 

17 MICHELETTI JAVIER 4 30 25 59 
   

0 59 

18 NATALE MARTINA 
 

30 20 50 
   

0 50 

19 POMPI MARTA 
 

30 20 50 
   

0 50 

20 SAVIANO LUIGI 
 

30 17 47 
   

0 47 

21 SILVESTRI FLAVIO 
 

30 26 56 
   

0 56 

 
 

A1 S1 S2 

 

B1 B2 B3 

 

PCTO _TERZO ANNO _ a.s. 2020-2021 
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PCTO _QUARTO ANNO _ a.s. 2021-2022 

Classe IV B 
REGISTRO DELLE ATTIVITA' 

ATTIVITA' FORMAZIONE ATT. INDIVIDUALI 
 

Data svolgimento attività 

   
* già conseguito 

 S
O

M
M

A
N

O
 T

E
R

Z
O

 

+
 Q

U
A

R
T

O
 

Ore 

83 

131 

96 

66 

68 

132 

84 

115 

108 

86 

123 

109 

91 

113 

38 

92 

75 

94 

128 

83 

96 

 

 S
O

M
M

A
N

O
 T

E
R

Z
O

 

A
N

N
O

 

Ore 

31 

53 

60 

50 

52 

54 

52 

41 

30 

47 

60 

47 

49 

34 

34 

51 

59 

50 

50 

47 

56 

 

 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

O
P

E
R

A
 A

L
 M

U
S

E
O

 

IM
U

N
 

A
R

C
H

E
O

 T
R

A
C

K
 /

 

S
C

IE
N

Z
E

 N
A

T
U

R
A

L
I 

C
A

D
 2

D
/3

D
 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

L
IN

G
U

IS
T

IC
H

E
 

P
R

E
M

IO
 

L
E

T
T

E
R

A
R

IO
 

C
O

N
F

. 
N

T
P

C
 

C
O

N
F

. 
M

IC
 

E
C

O
N

O
M

IC
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M
E

N
T

E
 

JO
IN

T
L

Y
 

P
u

sc
 t

o
 O

p
en

 

 

  
M

A
X

 2
5

 O
R

E
 

 

 

 

 
n° 

 

 

COGNOME E NOME 

           

so
m

m
a

n
o

 

A
tt

iv
it

à
 s

p
o
rt

iv
a
 

In
g

le
se

 

A
L

T
R

O
 

so
m

m
a

n
o

 

S
O

M
M

A
N

O
 I

V
 

A
N

N
O

 

Ore presenza Ore presenza Ore 

1 ANDREINI ELENA 
   

30 
  

6 2 2 12 
 

52 
   

0 52 

2 BELLINI LUCA 4 
 

70 
    

2 2 
  

78 
   

0 78 

3 BELLINZONI FEDERICO * 32 
     

2 2 
  

36 
   

0 36 

4 CHIRIATTI PAOLO * 
      

2 2 12 
 

16 
   

0 16 

5 CIANFLONE SIMONE * 
      

2 2 12 
 

16 
   

0 16 

6 DE FELICIS ELENA 4 
 

70 
    

2 2 
  

78 
   

0 78 

7 DI CLAVIO BIANCA 
   

28 
   

2 2 
  

32 
   

0 32 

8 FEMIA GABRIELLA 
  

70 
    

2 2 
  

74 
   

0 74 

9 FONTI FRANCESCA 4 
 

70 
    

2 2 
  

78 
   

0 78 

10 FUSCHI MARINELLI TOBIA 
       

2 2 
 

35 39 
   

0 39 

11 IACOELLA ANDREA * 
  

28 
  

6 2 2 
  

38 
  

25 25 63 

12 IOVENE GIOVANNI * 32 
  

26 
  

2 2 
  

62 
   

0 62 

13 LANCELLOTTI LARA 
 

32 
    

6 2 2 
  

42 
   

0 42 

14 LANDOLFO GIULIA * 
    

40 
 

2 2 12 
 

56 
  

23 23 79 

15 MANFREDINO FRANCESCO 
       

2 2 
  

4 
   

0 4 

16 MANNARELLI MARCO * 
      

2 2 12 
 

16 
  

25 25 41 

17 MICHELETTI JAVIER * 
      

2 2 12 
 

16 
   

0 16 

18 NATALE MARTINA 4 
  

30 
  

6 2 2 
  

44 
   

0 44 

19 POMPI MARTA 4 
 

70 
    

2 2 
  

78 
   

0 78 

20 SAVIANO LUIGI 
 

32 
     

2 2 
  

36 
   

0 36 

21 SILVESTRI FLAVIO 4 32 
     

2 2 
  

40 
   

0 40 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

 

B1 B2 B3 
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PCTO _QUINTO ANNO _ a.s. 2022-2023 

REGISTRO DELLE ATTIVITA' 
ATTIVITA' FORMAZIONE 

 

A1 A2 A3 A4 A5 

Data svolgimento attività 

 

 

 

ATT. INDIVIDUAL 

 

B1 B2 B3 

 

  
Ore presenza Ore presenza 

* già conseguito 

S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
 

F
IN

A
N

Z
IA

R
IA

 

M
O

S
T

R
A

 

V
A

N
 G

O
G

H
 

S
E

M
IN

A
R

IO
 F

IS
IC

A
 

M
O

S
T

R
A

 

A
R

T
E

 L
IB

E
R

A
T

A
  

  

1
3

/1
0

/2
0

2
2

 

d
al

 1
7

/1
1

/2
0

2
2

 

0
1

/0
2

/2
0

2
3

 

so
m

m
a
n

o
 

 

 

 
COGNOME E NOME 

 

 

 
n° 

A
tt

iv
it

à
 s

p
o

rt
iv

a
 

M
A

X
 2

5
 O

R
E

 
In

g
le

se
 

A
L

T
R

O
 

so
m

m
a
n

o
 

S
O

M
M

A
N

O
 

V
 A

N
N

O
 

Ore 

21 

21 

18 

21 

46 

21 

68 

21 

15 

18 

21 

18 

21 

18 

19 

21 

21 

18 

21 

21 

21 

 

 
S

O
M

M
A

N
O

 O
R

E
 

P
C

T
O

 

Ore 

104 

152 

114 

87 

114 

153 

152 

136 

123 

104 

144 

127 

112 

131 

57 

113 

96 

112 

149 

104 

117 

 

1 ANDREINI ELENA 

2 BELLINI LUCA 

3 BELLINZONI FEDERICO 

4 CHIRIATTI PAOLO 

5 CIANFLONE SIMONE 

6 DE FELICIS ELENA 

7 DI CLAVIO BIANCA 

8 FEMIA GABRIELLA 

9 FONTI FRANCESCA 

10 FUSCHI MARINELLI TOBIA 

11 IACOELLA ANDREA 

12 IOVENE GIOVANNI 

13 LANCELLOTTI LARA 

14 LANDOLFO GIULIA 

15 MANFREDINO FRANCESCO 

16 MANNARELLI MARCO 

17 MICHELETTI JAVIER 

18 NATALE MARTINA 

19 POMPI MARTA 

20 SAVIANO LUIGI 

21 SILVESTRI FLAVIO 

 

  
6 9 6 21 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 6 6 18 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 9 6 21 

4 40 6 9 6 65 

  
6 9 6 21 

* 
 

6 3 6 15 

  
6 6 6 18 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 6 6 18 

  
6 9 6 21 

* 
 

6 6 6 18 

   4  
6 3 6 19 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 9 6 21 

* 
 

6 6 6 18 

* 
 

6 9 6 21 

  
6 9 6 21 

* 
 

6 9 6 21 

 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

25 
  

25 

   
0 

  
3 3 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 

   
0 
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ULTERIORI ATTIVITÀ, VIAGGI DI ISTRUZIONE 

E VISITE DIDATTICHE SVOLTE NELL’A.S. 2022-2023 

 

 

 

 

 

 
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 

 
 

- VISITA ALLA MOSTRA DI VAN GOGH PRESSO PALAZZO BONAPARTE (ROMA) 

 
 

- VISITA ALLA MOSTRA “ARTE LIBERATA. CAPOLAVORI DA SALVARE” PRESSO 

SCUDERIE DEL QUIRINALE (ROMA) 

 

- VISITA GUIDATA PRESSO FORTE BRAVETTA, LUOGO DELLA MEMORIA E 

DELLA RESISTENZA (ROMA). 



17 
 

RELAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Premessa comune 

 

Con i processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi confluiti negli anni 

scolastici precedenti in Cittadinanza e Costituzione sono diventati parte integrante del nuovo 

insegnamento, trasversale a tutte le discipline, denominato Educazione Civica. Finalità principale 

del suddetto insegnamento è sviluppare negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza 

attiva ispirati ai valori della legalità, della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: 

Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. 

L’Istituzione Scolastica ha attuato, nello scorso anno scolastico, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarsi alle nuove disposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92, con la 

quale è stata introdotto il suddetto insegnamento, nel rispetto del Decreto Legislativo del 22 giugno 

2020, con il quale sono state approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

per favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza 

con gli obiettivi del PTOF. 

 

Il Collegio Docenti nella seduta del 21 dicembre 2020 ha approvato il Documento di indirizzo per la 

pianificazione delle attività̀ didattiche attinenti all’insegnamento di Educazione Civica e nella 

seduta del 17 marzo 2021 ha approvato il Curricolo d’Istituto educazione civica. Entrambi i 

documenti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

 

Pur nelle difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e dall’attuazione della Legge, i Consigli di 

Classe delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato singole unità didattiche e unità di 

apprendimento mirando a promuovere, quando possibile, una dimensione interdisciplinare di lavoro 

capace di ampliare la dimensione culturale degli argomenti di studio e di raggiungere mete 

educative condivise. Ogni Consiglio di Classe, nella propria autonomia, nel I Quadrimestre ha 

avviato alcuni percorsi specifici secondo le linee indicate dalla Legge e nel II Quadrimestre si è 

attenuto al curricolo d’Istituto per la strutturazione della/e propria/e specifica/che Unità di 

Apprendimento Trasversale. 

 

Nella tabella sono indicati, per i tre assi previsti per l’insegnamento dell’educazione Civica, gli 

argomenti del Curricolo d’Istituto che le classi quinte potevano sviluppare. 

 

TABELLA B 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

ULTIMO ANNO 

 

 

 

 
CLASSE 

V 

ASSE ARGOMENTI INDIRIZZI 

COSTITUZIONE  Caratteri e tipologia delle Costituzioni, 

 L’Ordinamento della Repubblica italiana e il 

confronto con altri Stati 

 Parlamento, Governo e Magistratura 

 Istituzioni dell’Unione Europea e organismi 

internazionali; Europeismo: concezione e base 

costituzionale; organi e leggi degli Stati europei 

fino alla Brexit; diritto internazionale 

 Art.11. Il ripudio della Guerra 

 Art. 9 Costituzione: la ricerca scientifica e 

tecnica 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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   Art. 9 "Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione". 

 Il principio lavorista in Costituzione e 

l’orientamento al lavoro. 

 Lotta alla mafia 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 Agenda 2030 dell’ONU: 

o Punto 3: Salute e benessere (sicurezza sul 
lavoro- bioetica e biotecnologie – norme 
di prevenzione e di primo soccorso) 

o Punto 7: Energia pulita e accessibile 

o Punto 11: Città e comunità sostenibili 
o Punto 14: Biodiversità e sviluppo 

sostenibile 

 Sistema di protezione Civile (rischi) 

 I Piani Territoriali 

 Lo sviluppo sostenibile e la bioedilizia 

 L’etica sportiva e il valore dello sport 

 Tutti 

 

 

 

 
 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
 E-democracy: democrazia rappresentativa e 

democrazia digitale 

 Statistica, modelli matematici e strumenti 

informatici 

 Tutela dei dati: privacy e regolamentazione 

europea di Internet 

 Cybercrime 

 L’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenda 

digitale italiana 

 Libro bianco sull’intelligenza artificiale 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 

 Tutti 
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ATTIVITÀ SVOLTA DALLA CLASSE 

 
Materia Docente Argomento trattato Macronucleo Modalità Obiettivi specifici 

Storia/ 

Filosofia 

Marasco -Le madri costituenti 
-Lettura e commento 

di fonti 

dell’emeroteca del 

Senato 

-Commento alla 

costituzione: lo Stato 

e i suoi elementi 
costitutivi: la 

Costituente e il 

pluralismo 

antifascista 

-Principio 

democratico in 

costituzione e gli 

istituti “residuali” di 

democrazia diretta 

-Gli Istituti di 

Democrazia diretta 

-Atti aventi Forza di 

Legge: 

emergenzialità e il 

dibattito 

parlamentare 

Costituzione Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Conoscere e 

comprendere la 

Costituzione Italiana, i 

principi fondamentali, i 

diritti e i doveri dei 

cittadini 

-Conoscere i diversi 

modelli istituzionali 

-Conoscere il principio 

della divisione dei 

poteri dello Stato e la 
sua funzione 

Scienze 

Naturali 

 

e 

Filosofia 

Sereni 

 

 

Marasco 

Scienza e bioetica Costituzione, 

Sviluppo 

Sostenibile 

Lezioni 

frontali, 

lezioni 

dialogate, 

debate, 

attività di 

ricerca 

individuale 

-Comprendere 

l’interazione tra scienza 

ed etica 

-Valutare l’importanza 

della bioetica come una 

disciplina accademica e 

teorica ma anche 

pratica 

-Importanza della 

collaborazione tra 

sapere umanistico e 
sapere scientifico 

-Indagare il concetto di 

vita 

-Comprendere 

l’importanza delle 

scoperte 

biotecnologiche sulla 

salute umana 

-Indagare se e quando 

dare un limite alla 

progressione delle 

ricerche 
biotecnologiche 

Inglese Garruba Il movimento 

femminista ai primi 

del ‘ 900 The 

Suffragettes e The 

Irish troubles 

Costituzione 

(ambito dei 

diritti) 

Lezioni 

dialogate, 

presentazio 

ni power- 

point, 

lavori di 
gruppo. 

-Saper sostenere la 

difesa dei diritti e il 

principio di parità di 

genere attraverso il 

dialogo e l’esposizione 

in lingua inlese 
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Storia 

dell’Arte 

Pontani Arte, storia e 

memoria 

Costituzio

ne, tutela 

del 

patrimonio 

Visita 

mostra 

Materiali 

forniti 
dalla 

docente 

Essere in grado di 

lavorare in gruppo sulle 

tematiche della tutela 

dei beni culturali in 
relazione alla visita alla 

mostra “Arte Liberata _ 

Capolavori salvati dalla 

guerra”. 

Matematica Negri La conoscenza della 

scienza , comunicare 

la scienza e la 

divulgazione 

scientifica – Art 33 

della Costituzione 

Italiana 
Analisi storica fino ai 

giorni nostri. 

L’Accademia dei 

Lincei e il suo 

contributo nel corso 

dei secoli 

Il metodo scientifico, 

le pubblicazioni 

scientifiche e la 

revisione paritaria 

Le fake news e l’uso 
scorretto di Internet. 

Costituzione, 

sviluppo 

sostenibile e 

cittadinanza 

digitale 

Materiali 

forniti 

dalla 

docente 

Essere in grado di 

argomentare e 

ragionare sulle 

tematiche della 

complessità e della 

comunicazione 

scientifica 

Italiano Sovani La femminilità da 
rinchiudere: storie dal 

manicomio. 

La “bonifica della 

femminilità” nei 

manicomi italiani. 

Storia della follia in 

Italia: Alda Merini, i 

manicomi e il dolore 
dell’internamento. 

Costituzione e 
sviluppo 

sostenibile 

Materiali e 
audiovisivi 

proposti 

dalla 

docente. 

Dibattito 

Saper riconoscere e 
argomentare le 

tematiche afferenti 

all’ambito dei diritti, 

specie legati alla salute, 

nonché alla parità di 

genere. 

Fisica Cerino -Applicazioni 

belliche dell’energia 

nucleare: lo sforzo 

della scienza per la 
denuclearizzazione. 

- Applicazioni civili 

dell’energia nucleare: 

le centrali nucleari e 
il nucleare in Italia. 

Costituzione e 

sviluppo 

sostenibile 

Materiali 

forniti dal 

docente 

Saper riconoscere e 

argomentare le 

tematiche afferenti 

all’ambito della scienza 
con riguardo alla 

responsabilità etica e 

civile. 

 

Per quanto riguarda i contenuti specifici inseriti nelle Unità didattiche e nelle Unità di 

Apprendimento da ogni disciplina, si rimanda al programma dei rispettivi docenti. Il complessivo 

delle ore svolte nell’a.s. sarà come da normativa vigente minimo di trentatré. 
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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

RELAZIONE FINALE 

MATERIE: ITALIANO E LATINO 

CLASSE. 5° B 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 
 

 

 

Presentazione della classe 

 

La classe è formata da 21 alunni. Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta assolutamente 

gestibile; gli alunni sono attenti, seguono le spiegazioni e mostrano interesse e partecipazione 

all’attività didattica. Qualche alunno ha mostrato particolare interesse ed impegno, evidenziando  

particolare attitudine per le materie di studio e grande capacita di rapportarsi con la nuova 

insegnante, infatti dopo quattro anni di continuità didattica l’insegnante è andata in pensione, 

nonostante ciò il rapporto e il dialogo educativo con la nuova insegnante sono stati proficui e 

gratificanti Il profilo della classe appare quindi abbastanza omogeneo: tutti hanno raggiunto risultati 

adeguati e soddisfacenti, migliorando nel corso dell’anno scolastico capacità espositive e 

metodologia di studio. La classe ha mostrato interesse nello studio della Letteratura, sia italiana che 

latina, nella lettura e nella scelta antologica della letteratura latina, i cui testi sono stati letti e 

commentati. Specialmente lo studio del Novecento ha stimolato partecipazione e dibattito. Qualche 

difficoltà permane per alcuni alunni per l’esposizione orale nell’uso di un linguaggio specifico; 

nella forma scritta, la classe si è impegnata per acquisire un metodo corretto nella stesura del testo 

argomentativo e nell’analisi del testo, anche attraverso una simulazione di Prima Prova; adeguata la 

competenza nel lavoro testuale. 

 

ITALIANO 

Il programma è stato svolto nel seguente modo: 

 
a) Studio della Letteratura italiana, articolato per generi letterari e per monografie dal 

Romanticismo all’Ermetismo 

b) lettura antologica e commento di cinque canti del Paradiso 

c) Stesura di un testo argomentativi e analisi del testo 

d) Ampia scelta antologica, lettura, analisi testuale, commento di testi poetici sino 

all’Ermetismo 

 

METODOLOGIA E VERIFICHE 

Sono state svolte lezioni frontali, con letture critiche e approfondimenti su alcuni argomenti; le 

verifiche sia orali che scritte sono state effettuate in numero congruo. 

 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, anche multimediali, a disposizione nell’Istituto, secondo le 

esigenze della classe. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sono valutati secondo i seguenti indicatori: 

a) conoscenza degli argomenti 

b) competenza argomentativa 

c) capacità espositiva 

d) capacità di operare collegamenti 

e) utilizzo di un linguaggio specifico 

 

 
LATINO 

 
Il programma è stato articolato nel seguente modo 

a) Letture antologiche in lingua italiana con commento 

b) Lineamenti di storia della letteratura latina sino alla diffusione del Cristianesimo 

 
Sono stati letti e commentati anche alcuni testi con traduzione a fronte degli autori più 

rappresentativi della letteratura latina, come da programma. 

 

METODOLOGIA E VERIFICHE 

Sono state svolte lezioni frontali ; le verifiche sia orali che scritte sono state effettuate in numero 

congruo. 

 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i supporti didattici, a disposizione nell’Istituto, secondo le esigenze della classe. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sono valutati, secondo i seguenti indicatori: 

a) conoscenza degli argomenti 

b) competenza grammaticale e sintattica 

c) utilizzo di un linguaggio specifico 

d) capacità di operare collegamenti 

e) capacità di elaborazione personale e critica degli argomenti 
 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

Roma,15 maggio 2023 
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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5° B 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

 

 

 

 

 
La cultura letteraria in Italia: Letteratura e Risorgimento;; la polemica classicisti-romantici; la 

questione della lingua 

 

 

- GIACOMO LEOPARDI: la vite, le idee: la poesia degli antichi e dei moderni; Leopardi e il 

dibattito culturale; lo sviluppo del pensiero leopardiano: le fasi del pessimismo: infinito e 

rimembranza 
 

Le Opere:   Canti: 

L’infinito 

Alla luna 

A Silvia 

Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra (passi antologici) 
 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 

passeggero 

 
 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

Il positivismo; la crisi della ragione; la letteratura: produzione, circolazione, poetiche; i letterati e la 

società borghese 

La narrativa dell’età del Naturalismo; la stagione del romanzo verista; naturalismo e la narrativa in 

Italia: il verismo 

La poesia: la nascita della poesia moderna e il simbolismo 

 

Documenti: C. Beaudelaire, Perdita dell’aureola 

C. Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro 

I.U.Tarchetti , L’amore distruttivo (da “Fosca”) 

 

- GIOSUE’ CARDUCCI: la vita, la poetica: il tirocinio poetico sui classici, lo sperimentalismo 

della metrica barbara 

Opere: Rime nuove: Pianto antico 

San Martino 

Odi Barbare: “Nevicata” 
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- GIOVANNI VERGA: la vita, la poetica: l’approdo al verismo, le nuove tecniche narrative, 

regressione e straniamento; il ciclo dei vinti; gli “umili” dei Promessi Sposi e i “vinti” 

 

Opere: Vita dei campi: La lupa 

Rosso Malpelo 

Libertà 

I Malavoglia: Prefazione 

 

 

- GIOVANNI PASCOLI: la vita, la poetica: un rivoluzionario nella tradizione; il “fanciullino e le 

contraddizioni della poetica e dell’ideologia; il significato simbolico del nido 

 

Opere: Il Fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino…” 

Myricae: Arano 

L’assiuolo 

Lavandare 

X agosto 

Canti di Castelvecchio: Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 
 

- GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, la poetica: l’estetismo, il superomismo, il panismo 

Opere: Alcyone: La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Il piacere: l ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

 
 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

Il pensiero della crisi: filosofia e scienza; le scienze umane e la psicanalisi 

La narrativa della crisi : Proust e Joyce 

Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

 

 

La lirica in Italia: G.Ungaretti, E. Montale 

La narrativa e il teatro: L.Pirandello e Italo Svevo 

 

Documenti: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Aldo Palazzeschi: L’incendiario 

 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la poetica: lo sperimentalismo stilistico, il recupero della 

tradizione 

 

Opere: L’Allegria: I fiumi 
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Sono una creatura 

Il porto sepolto 

Allegria di naufraghi 

Soldati 

In memoria 

Veglia 

 
 

- LUIGI PIRANDELLO: la vita, la poetica: la poetica dell’umorismo, la scissione dell’io, 

l’umorismo e l’ironia, la maschera 

 

Opere: L’Umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 

Vita e Forma 

Il fu Mattia Pascal: Premessa 

 
 

Novelle : La patente 

Il treno ha fischiato 

 
 

Teatro: da “ La condizione di personaggi” 

 
 

- ITALO SVEVO: la vita, la poetica: le varie tendenze culturali, l’evoluzione delle forme narrative, 

la società della crisi, la figura dell’inetto, il rapporto salute-malattia 

 

Opere: La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

 

 

- EUGENIO MONTALE: la vita, la poetica: la concezione della vita, il “correlativo oggettivo” e la 

disarmonia tra individuo e realtà, la poetica degli oggetti 

 

Opere: Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Approfondimenti interdisciplinari con l’insegnante di Scienze relativi a Primo Levi con letture di 

brani tratti da “Il sistema periodico”. 

Letture di poesie e brani autobiografici della poetessa Alda Merini. 

 
 

Lettura antologica e commento dei seguenti canti della Divina Commedia: 

Paradiso: canto 1, 3, 6,11, 33 . 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le tematiche affrontate nelle ore dedicate all’Educazione civica sono partite dall’attenzione nata per 

la poetessa contemporanea Alda Merini. Lo studio della sua vicenda autobiografica e della sua 

produzione poetica ha portato il gruppo classe a lavorare su tematiche inerenti la condizione di 

infermità mentale nelle figure femminili nei manicomi prima della legge Basaglia. 

Il lavoro è stato organizzato in gruppi di studenti che hanno approfondito le seguenti tematiche: 

 

La femminilità da rinchiudere: storie dal manicomio. 

La “bonifica della femminilità” nei manicomi italiani. 

Storia della follia in Italia: Alda Merini, i manicomi e il dolore dell’internamento. 

Il lavoro è stato corredato dalla visione di film a tema: 

“ Vincere” di Marco Bellocchio 

“ Si può fare” di Giulio Manfredonia 

 

Manuale: “Classici nostri contemporanei”, Baldi- Giusso, Paravia. 

 

 

 

 

La docente 
 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

Roma, 15 maggio 2023 
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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 5° B 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 

Manuale: Garbarino, “ Colores “ volume 3, Paravia. 

LA PRIMA ETA’IMPERIALE 

La difficile eredità di Augusto: Nerone e la crisi del ’69.La dinastia dei Flavi. Principato e 

“libertas”. 

 

SENECA 

La vita e le opere. I caratteri della filosofia di Seneca. I” Dialogi”. I trattati filosofici. Le “ Epistulae 

morales ad Lucilium”. Lo stile delle opere filosofiche. Le tragedie. L’” Apokolokyntosis”. 

Testi: “La galleria degli occupati “(De braevitatae vitae) 

“ L’ira” ( De ira) 

“La vita è davvero breve?” (De brevitatae vitae) 

“Il valore del passato” (De brevitatae vitae) 

“Il dovere della solidarietà” (Epistulae ad Lucilium) 

“Gli schiavi ” (Epistulae ad Lucilium) 

“La passione distruttrice dell’amore” ( Phaedra) 

“ La felicità consiste nella virtù” ( De vita beata) 

 
 

LUCANO 

Lucano e il suo tempo. Dalle opere perdute al “Bellum civile”. I modelli: tra epos storico e riprese 

virgiliane. Lingua, stile e fortuna. 

Testi: “Il proemio” 

“I ritratti di Cesare e Pompeo” 

“Una funesta profezia” 

 

La nuova stagione della satira: PERSIO E GIOVENALE 

I caratteri della satira di età imperiale. Il disgusto aristocratico di Persio. L’ “indignatio” di 

Giovenale. 

Testi: “La satira un genere controcorrente” 

“La drammatica fine di un crapulone” 

“Roma città crudele con i poveri” 

“La satira contro le donne” 

 
 

QUINTILIANO 

La vita. Le opere. La retorica e il “perfectus orator”. Princìpi e metodi educativi. Le scelte 

stilistiche. 

Testi: “I vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” ( Institutio oratoria I)  

“ Vantaggi dell’insegnamento collettivo”  ( Institutio oratoria I) 

“L’importanza della ricreazione” ( Institutio oratoria I) 

 
 

“Giudizio su Seneca” ( Institutio oratoria X) 
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MARZIALE 

La vita. Gli epigrammi. Il maestro della caricatura. Realismo e poesia. Lingua e stile. 

Testi: “Una poesia che sa di uomo” ( Ep.X) 

“Matrimoni di interesse” (Ep.I,X) 

“Il console cliente” (Ep. X) 

 
 

TACITO 

La vita. L’” Agricola”. La “ Germania”. Il “ Dialogus de oratoribus”. Le “ Historiae”. Gli 

“Annales” : la visione storico-politica. La tecnica storiografica. Lo stile. 

 

Testi: “Le risorse naturali e il denaro” ( La Germania) 

“ Purezza razziale e aspetto fisico” 

“L’ autoctonia” ( La Germania) 

“La vita familiare dei Germani” 

“ Il discorso di Calgaco” ( Agricola) 

 

“ Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” ( Historiae IV, 73-74) 

 

Gli “Annales” e la tragedia di Nerone 

“Le ceneri di Germanico” 

“La persecuzione dei cristiani” 

“Nerone e l’ incendio di Roma ” 

 

SVETONIO 

La vita. L’allontanamento dalla corte. Le opere biografiche. Il “ De viris illustribus” e “De vita 

Caesarum” 

 

 

APULEIO 

La vita. Le opere retoriche e filosofiche. Le “Metamorfosi”. Lingua e stile. 

 

Testi: Lucio, l’uomo asino 

“Il proemio e l’inizio della narrazione ” 

“ Lucio diventa asino” 

“La preghiera a Iside” 

”Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio” 

 

La favola di Amore e Psiche 

“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” 

“Psiche è salvata da Amore” 

 
 

Roma,15 maggio 2023 la docente 

 

Prof.ssa Nicoletta Sovani 
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CLASSE V SEZ.B A.S.2022/2023 

Prof.ssa Marialuisa Garruba Lingua e civiltà inglese 

La classe è composta da 21 alunni. 

Ho insegnato in questa classe continuativamente dal primo anno di corso e i ragazzi si sono sempre 

mostrati molto volenterosi e partecipativi con punte d’eccellenza che specie nei primi anni hanno 

avuto un’ottima funzione trainante per gli altri compagni 

Dal punto di vista della socializzazione si è apparentemente formato un gruppo classe non 

propriamente compatto con alcuni elementi che non si sono mai davvero integrati.Ciò nonostante la 

risposta a qualsiasi sollecitazione didattica è sempre stata unitaria e decisamente positiva 

seppure,come è naturale,con risultati diversi. 

Anche la natura del percorso scolastico intrapreso ha contribuito a determinare un senso di 

consapevolezza e di obiettivi comuni che hanno sicuramente favorito per molti di loro il processo di 

apprendimento :la classe ha infatti seguito il percorso Liceo Cambridge IGCSE (International 

General Certificate of Secondary Education)sin dal 1 anno di corso.Le materie scelte sono state 

Physics,Geography and English as a second language.Nel corso dei primi due anni gli alunni hanno 

aumentato il monte ore da 32 ,come previsto per il biennio a 36 ore settimanali.Per ognuna delle 

materie suddette sono infatti previste due ore settimanali con l’insegnante madrelingua di cui una in 

copresenza con l’insegnante italiano . 

A novembre 2020 i ragazzi hanno dato l’esame di Physics ,mentre gli esami di Geography e English 

as a second language sono stati sostenuti a novembre 2021. 

A dicembre 2021 invece tutti i ragazzi hanno sostenuto l’esame per il First Certificate e lo hanno  

brillantemente superato 

Va sottolineato che questo percorso si è svolto durante gli anni della pandemia e che la maggior 

parte delle lezioni si sono svolte in DAD durante il secondo e il terzo anno di corso 

Molti di loro hanno dimostrato grande serietà nell’affrontare la sfida della didattica a distanza 

partecipando attivamente e assiduamente ad ogni appuntamento,rispettando tempi e consegne e 

contribuendo a rendere l’esperienza costruttiva. 

In generale ,dunque,possiamo dire che la totalità della classe ha raggiunto mediamente un buon 

livello di conoscenza e competenza linguistica e completa l’istruzione secondaria con la 

certificazione B2 del quadro di riferimento europeo: a dicembre 2021,infatti,tutti i ragazzi hanno 

sostenuto l’esame per il First Certificate e lo hanno brillantemente superato. 

Per ciò che riguarda invece quest’ultimo anno di corso il programma di studio è stato svolto 

completamente seppure con qualche taglio agli argomenti prefissati nella programmazione iniziale a 

causa di qualche lezione persa per vari motivi ma in generale si può affermare che la maggior parte 

degli studenti affronterà con serenità la prova dell’esame di stato. 

Roma,15 maggio 2023 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE A.S. 2022/2023 

 

Classe V sez. B 

 

Il programma di lingua e letteratura Inglese è stato articolato seguendo la metodologia 

dell’analisi del testo e del contesto.Partendo dall’autore e dal contesto storico a cui esso 

appartiene si è proceduto con l’analisi dei testi e dei temi in essi affrontati. 

Le epoche analizzate sono state: 

1-Epoca Vittoriana 

2-L’età moderna 

3- L’età contemporanea 

Sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici: 

 Guasti dell’industrializzazione e sfruttamento minorile (Dickens) 

 Women writers ( C.Bronte) 

 Estetismo(Wilde) 

 Il teatro Vittoriano(Wilde) 

 La questione irlandese (Yeats) 

 La guerra (War poets) 

 Modernismo e sperimentazione nel romanzo(Joyce e Woolf) 

 Il totalitarismo (Orwell) 

 I ruggenti anni ’20 in USA e la grande depressione (Scott Fitzgerald) 

 La beat generation (Kerouac) -da completare al 15 maggio 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

Dai libri di testo “Amazing Minds” vol.2 ed Pearson+ fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

 
L’età Vittoriana-scenario storico-sociale-pagg. da 14 a 23 

Literary Background pagg. da 30 a 39 

Charles Dickens-vita e opere pagg. da 62 a 67 
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da “Oliver Twist” “Please sir,I want some more”pagg. da 68 a 70 

da “Hard Times” pagg da 81 a 85 

Visione scene tratte dal film “Oliver Twist” di Roman Polansky 

Charlotte Bronte -pagg.54 a 56 

“Jane Eyre” 

Visione di scene tratte dal film “Jane Eyre” 

“Rochester’s mistery revealed” pagg 59 60 

Il movimento estetico 

Oscar Wilde 

Life and works-pagg.106-108 

Da “The picture of Dorian Gray”-“All art is quite useless” pagg.108 

 

Il teatro di Wilde 

Da “The importance of being Earnest”visione del film 

Plot pagg.114-115 

“A notable interrogation”pagg.116 117 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical and social background da pag 164 a 172 

Literary background da pag.178 a pag 184 

The war poets 

Rupert Brooke pagg.192 193 

Life and works 

“The soldier” 

 

 
Wilfred Owen (photocopies from the teacher) 

Life and works 

“Dulce et decorum est” 

William Butler Yeats pagg.200 201 

“Easter 1916” pag.201-203 

 

Il modernismo nel romanzo (flusso di coscienza e monologo interiore).pagg.228-231 
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James Joyce 

Life and works pagg.234,235,236 

Lettura integrale di “Dubliners” con analisi di un racconto a scelta 

“Ulysses” pag.239 

Virginia Woolf pagg 242 243 

“Mrs Dalloway said she would buy the flowers” pag.244 

“Clarissa and Septimus” photocopy from the teacher 

 

POST WAR LITERATURE 

Dystopian novel 
 

George Orwell 

Life and works page 257-259 

Da “1984” “The object power is power” 

Francis Scott Fitzgerald 

Life and works page 269 270 

“Gatsby’s Party” 

Da completare al 2/05/2023 

Jack Kerouac page 338 

“On the road” page 339 340 

“Back in Times Square”page 341 

 

 
Educazione Civica 

I temi sono stati due:il movimento femminista ai primi del ‘ 900 The Suffragettes e The Irish 

troubles 

I ragazzi sono stati divisi in 5 gruppi ed ogni gruppo ha prodotto e presentato ad una ipotetica 

platea anglofona un power point 

 

 
Sono state inoltre fornite agli studenti una serie di fotocopie di approfondimento o 

integrazione degli argomenti e power points esplicativi che sono parte integrante del 

programma 

Roma, 15 maggio 2023 l’insegnante 

Prof.ssa Marialuisa Garruba 
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Relazione finale 

Filosofia e Storia 

5 B a.s. 2022-2023 
 

Prof. Mario Marasco 

 
La classe è composta da ventuno allievi. Gli allievi risultano parzialmente affiatati e solidali 

tra loro; nonostante ciò, nel corso delle lezioni di storia e filosofia, hanno provato a sviluppare 

un dibattito maturo, offrendo in maniera sufficientemente partecipata stimoli e spunti di 

riflessione. Posso asserire che oltre la metà degli allievi ha acquisito, nelle mie discipline, un 

efficace metodo di studio e una adeguata capacità di analisi. Alcuni di loro hanno portato 

nelle lezioni anche un valore aggiunto e un ambito di interessi coltivati al di là del percorso 

curricolare. La classe ha manifestato uno discreto interesse per i temi di cittadinanza, studio 

della Costituzione, etici e di filosofia politica e morale. Quasi tutti hanno manifestato voglia 

e volontà di contestualizzare gli apprendimenti specialmente dopo la difficile fase da poco 

vissuta, cioè la pandemia di Covid-19 che ha profondamente connotato gli ultimi tre anni 

della loro vita scolastica. Alcuni allievi si sono particolarmente distinti per la capacità di 

acquisire contenuti, debitamente approfonditi, esposti in modo appropriato e coerente, nonché 

rielaborati in modo personale, con interessanti osservazioni e spunti originali. Tutti hanno 

mostrato interesse sia per le lezioni frontali in presenza che in metodologia “classe 

rovesciata”; gli allievi hanno partecipato ad attività di approfondimento e di interpretazione 

– svolte anche al di fuori dell’orario scolastico con i mezzi di didattica a distanza – e 

riflessione su testi filosofici o relativi a fonti storiche e brani storiografici. Diversificato, 

invece, il grado di impegno profuso nello studio a casa. Nessuno ha comunque manifestato 

carenze così gravi nelle due discipline da pregiudicarne l’ammissione all’esame. Vanno 

invece rilevate alcune eccellenze, che meritano senza dubbio pieni voti nelle discipline 

storico-filosofiche. 

 
Roma, 15 maggio 2023 Il docente 

Prof. Mario Marasco 
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I.I.S. “Via Silvestri 301” – Roma 

Sede “Malpighi” 

Indirizzo Liceo scientifico 

 

Anno scolastico 2022-2023 

Classe 5a B 

 

Programmazione didattica annuale di Filosofia 

Docente: Prof. Mario Marasco 

 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, Ubaldo Nicola, Gian Paolo Terravecchia, 

Andrea Sani, Il nuovo pensiero plurale, 3A/3B, Loescher Editore 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio delle discipline filosofiche è stato finalizzato a rendere gli studenti consapevoli del 

significato della riflessione filosofica nella sua dimensione storico-critica e di riconoscerla come 

espressione fondamentale della ragione umana e delle culture. Obiettivi fondamentali sono risultati 

l’acquisizione di una conoscenza organica degli sviluppi e dei problemi principali del pensiero 

occidentale unita a un uso appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina, lo studio 

e la lettura dei testi degli autori trattati e lo sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico e 

della discussione razionale da parte degli studenti. La contestualizzazione delle problematiche 

filosofiche all’interno dei differenti campi di indagine e conoscitivi ha permesso, infine, di rilevare le 

differenze e i nessi tra la filosofia e le altre discipline e di riconoscerla come un sapere aperto, in 

grado di confrontarsi con la complessità del mondo contemporaneo. 

 
Competenze curricolari: 

 

IL KANTISMO (Ripresa generale) 

La filosofia del limite, l’Io kantiano e i problemi lasciati aperti. 

 

IDEALISMO POST-KANTIANO 

FICHTE E IL SUO IDEALISMO ETICO: 

 Il significato di Idealismo etico 

 L’Io infinito e la sua attuazione 

 I momenti dialettici dell’Io 

 Il primato della ragion pratica sulla ragione teoretica 

 Il compito morale dell’Io 

 La concezione dello Stato 

 

SCHELLING E L’IO-NATURA (molto in sintesi) 

 La Natura e la sua attuazione 

 Lo Spirito e la sua attuazione 

 

HEGEL E IL SUO IDEALISMO LOGICO 

 Vita ed opere 
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 Le critiche di Hegel a Ficthe e a Schelling 

 Fenomenologia dello Spirito e le sue figure: coscienza infelice, servo padrone 

 Il principio della realtà 

 I tre momenti della dialettica 

 Ciò che è razionale è reale ciò che è reale è razionale (Lineamenti della filosofia del Diritto) 

 I tre momenti dello Spirito oggettivo e Soggettivo 

 La concezione della storia e l’astuzia della Ragione 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

 Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione 

 La sofferenza e la liberazione dal dolore 

 Kierkegaard: la singolarità delle esistenze 

 Gli stadi dell’esistenza 

 

LA SINISTRA HEGELIANA E MARX 

 Destra e sinistra hegeliana 

 Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’essenza della religione 

 Marx: vita e scritti 

 L’alienazione e la critica dell’economia borghese 

 La concezione materialistica della storia 

 Il capitale 

 

Secondo quadrimestre: 

 

IL POSITIVISMO 

 Caratteri generali del Positivismo 

 Darwin e Spencer: evoluzione ed evoluzionismo sociale (breve accenno) 

 Comte: il Positivismo sociale 

 

NIETZSCHE 

 Vita e scritti 

 La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

 La critica al cristianesimo 

 La “morte di Dio” e il nichilismo 

 La Genealogia della morale 

 Zarathustra e la Gaia scienza: Oltreuomo ed eterno ritorno 

 

FREUD 

 La nascita della psicanalisi 

 La struttura della psiche 

 La formazione della nevrosi 

 La teoria della sessualità 

 

SPIRITUALISMO COME VITALISMO: BERGSON 

 Il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale 

 Società: morale chiusa e morale aperta 

L’ONTOLOGIA ESISTENZIALE DI HEIDEGGER 
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 Heidegger: Essere e tempo 

 Io autentico, deiezione e il pensiero della morte 

 L’esserci e la Cura 

 

LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA: POPPER 

 Falsificazionismo contro verificazionismo 

 I nuovi caratteri della scienza e la sua fallibilità 

 Critica dell’induttivismo e razionalismo critico 

 Politica: La società aperta e i suoi nemici 

 

HANNAH ARENDT 

 Le origini e lo studio dei totalitarismi 

 La banalità del male e l’antisemitismo 

 

Ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si 

cercheranno di affrontare integralmente o parzialmente: 

 

ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E BIOETICA (trasversale con Ed. Civica) 

 Hans Jonas: etica della responsabilità e la riscrittura dell’imperativo kantiano 

 Questioni di bioetica: un campo di pratiche discorsive. 

 

FILOSOFIA DELLA POSTMODERNITÀ 

(taluni aspetti sono stati comunque trattati trasversalmente) 

 Il concetto di post-moderno (Lyotard) e il pensiero debole (Vattimo); 

 La società panottica (Foucault) e i non luoghi (Augé); 

 La modernità liquida (Bauman) e la nuda vita (Agamben). 

 

Programmazione didattica annuale di Storia 

Docente: Prof. Mario Marasco 

 
 

Strumenti didattici testuali e ipertestuali: 
- Libro di testo adottato: Valerio Castronovo, MilleDuemila. Un mondo al plurale, Vol. 3, 

Rizzoli Education 

- Dispense e contenuti multimediali offerti dal docente 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Lo studio della storia ha mirato a far conoscere le vicende europee e italiane, organicamente inserite 

in un quadro di storia mondiale e a favorire la comprensione del nesso tra passato e presente, senza 

forzature o interpretazioni arbitrarie. Essa ha fornito gli strumenti per concettualizzare e 

problematizzare eventi, idee, fenomeni, trasformandoli in categorie indispensabili alla comprensione 

della complessità del mondo contemporaneo. Gli studenti sono giunti a saper collocare gli eventi nella 

giusta dimensione spazio-temporale, riconoscendo i fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale, mostrando coerenza nel discorso e padronanza terminologica. 

 
Competenze curricolari: 

 

Primo quadrimestre 
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La questione sociale negli stati industriali. 

La nascita della società di massa e del movimento operaio in Europa. 

La crisi di fine secolo in Italia. 

I nazionalismi. 

L’età giolittiana. 

La conquista della Libia 

Le premesse della Prima guerra mondiale. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione russa. 

 
Secondo quadrimestre 

 
Il dopoguerra in Europa. 

Economia e società negli anni Trenta. 

Il crollo di Wall Street e gli Stati Uniti del New Deal. 

L’età dei totalitarismi. 

Il fascismo in Italia. 

Il nazismo in Germania. 

Lo stalinismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

 
Ad oggi, 15 maggio 2021, non sono stati svolti i seguenti argomenti e nodi disciplinari, che si 

cercheranno di affrontare integralmente o parzialmente: 

 
Il mondo diviso: la guerra fredda. 

L’Italia nel periodo della “ricostruzione” e del “miracolo economico”. 

Problemi e conflitti del mondo contemporaneo (quadro sintetico). 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Per quel che attiene all’educazione civica, sia nelle ore ad essa specificamente dedicate che 

trasversalmente allo studio delle due discipline di storia e filosofia, sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: lo Stato, elementi costitutivi e concezioni; studio della Costituzione: principi personalista, 

democratico, lavorista, pluralista, solidarista, di uguaglianza (formale e sostanziale), autonomista 

(riforma del Titolo V), pacifista. Ordinamento politico: organi costituzionali (Presidente della 

Repubblica, Parlamento; Governo; Corte costituzionale; Magistratura) e di rilevanza costituzionale.  

Articoli analizzati dettagliatamente: da 1 a 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 29, 33, 34, 37, 117, 118. Un 

breve modulo “questioni di bioetica”: il principio di responsabilità (Jonas) e le correnti del campo  

bioetico. 

Un approfondimento è dedicato alla evoluzione del quadro storico e normativo sul trattamento della 

disabilità mentale (Legge Basaglia). Ulteriore approfondimento è rappresentato dall'analisi e dalla 

ricerca del fenomeno dell'astensionismo nell'ambito delle democrazie occidentali e industrialmente 

avanzate. 

 
Roma, 15 maggio 2023 Il docente 

Prof. Mario Marasco 
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RELAZIONE FINALE: Matematica- Educazione Civica 

Classe 5 sez. B  a.s. 2022-2023 

Docente: Marina Negri 

 

 
Ho seguito la classe dalla prima liceo e il giudizio si è mantenuto sostanzialmente positivo nel corso 

degli anni. Gli allievi si presentano uniti dal punto di vista relazionale e dimostrano, nel complesso, 

di aver raggiunto un apprezzabile livello di maturità. Il comportamento è sempre stato corretto, 

equilibrato, sereno nei rapporti con i docenti, e molto partecipativo con note di vivacità che hanno 

sempre reso l’atmosfera positivamente serena. Sul piano culturale il livello raggiunto dalla classe è 

molto alto. Gli alunni si sono dimostrati sempre ben disposti verso la materia producendo un loro 

contributo , proporzionale alle qualità di ciascuno. In generale la partecipazione è stata buona, cosi 

come la frequenza e l’integrazione con la classe. Va segnalato che accanto ad un nutrito gruppo di 

studenti , il cui profitto è risultato eccellente, vi è un numero di studenti che segue con profitto più 

che sufficiente ed un altro che ha faticato a raggiungere risultati adeguati ma apprezzabile lo sforzo 

soprattutto considerando la difficoltà oggettive verso la materia . Durante il periodo della didattica a 

distanza , che li ha coinvolti anche per un lungo periodo a cavallo fra due anni scolastici, tutti gli 

alunni hanno però dimostrato maturità e hanno partecipato in modo serio e costruttivo e con assiduità 

a tutte le lezioni , utilizzando non solo il tempo destinato alle videolezioni , ma anche extraorario a 

quello dedicatogli con supporti di materiali multimediali , producendo elaborati su richiesta. Le 

verifiche nel corso dell’ultimo anno scolastico sono state regolari e il programma svolto secondo le 

indicazioni ministeriali. In previsione dell’esame, ripristinato secondo le regole della normativa 

vigente pre-pandemia , sono stati approfonditi soprattutto i punti salienti dello studio di funzione 

rivedendo i temi proposti negli anni pregressi. Tutte le competenze e le conoscenze matematiche 

necessarie per affrontare i successivi step per l’ammissione universitaria sono state adeguatamente 

consolidate durante l’intero anno scolastico. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici generali perseguiti si evidenziano i seguenti: 

- Acquisire conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

- capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, 

artificiali); 

- capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

- attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

 

Per quanto concerne quelli specifici per la classe quinta: 

- Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una 

esposizione rigorosa; 

- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule; 

- affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione; 

- costruire procedure di risoluzione di un problema; 

- risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

- riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

Metodologie e mezzi 
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Ogni argomento previsto è stato sviluppato attraverso lezioni frontali dialogate e attraverso 

lezioni con piattaforma digitale , utilizzando video lezioni con supporto multimediale di 

condivisione della lavagna interattiva. Sono stati inoltre utilizzati strumenti di lezioni 

registrate e invio di materiale in formato PDF e PPT per approfondimento di argomenti 

salienti. .Le verifiche sono state effettuate con continuità durante tutto l’anno scolastico nella 

consueta forma scritta di vari problemi da risolvere. I risultati raggiunti sono stati molto 

soddisfacenti e in alcuni casi eccellenti. 

 

Educazione civica 

In relazione all’introduzione della nuova disciplina di Ed civica sono state sviluppate due 

tematiche: la conoscenza della scienza e la divulgazione scientifica , Art 33 della Costituzione 

Italiana, con una analisi storica fino ai giorni nostri . affrontando sia il metodo scientifico che 

la revisione paritaria, e come utilizzare correttamente internet difendendoci dalle fake news. 

I ragazzi hanno prodotto delle relazioni personali approfondendo singoli aspetti 

 

 

 
Roma, 15 maggio 2023 L’ insegnante 

Marina Negri 

 

 

 
 

Classe 5 sez. B a.s. 2020-2021 

Docente: Marina Negri 

 

Testo adottato: Bergamini Barozzi Trifone Matematica Blu Zanichelli vol 5 

Ripasso Funzioni di variabile reale 

 Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Funzioni pari o dispari 

 Funzioni monotone crescenti e decrescenti 

 Funzione inversa 

 Concetto di funzione composta 

 Funzione inversa e grafici di funzioni deducibili 

 Funzioni periodiche e funzioni trascendenti; grafici di funzioni e 

trasformazioni geometriche: simmetrie rispetto agli assi, rispetto 

all’origine, rispetto alle bisettrici dei quadranti, traslazione 

 Metodo di bisezione nel calcolo delle soluzioni delle equazioni 

 

 

 
TEORIA DEI LIMITI 

 Intervalli e intorni di un punto; insiemi limitati e illimitati 

 Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme, massimo e minimo 
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 Concetto di limite di una funzione; limite finito quando x tende ad un 

numero finito; limite finito quando x tende ad infinito; limite infinito 

quando x tende ad un numero finito; limite infinito quando x tende ad 

infinito 

 limite destro e limite sinistro 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 Funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo 

 Limite della somma di due o più funzioni; prima forma indeterminata 

; limite della differenza di due funzioni; limite del prodotto di due o 

più funzioni; seconda forma indeterminata ; limite della potenza n- 

esima di una funzione; limite della radice di una funzione; limite del 

quoziente di due funzioni; terza e quarta forma indeterminata 0/0 e ; 

limite della funzione reciproca; limite delle funzioni composte 

 Limiti notevoli e altre forme indeterminate 

 Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; Teorema dei 

valori intermedi; Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati) 

 Funzioni discontinue in un punto; punti di discontinuità di prima, seconda e 

terza specie. 

 

 

 

 
DERIVATE 

 Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto 

 Significato geometrico del rapporto incrementale 

 Derivata di una funzione in un suo punto ; significato geometrico della derivata 

 Derivata sinistra e destra 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

 Derivate di alcune funzioni elementari e loro dimostrazione 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivate del prodotto di una 

costante per una funzione; derivata della somma di funzioni ; derivata 

del prodotto di funzioni; derivata della potenza di una funzione; 

derivata del quoziente di due funzioni; derivata della funzione 

reciproca; derivata della funzione composta; derivata della funzione 

inversa; derivate di ordine superiore al primo 

 Il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica 
 Retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari 

 

 

 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- Teorema di Rolle (dimostrazione) 

• Teorema di Lagrange ( dimostrazione) 
• Teorema di Cauchy ( no dimostrazione) 

• Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo 

• Teorema di De l’Hospital (no dimostrazione) 

• Massimi e minimi assoluti e relativi 

• Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile 



42 
 

• Punti di flesso e tangente inflessionale 

• Massimi o minimi relativi di una funzione non derivabile in un punto 

• Metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi 

o minimi o flessi a tangente orizzontale 

• Concavità o convessità di una curva in un punto 

• Ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda 

• Studio di funzioni di vario tipo: algebriche razionali intere e fratte; algebriche 

irrazionali; funzioni trascendenti; funzioni in cui qualche termine figura in 

valore assoluto. 

• Problemi di massimo e minimo di vario tipo. 

 

 

 
IL CALCOLO INTEGRALE 

 
• L’integrale indefinito funzioni primitive di una funzione data 

• Significato geometrico dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazioni mediante semplici trasformazioni della funzione integranda 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti 

• Definizione di integrale definito e suo significato geometrico 

• Proprietà dell’integrale definito 

• La funzione integrale; Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli Barrow 

con dimostrazione) 

• Legame fra antiderivazione e calcolo delle aree 

• Teorema della media ( dimostrazione) 

• Calcolo dell’integrale definito 

• Calcolo delle aree di domini piani; 

• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione ottenuti per rotazione attorno all’asse x, 

all’asse y 

• Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci cilindrici 

• Integrali impropri 

 

 
LE VARIABILI CASUALI 

 
• La variabile casuale discreta Binomiale o delle prove ripetute 

• La variabile casuale discreta Poisson o degli eventi rari 

• La variabile casuale continua Normale e Normale standardizzata 

• Applicazioni alla realtà 

 

 
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 

• Rette e piani. Equazioni cartesiane e parametriche – vettore direzionale e normale 

 

EQ, DIFFERENZIALI. 
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• Cenni sulle eq. differenziali e risoluzioni 

 

 

 

 

Educazione civica 

La conoscenza della scienza , comunicare la scienza e la divulgazione scientifica – Art 33 

della Costituzione Italiana 

Analisi storica fino ai giorni nostri. L’Accademia dei Lincei e il suo contributo nel corso dei 

secoli 

Il metodo scientifico , le pubblicazioni scientifiche e la revisione paritaria 

Le fake news e l’uso scorretto di Internet. 

 

 

 

 
 

Roma, 15 maggio 2023 L’insegnante 

Marina Negri 
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Relazione sull’insegnamento di Fisica 

Classe V sez. B 

A.S. 2022/2023 

Prof. Luca Cerino 

 

Ho insegnato Fisica in questa classe solo durante il quinto anno. Durante il secondo biennio, lo 

studio della materia è stato superficiale e discontinuo, per cui è stato necessario intraprendere, ad 

inizio anno, un ripasso delle nozioni relative ai principi della dinamica, al moto dei corpi e al campo 

elettrico. Per questo motivo, non è stato possibile trattare, per motivi di tempo, la fisica quantistica e 

atomica come previsto dalle indicazioni nazionali. 

Nel complesso, si sono registrati dei buoni progressi nell’apprendimento e nella capacità di 

affrontare gli esercizi: diversi studenti, pur mostrando miglioramenti rispetto al livello di ingresso, 

evidenziano ancora delle difficoltà. 

 

Si riscontrano, pertanto, all’interno della classe tre fasce di livello: 

- Molti studenti hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera completa, e 

mostrano autonomia nello studio e nella risoluzione dei problemi; 

- Alcuni studenti hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera sufficiente, e, 

pur non essendo del tutto autonomi, padroneggiano i concetti essenziali della materia. 

- Pochi studenti non hanno acquisito le competenze specifiche della materia in maniera, e, non 

padroneggiano nemmeno i concetti essenziali della materia 

 

Nel corso di quest’anno si è creata una buona interazione con gli studenti che, tramite domande e 

richieste di chiarimento, hanno mostrato, per lo più, una partecipazione attiva e attenta alle lezioni. 

 

Competenze acquisite: 

 

- Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione; 

- Conoscere le grandezze fisiche coinvolte nelle principali leggi fisiche della fisica classica e 

esprimere concetti usando il linguaggio specifico della materia. 

- Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli; 

- Saper osservare e identificare fenomeni, formulando ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 
 

Attività e metodologie 

 

- Lezione frontale partecipata; 

- Esercitazioni scritte in classe, per gruppi e con l’aiuto del docente; 

- Esercitazioni alla lavagna; 

 

Strumenti utilizzati 

 

- Piattaforma Google Classroom; 

- Video; 

- Presentazioni power-point; 
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- Dispense ed eserciziari preparati dal docente; 

 

Modalità di verifica 

 

- Verifiche Orali; 

- Verifiche Scritte (esercizi); 

- Simulazioni di Seconda prova. 

 

Attività di recupero: 

 

Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali lacune, affrontando 

esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle difficoltà emerse dall’analisi delle prove di 

verifica. Nel mese di marzo sono stati organizzati corsi di recupero per i ragazzi con un’insufficienza 

grave nel primo quadrimestre: al termine di questo periodo di recupero sono state organizzate prove 

di recupero. 

 

Libri di testo 

 

- Ugo Amaldi, Il Nuovo Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Volume 2 - Onde, Campo Elettrico e 

Magnetico, ed. Zanichelli. 

- Ugo Amaldi, Il Nuovo Amaldi per i Licei Scientifici.blu, Volume 3 - Induzione ed onde 

elettromagnetiche, Relatività e Quanti, ed. Zanichelli 

 
 

Roma, 15 maggio 2023 Il docente 

Prof. Luca Cerino 

 
 

Programma Svolto di Fisica 

Classe: V Liceo, Sez. B 

Prof. Luca Cerino 

 

1. Forza elettrica, Campo Elettrico e Potenziale Elettrico 

 

• Forza di Coulomb nel vuoto e nella materia; 

• Campo elettrico generato da una carica puntiforme; 

• Forza subita da una carica in un campo elettrico esterno; 

• Energia potenziale elettrostatica e potenziale elettrica; 

• Moto di particelle cariche in presenza di campi elettrici; 
 

2. Fenomeni magnetici e campo magnetico 

 

• Magnetismo naturale (cenni); 

• Esperimenti storici su elettricità e magnetismo; 

• Forze agente su un filo immerso in un campo magnetico esterno; 

• Forza fra due fili paralleli percorsi da corrente; 

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; 

• Forza di Lorentz e sua derivazione a partire dalla forza su un filo percorso da corrente; 

• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare (moto circolare) o 

non perpendicolare al campo (moto elicoidale). 

• Differenze fra campo elettrico e campo magnetico nel caso statico. 

• Selettore di velocità; 
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• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. 

• Proprietà magnetiche dei materiali: interpretazione microscopica. 

• Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche: costante di permeabilità magnetica 

relativa; 

• Descrizione del ciclo di isteresi magnetica e magnetizzazione residua; 

 

3. Induzione Elettromagnetica 

 

• Derivate in fisica per il calcolo del tasso di variazione istantanea delle grandezze fisiche (velocità, 

accelerazione, corrente, etc…); 

• Esperimenti di Faraday sull’induzione elettromagnetica; 

• Definizione di fem; 

• F.e.m. indotta in una barra conduttrice in moto a vel. costante in un campo magnetico e circuito 

ad “U". 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz (media) e dimostrazione della sua validità nel caso del circuito 

ad “U”. 

• Verso di percorrenza della corrente indotta (“legge di Lenz”); 

• Legge di Faraday-Neumann-Lenz per la f.e.m. istantanea; 

• L’alternatore e la produzione di corrente elettrica alternata; 

• Il fenomeno dell’autoinduzione e definizione del coefficiente di autoinduzione; 

• Calcolo del coefficiente di autoinduzione di un solenoide; 

 

4. Campo Elettromagnetico ed Equazioni di Maxwell 

 

• Definizione di flusso e di circuitazione; 

• Prima Equazione di Maxwell: teorema di Gauss (enunciato); 
• Applicazioni del teorema di Gauss: derivazione di a) campo elettrico generato da un piano; b) 

campo elettrico generato da un filo; c) campo elettrico generato da una sfera cava; 

• Seconda equazione di Maxwell: teorema di Gauss per il campo magnetico e interpretazione 

qualitativa. 

• Differenza fra fem di un generatore e fem indotta; 

• Terza equazione di Maxwell: legge di Faraday-Neumann-Lenz e circuitazione del campo 

elettrico indotto; 

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampére: definizione di corrente concatenata; 

• Applicazioni del teorema di Ampére: campo magnetico generato da un piano e da un solenoide. 

• Incompletezza della legge della circuitazione di Ampére: esempio dell’inconsistenza della legge 

nel caso di un condensatore durante la sua fase di carica. 

• Quarta equazione di Maxwell: correzione di Maxwell alla legge di Ampére; dimostrazione del 

ripristino della consistenza dell’equazione. 

• Interazioni fra campi elettrici e magnetici variabili nel tempo: onde elettromagnetiche. 

• Onda elettromagnetica generata dall’accensione di una corrente in un piano infinito (dispense 

fornite dal docente) 

• Onde piane: formula della velocità, e direzione del campo elettrico, e del campo magnetico. 

• Onde elettromagnetiche armoniche e loro caratteristiche. 

• Spettro elettromagnetico: luce, infrarossi, ultravioletti, raggi X, raggi 𝛾, onde radio; 

 

5. Relatività Ristretta 

 

• Storia dell’interpretazione fisica della luce: il problema dell’etere; 

• L’esperimento di Michelson e Morley: spiegazione dettagliata dell’esperimento, del suo 

“fallimento” e delle possibili spiegazioni; 

• Assiomi della relatività ristretta; 
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• Le trasformazioni di Galileo e la loro violazione del principio di invarianza. 

• Le trasformazioni di Lorentz e loro proprietà. 

• Sitemi di riferimento propri: fenomeni della dilatazione dei tempi e della contrazione delle 

lunghezze dimostrati a partire dalle trasformazioni di Lorentz 

• La legge di composizione delle velocità e dimostrazione; 

• Grandezze invariati e grandezze costanti. 

• La violazione della legge di conservazione della quantità di moto in relatività. 

• Ridefinizione della quantità di moto: la quarta componente e il quadri-vettore energia-impulso 

• Significato fisico della quarta componente del quadri-vettore energia-impulso: energia 

relativistica, equivalenza massa-energia. 

• Relazione fra energia ed impulso (𝛾2 = 𝛾2𝛾2 + 𝛾2𝛾4) 

• Moto relativistico di cariche in campo elettrico e magnetico. 
 

Educazione Civica: 

- Costituzione: applicazioni belliche dell’energia nucleare: lo sforzo della scienza per la 

denuclearizzazione. 

- Sviluppo sostenibile: applicazioni civili dell’energia nucleare: le centrali nucleari e il nucleare in 

Italia. 

 
 

Roma, 15 maggio 2023 Il docente 

Prof. Luca Cerino 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Classe V B 

Prof.ssa Marta Sereni 

 

- Presentazione della classe 

Il gruppo classe, con il quale c’è stato un rapporto discontinuo nel quinquennio, ha avuto comunque 

sempre nel corso di questo anno scolastico, un buon dialogo educativo con l’insegnante. 

Non sempre a questo si è accompagnato di parte di tutti un impegno costante nella rielaborazione 

individuale degli argomenti svolti. Probabilmente i due anni difficili trascorsi tra lezioni in presenza 

e a distanza hanno pesato, oltre che sugli aspetti psicologi non trascurabili, anche sulla normale 

ripresa dei ritmi e delle modalità di studio. 

Gli alunni hanno via via maturato nel corso dell’anno la consapevolezza della complessità del 

programma di scienze che in quinto si fa particolarmente vasto e articolato, soprattutto se si vuole 

dare spazio alle scoperte scientifiche più recenti e alle tematiche legate all’attualità e alla vita 

quotidiana. 

Le Scienze della Terra e le lezioni sulle biotecnologie hanno suscitato nella maggior parte degli 

alunni un interesse maggiore rispetto alla chimica organica, che pur è stata trattata facendo ricorso a 

testi che ne hanno messo in evidenza la sua centralità nello studio dell’uomo e dell’ambiente e le 

numerose correlazioni con l’evoluzione della civiltà umana. 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe nel complesso ha raggiunto un buon livello di conoscenza della disciplina, che però non 

risulta omogeneo, non tanto per differenze nelle capacità individuali, quanto per il differente 

impegno messo in campo dai diversi alunni. 

Alcuni studenti, che hanno mostrato un impegno costante e hanno avuto un approccio serio e a volte 

appassionato alla disciplina, hanno raggiunto risultati eccellenti, altri hanno raggiunto un livello  

buono o sufficiente, spesso altalenante nei diversi periodi dell’anno, anche in relazione alla 

tipologia e alla difficoltà degli argomenti svolti; una parte, infine, si è fermato al limite tra la 

sufficienza e l’insufficienza. 

Il programma si è svolto regolarmente. 

Lungo il percorso didattico si è comunque assistito ad una crescita complessiva, sia dal punto di 

vista degli aspetti puramente scolastici, sia nell’ambito della maturazione personale. 

-   Metodologia didattica 

Durante tutto il percorso i temi sono stati affrontati in un’ottica attuale, cercando di sollecitare e far 

emergere i collegamenti della disciplina con le problematiche della vita reale. 

Si è partiti dalla chimica organica, di cui sono state poste le basi, per poi integrare le conoscenze 

acquisite tramite la lettura su di alcuni capitoli del libro ”I bottoni di Napoleone – Come 17 

molecole hanno cambiato la Storia ”, in cui chimica e storia si intersecano mostrando l’impatto che 

questa scienza ha avuto sulle società umane. 

Un altro approfondimento è stato proposto partendo dalla lettura del capitolo “Carbonio” tratto da 

“Il sistema periodico” di Primo Levi, nel quale scienza, letteratura e storia si intersecano in maniera 

indissolubile. 

Le conoscenze acquisite con lo studio della prima parte del programma sono state utili per 

affrontare il tema dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie, delle loro applicazioni e dei risvolti 

del loro sviluppo, compresi temi di grande attualità come l’impatto che le biotecnologie hanno in 

campo medico e ambientale. 

Per quel che concerne il programma di Scienze della Terra sono stati illustrati in maniera sintetica 

ma integrata gli aspetti della disciplina che hanno contribuito ad arrivare alla formulazione del 
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cosiddetto “modello globale” che consiste nella teoria della “Tettonica delle Placche”, in particolare 

i fenomeni vulcanici e sismici, sempre visti in un’ottica unificante e riconducibile al modello  

globale. 

Si è sottolineata l’importanza dell’acquisizione di una conoscenza profonda del territorio, unico  

mezzo per vivere in maniera più sicura e armoniosa nell’ambiente in cui viviamo. 

In generale, per il percorso di Scienze della Terra, si è fatto in modo di fornire una conoscenza di 

base della disciplina fondata sui dati raccolti via via dagli scienziati in maniera diretta e indiretta. Si 

è cercato inoltre di separare nettamente il dato dall’interpretazione, secondo l’approccio previsto dal 

metodo scientifico-sperimentale. 

 

- Strumenti 

Gli argomenti sono stati affrontati con approcci diversi, con lezioni frontali, l’ausilio di supporti 

informatici per la visione di schemi, tabelle e immagini, visione di brevi video o trasmissioni a 

tema, comprese quelle realizzate da personaggi “social” di solida preparazione e affidabilità 

scientifica (ad es. i video di Andrea Moccia del programma Geopop o di Mario Tozzi). 

 

- Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le prove di verifica, atte a valutare sia il livello di acquisizione dei contenuti raggiunto da ciascun 

alunno, sia le capacità di analisi e sintesi, sono state scritte e orali 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ci si è attenuti ai seguenti fattori: 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- adozione di un linguaggio scientifico adeguato 

- capacità di stabilire connessioni logiche tra i contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica. 

- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

Roma, 15 maggio 2023 La docente 

Prof.ssa Marta Sereni 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

A.S. 2022-2023 

Prof.ssa Marta Sereni 

Chimica 

 I composti del carbonio 
Le proprietà dell’atomo di carbonio 

L’ibridazione del carbonio: sp, sp2 e sp3 

Isomeria e chiralità 

Proprietà fisiche: punti di fusione e di ebollizione e solubilità 

Reattività delle molecole organiche 

 Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani 

Isomeria 

Proprietà fisiche e chimiche 
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Nomenclatura 

Reazioni chimiche: ossidazione, alogenazione, addizione (cicloalcani) 

 Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini 

Isomeria 

Nomenclatura 

Proprietà fisiche e chimiche 

Reazioni di addizione al doppio e al triplo legame e regola di Markovnikov 

 Gli idrocarburi aromatici 

Il benzene: teorie della risonanza e degli orbitali molecolari 

Struttura e nomenclatura 

Nomenclatura orto-, meta- e para- in presenza di sostituenti 

Proprietà fisiche 

Reattività: sostituzione elettrofila 

 I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali 

Cenni su struttura, nomenclatura e proprietà fisiche di alogenuri alchilici e arilici, alcoli e 

polialcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici; 

Cenni su esteri, saponi, ammine e ammidi. 

Cenni su reazioni e proprietà chimiche: sintesi e acidità degli alcoli, sintesi di aldeidi e chetoni,  

reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni, sintesi degli acidi carbossilici, acidità 

degli acidi carbossilici. 

 Il DNA e l’ingegneria genetica: 

• Gli acidi nucleici: cenni su struttura e funzioni del DNA e dell’RNA, su replicazione,  

trascrizione e traduzione 

Il dogma centrale della biologia 

• Dal DNA alla genetica dei microorganismi: 

- Le caratteristiche biologiche dei virus; 

- ciclo litico e ciclo lisogeno dei batteriofagi 

- Virus animali a DNA (HPV) e a RNA (SARS-CoV-2 e HIV) 

• Geni che si spostano: 

-I plasmidi 

- Il trasferimento dei geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione 

• Le tecnologie del DNA ricombinante e le biotecnologie moderne 

- clonaggio genico e clonazione; 

- enzimi di restrizione; l’elettroforesi su gel 

- vettori plasmidici e virali; 

- PCR e sue applicazioni: diagnostica prenatale, sui tumori, su malattie ereditarie; scienze 

forensi (test di paternità e impronta genica) 

• L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 
• L’origine e la diffusione delle nuove epidemie virali 

- Le specie serbatoio, lo spillover, il tropismo e le specie ponte: le responsabilità umane sulle 

epidemie 

 Le applicazioni delle biotecnologie 

- Biotecnologie tradizionali e moderne 

- Le biotecnologie biomediche: produzione di farmaci ricombinanti, pharming. 

- Dai vaccini tradizionali ai vaccini moderni: vaccini attenuati, inattivati, purificati, ad 

anatossine e vaccini a proteine ricombinanti, a vettori virali ricombinanti, a RNA sintetico. 

-  Le terapie geniche con vettori virali e cellule staminali; proprietà dei diversi tipi di cellule 

staminali; applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico. 

-  Le biotecnologie in agricoltura: tecniche di ricombinazione genetica per costruire piante 

resistenti a patogeni ed erbicidi e per migliorarne le proprietà nutrizionali; piante 
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transgeniche per la sintesi di farmaci e vaccini; l’utilizzo di CRISPR/Cas9 per le piante 

cisgeniche. 

- Le biotecnologie per l’ambiente: il biorisanamento; i biofiltri e i biosensori; i biocarburanti 

e le biobatterie. 

- Il dibattito etico sulle biotecnologie 

 
 

 Lettura di un capitolo de “I bottoni di Napoleone-come 17 molecole hanno cambiato la storia” di 

Penny Le Couteur e Jay Burreson 

 Lettura del capitolo ”Carbonio” , tratto da “Il sistema periodico” di primo Levi 

 

Scienze della Terra 

 
 I fenomeni vulcanici 

• Genesi del magma; tipi di attività vulcanica (cenni); 

• Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo; fenomeni vulcanici secondari 

• Distribuzione geografica dei vulcani e il caso dell’Etna 

• Il rischio vulcanico in Italia e il caso del Vesuvio 

 

 Cenni su rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e ciclo litogenetico* 

• Riconoscimento delle diverse tipologie di rocce 
• Gli ambienti P-T dei processi litogenetici 

• Rocce magmatiche intrusive ed effusive: tessitura; composizione mineralogica sialica e 

femica (Cenni) 

Rocce sedimentarie: genesi delle rocce detritiche, chimiche, biochimiche e organiche. (Cenni) 

Rocce metamorfiche: fattori del metamorfismo (temperatura, pressione e fluidi); 

metamorfismo di contatto, regionale e di subduzione. (Cenni) 

 

 I fenomeni sismici* 

Il modello del rimbalzo elastico e il ciclo sismico 

Tipi di onde sismiche: P, S e onde superficiali 

Sismogrammi, dromocrone e localizzazione dell’epicentro di un terremoto 

Il sismografo 

Scale Mercalli e Richter a confronto 

Accelerazione ed edilizia antisismica 

Amplificazione del terremoto in base al tipo di substrato e liquefazione del terreno. Tsunami 

Il rischio sismico 

La distribuzione geografica dei terremoti 

Cenni sulla previsione dei terremoti: previsione deterministica e prevenzione statistica 

La prevenzione e la pericolosità sismica; la microzonazione 

 La tettonica delle placche: un modello globale* 

Il campo magnetico terrestre. 

Cenni sulle strutture geologiche della Terra: dorsali, fosse, espansione e subduzione 

La teoria di Wegener; le anomalie magnetiche dei fondi oceanici 

La tettonica delle placche; l’orogenesi e il ciclo di Wilson 

I punti caldi e l’esempio delle isole Hawaii 
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Educazione civica 
 

Approfondimento su cellule staminali e terapie geniche e dibattito di confronto sul modello del 

Debate . 

 

* Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono ancora da svolgere alla data del 15 maggio 

2023 

 

 

 
Libri di testo adottati: 

SADAVA DAVID / HILLIS DAVID M / HELLER GRAIG E ALTRI: IL CARBONIO, GLI 

ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). - Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli editore 

 

Lupia Palmieri E., Parotto M. - Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu- 

Minerali e rocce, Vulcani, Terremoti + Tettonica delle placche - Zanichelli editore, seconda 

edizione 

 

 

 

 
Roma, 15 maggio 2023 La docente 

Prof.ssa Marta Sereni 
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RELAZIONE E PROGRAMMA 

DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Docente: Paola Pontani 

 
 

Presentazione della classe 

L'insegnamento del Disegno e della Storia dell'Arte nella classe VB è iniziato dal primo anno di 

corso, il gruppo classe è rimasto da allora sostanzialmente invariato. 

La classe, seppur a momenti di una certa vivacità, si è sempre dimostrata corretta e partecipe. 

I livelli di apprendimento e di acquisizione di specifiche competenze sono, come di consueto, 

non omogenei; per il maggior numero degli studenti buoni e ottimi, per alcuni eccellenti. 

Nel corso del primo quadrimestre, a seguito della visita alla mostra di Van Gogh presso Palazzo 

Bonaparte, è stata svolta un’attività di apprendimento cooperativo dal titolo “Vincent Van Gogh: i 

luoghi dell’anima”, con un’indagine, condotta in piccoli gruppi, sui luoghi, i volti, i paesaggi connessi 

alla vita e alla produzione del grande artista olandese. 

A inizio febbraio inoltre, la visita alla mostra “Arte Liberata, capolavori salvati dalla guerra” ha 

permesso di sviluppare un’ulteriore interessante attività, connessa ad Educazione Civica, sul tema 

della tutela dei beni storico-artistici e sulle eroiche azioni compiute, durante la seconda guerra 

mondiale, da molti funzionari delle soprintendenze, direttori e storici dell’arte per porre in salvo tale 

immenso patrimonio; alcuni gruppi hanno scelto di incentrare il loro studio su beni immobili a volte 

irrimediabilmente persi come nel caso dell’abbazia di Montecassino. Fino al 15 maggio sono state 

svolte 44 ore su 66 previste, di cui 4 ore dedicate ad Educazione Civica. Vista la cospicua riduzione 

del monte orario non è stato possibile completare il programma di Storia dell’Arte. 

Obiettivi raggiunti 

Nel quinto anno si è privilegiato lo studio della Storia dell’Arte, l’obiettivo fondamentale 

dell’insegnamento disciplinare è stato il saper interpretare l’opera d’arte considerata come prodotto 

di una determinata epoca e di un determinato autore e/o movimento artistico. Alcuni studenti hanno 

raggiunto un’ottima e buona capacità anche critica di lettura e confronto delle opere proposte; altri si 

sono limitati ad uno studio più scolastico con risultati buoni e sufficienti. Gli obiettivi specifici sono 

stati definiti in base ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte. 

Per il Disegno è stato dedicato un modulo, di circa 6 ore, al CAD con la realizzazione di un 

disegno bidimensionale come strumento per l’acquisizione dei comandi fondamentali. 

Metodologia 

Le lezioni di Storia dell'Arte sono state introdotte spesso da un'immagine di un'opera che potesse 

esprimere i caratteri peculiari ed innovativi del movimento o dell'artista oggetto della successiva 

spiegazione. Durante la didattica in presenza ci si è costantemente avvalsi della smart board presente 

in aula, visionando, insieme agli alunni, opere, brevi testi o filmati. 
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Il momento artistico è stato sempre inquadrato storicamente, le biografie degli artisti sono state 

a volte brevemente accennate, a volte ripercorse attentamente quando considerate determinanti per la 

comprensione delle opere proposte. La singola opera d'arte è stata sempre considerata centrale ed 

oggetto di attenta lettura attraverso un percorso di riconoscimento iconografico, formale - stilistico 

ed iconologico. Spesso gli studenti sono stati chiamati ad intervenire proponendo interpretazioni 

inizialmente soggettive e successivamente motivate, con lo stimolo del docente, da considerazioni e 

collegamenti interdisciplinari. Molta attenzione è stata data poi all’architettura dal periodo dell’Art 

Nouveau al Razionalismo, è stata sempre richiesta un’approfondita interpretazione (per l’Art 

Nouveau di un’opera a scelta) delle planimetrie, delle funzioni, dei prospetti, dei materiali. 

Per il modulo CAD, l’attività si è svolta in laboratorio informatico, dopo brevi introduzioni gli 

studenti sono stati chiamati a svolgere parte del tema assegnato seguendo materiali esplicativi. 

Strumenti 

Le lezioni di storia dell’arte si sono svolte in aula con l'uso della Smart Board, tutti i materiali 

sono stati sempre condivisi on line su Classroom. Il testo adottato di storia dell’arte è stato: G. Cricco, 

F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 4 (quarta ed.), volume 5 (quinta ed.), ed. Zanichelli. 

Modalità di verifica e di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte, con domande a risposta aperta, e interrogazioni orali per la 

Storia dell’Arte. Per le prove scritte di Storia dell'Arte i criteri di valutazione hanno tenuto conto di: 

comprensione e conoscenza dei concetti contenuti nella traccia, correttezza nell’esposizione e utilizzo 

del lessico specifico, capacità di sintesi e di elaborazione autonoma e personale. Nelle interrogazioni 

orali si è cercato di stimolare gli studenti ad effettuare collegamenti e confronti tra opere e/o artisti 

diversi e interdisciplinari. Per il disegno CAD si è valutato l’impegno in itinere e il lavoro finale. 

Visite didattiche 

Nel corso del primo quadrimestre è stata organizzata una visita guidata presso Palazzo Bonaparte alla 

mostra su Van Gogh, nel secondo una visita guidata alla mostra “Arte Liberata, capolavori salvati 

dalla guerra” presso le Scuderie del Quirinale. 

 
Roma, 15 maggio 2023 La docente 

Prof.ssa Paola Pontani 
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PROGRAMMA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 
 

DISEGNO 

Il programma di disegno è stato completato negli anni precedenti, ha riguardato le costruzioni 

geometriche nel piano, le proiezioni ortogonali, le assonometrie, la prospettiva centrale e accidentale, 

la teoria delle ombre. Per l’ultimo anno di corso, si è preferito sviluppare un modulo di CAD con la 

realizzazione di un disegno bidimensionale come strumento per l’acquisizione di comandi 

fondamentali di impostazione del file dwg, di disegno di enti geometrici, di editing, di scritturazione, 

quotatura e stampa dei file con uso dei layout. 

 
 

 
POSTIMPRESSIONISMO 

STORIA DELL’ARTE 

Caratteri generali: le relazioni formali e culturali esistenti tra Impressionismo e Postimpressionismo; 

l’interrelazione tra arte e vita nella cultura artistica di fine '800. 

P. Cezanne La vita e le opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, 

La serie della montagna di S. Victoire . 

G. Seraut La vita e le opere: Une baignade a Asnieres, 

Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte 

P. Gauguin La vita e le opere: Il cristo giallo, Come sei gelosa?, 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

V. Van Gogh La vita e le opere: I mangiatori di patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, 

Girasoli, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi. 

 
ART NOUVEAU 

Caratteri generali: il dibattito sulla creatività del lavoro artigianale e sulla non artisticità della 

produzione industriale; lo sviluppo e la diffusione dell’Art Nouveau in Europa. 

Architettura Art Nouveau 

V. Horta Casa Tassel 

O. Wagner La vita (sintesi) e le opere: Majolikahaus, Ferrovia urbana vienense. 

A. Gaudì La vita e le opere: Sagrada Familia, Park Güell, casa Milà. 

Secessione viennese 

J. M. Olbrich Palazzo della Secessione Viennese 

G. Klimt La vita e le opere: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch Bauer, 

Il bacio. 
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AVANGUARDIE STORICHE 

Caratteri generali e periodizzazione delle principali Avanguardie storiche. 

 

Fauves 

Il movimento espressionista in Francia: Fauves e H. Matisse 

Fauves Caratteri generali, nascita del movimento. 

H. Matisse La vita e le opere: Donna con cappello, La gioia di vivere, La stanza rossa, 

La danza. 

 

Espressionismo 

E. Munch La vita e le opere: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann. 

Il fregio della vita con Il grido e Pubertà. 

E. Mendelsohn Torre Einstein 

Die Brücke, nascita e caratteri del movimento 

E. L. Kirchner Due donne per la strada. 

Der Blaue Reiter , nascita e caratteri del movimento 

F. Marc Cavalli azzurri. 

 

Cubismo 

Caratteri generali: il Cubismo da un punto di vista storico critico. 

Cubismo: nascita del movimento, cubismo cezanniano, analitico e sintetico. 

P. Picasso La vita e le opere: periodo blu e Poveri in riva al mare, 

periodo rosa e Famiglia di Saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, 

Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, 

Guernica. 

 
Futurismo 

Caratteri generali: il Futurismo nel contesto storico italiano dei primi del ‘900. 

 
Futurismo: nascita del movimento, i manifesti 

Marinetti Il Manifesto futurista e l'estetica futurista. 

U. Boccioni La vita e le opere: Autoritratto, La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, Forme 

uniche della continuità nello spazio. 

A. Sant'Elia La centrale elettrica, il tema de La città nuova. 

 

Dadaismo e Surrealismo 

Caratteri generali: nascita del Dadaismo; relazione esistente tra Dadaismo e Surrealismo all'interno 

della cornice storica e culturale del '900 e tra il Surrealismo e la psicoanalisi. 

M. Duchamp I ready-made : Fontana, L.H.O.O.Q. 
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S. Dalì La vita e le opere : La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile, Sogno causato dal volo di un'ape . 

R. Magritte La vita e le opere : Il tradimento delle immagini, La condizione umana I. 

 

Astrattismo 

L'arte astratta: dal Der Blaue Reiter alla nascita delle prime opere astratte. 

V. Kandinsky La vita e le opere: Il cavaliere azzurro, Primo acquerello astratto, Impressioni, 

improvvisazioni e composizioni, il periodo del Bauhaus e Alcuni cerchi. 

 

RAZIONALISMO 

La nascita del movimento moderno. I maestri dell'architettura moderna: W. Gropius, Le Corbusier, 

F.L. Wright. Razionalismo in Italia 

 
L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau 

W. Gropius La scuola del Bauhaus, La nuova sede del Bauhaus di Dessau. 

Le Corbusier La vita e le opere: Villa Savoye e i cinque punti dell'architettura, 

Unité d’habitation di Marsiglia, Notre Dame du Haut. 

 

 
Programma da svolgere oltre il 15 maggio 

 
F. L. Wright La vita e le opere: le prairie houses e Robie House, la Casa sulla cascata, 

Guggenheim Museum. 

 
Razionalismo in Italia 

Architettura dell’Italia Fascista tra Razionalismo e Monumentalismo, urbanistica fascista. 

G. Terragni Casa del Fascio a Como 

EUR 42 Il manifesto urbanistico dell’era fascista 

AA.VV. Palazzo della Civiltà Italiana 

A. Libera Palazzo dei Congressi 

Ècole de Paris 

Ècole de Paris: caratteri generali. La figura di Marc Chagall 

M. Chagall La vita e le opere: Io e il mio villaggio, Il compleanno, Crocifissione bianca. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Attività di gruppo su tutela dei beni culturali in relazione alla visita alla mostra “Arte Liberata _ 

Capolavori salvati dalla guerra”. 

In piccoli gruppi, sono stati affrontati dagli studenti, i seguenti temi : "Lanciatore del disco" di Mirone 

e il Furhermuseum; "Danae" di Tiziano Vecellio, Goering e i Monuments Men; l'arte e la guerra: 
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Pasquale Rotondi e il deposito di Sassocorvaro, la "Tempesta" di Giorgione; Madonna di Senigallia 

di Piero della Francesca, Pasquale Rotondi e Sassocorvaro; Roma , bombardamenti del 19 luglio 1943 

a San Lorenzo. I danni alla basilica di San Lorenzo e il suo restauro; Montecassino, il salvataggio 

della biblioteca e la distruzione dell'abbazia. 

 
Roma, 15 maggio 2023 La docente 

Prof.ssa Paola Pontani 
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Istituto di Istruzione Superiore 

“Via Silvestri 301” 

a.s. 2022/2023 

 
Professore AGOGLITTA ALESSANDRO 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 5 Sezione B 

 

RELAZIONE CLASSE 

 
Dall'osservazione della classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale del periodo 

scolastico, risulta un livello delle capacità motorie adeguato per la totalità degli alunni e alcuni di loro 

hanno mostrato elevate capacità relativamente ai prerequisiti, alle conoscenze e al bagaglio motorio. La 

classe, durante l'anno scolastico, ha frequentato costantemente le lezioni e le attività di scienze motorie 

con interesse e impegno. La partecipazione di alcuni alunni/e ad attività extrascolastiche sportive 

(Campionati Studenteschi, Volley Scuola) ha permesso di mettere in evidenza la classe per i meriti 

sportivi conseguiti. Le lezioni si sono svolte serenamente in un contesto positivo e propositivo. Tutti gli 

alunni hanno attivamente partecipato alle lezioni, privilegiando il lavoro di gruppo e la formazione di 

squadre. Sono stati assegnati loro precisi ruoli, in modo da favorire l'acquisizione di una esatta 

mentalità sportiva volta al rispetto delle regole e al fair play. Il lavoro svolto durante l'anno scolastico, 

ha mirato soprattutto al raggiungimento di importanti obiettivi quali: l'autocontrollo, il senso dell'ordine 

e della disciplina che hanno portato alla scoperta dei propri limiti e al raggiungimento degli stessi, 

mirando soprattutto ad altri importanti obiettivi quali la socializzazione e il rispetto degli altri. Inoltre, 

attraverso uno studio più approfondito, gli alunni hanno acquisito una discreta cultura delle varie 

attività sportive per la promozione della pratica motoria come stile di vita e conoscenza dei diversi 

significati che lo sport assume nell'attuale società. Nell'attuazione degli obiettivi, si è cercato di 

rispettare la gradualità dei carichi di lavoro, proponendo attività interessanti e gradite agli alunni. In 

tempi diversi e con differente intensità, attraverso lo sviluppo delle abilità di base, gli alunni sono stati 

abituati a sostenere un costante impegno fisico e a produrre un lavoro qualitativamente migliore. Il 

programma si è basato principalmente sullo sviluppo della mobilità articolare delle capacità 

coordinative e condizionali attraverso la pratica graduale di esercizi e di alcune discipline sportive, al 

fine di contribuire alla formazione della personalità degli alunni per un migliore equilibrio psico-fisico, 
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fattori questi importanti, per una migliore presa di coscienza del proprio corpo. Sono stati proposti 

inoltre esercizi di equilibrio statico, dinamico e di orientamento spazio-temporale per il miglioramento 

degli schemi motori di base. Sono state individuate le finalità di ogni gesto motorio, i gruppi muscolari 

interessati ed i relativi segmenti ossei ed articolari esecutori del movimento. Lo sport e i giochi di 

squadra, sono stati per tutti un momento socializzante ed entusiasmante, perchè vivo è stato il desiderio 

di poter misurare e confrontare le proprie capacità-abilità. L'insegnamento della disciplina inoltre, è 

stato impostato in maniera che lo studio della stessa, non fosse limitato solo alla pratica motoria e 

sportiva ma che fornisse anche dei riscontri teorici, in modo da renderlo più completo. Sono stati 

trattati e svolti i contenuti pratici e teorici come da programmazione. Per le varie attività svolte durante 

l'anno scolastico, si è utilizzata tutta l'attrezzatura disponibile della palestra. Si è utilizzato il campo 

sportivo all'aperto attiguo all’ Istituto compatibilmente con le condizioni atmosferiche per la pratica 

soprattutto dei principali sport di squadra quali la pallavolo, pallacanestro pallamano e calcio a cinque. 

Attraverso le osservazioni sistematiche ,sono state fatte le verifiche all'inizio dell'anno attraverso test 

specifici alla rilevazione delle abilità-capacità motorie, in corso d’anno scolastico attraverso prove che 

hanno permesso di rilevare la situazione di ciascun alunno e di attuare le strategie più idonee per il 

recupero, rafforzamento e potenziamento delle abilità-capacità motorie ma soprattutto per lo sviluppo 

educativo e culturale anche attraverso verifiche programmate. Per la valutazione si è tenuto conto del 

miglioramento delle conoscenze, competenze e capacità rispetto a quelle di partenza, dell' impegno, 

motivazione e partecipazione oltre che degli indicatori presenti nella griglia di valutazione. 

 

 

 

 

 
Roma 15/05/2023 Prof. Alessandro Agoglitta 
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I.I.S. Via SILVESTRI 301 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

a.s. 2022/2023 

 
Piano di Lavoro del Prof. AGOGLITTA ALESSANDRO 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe 5 Sezione B 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 

intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello 

sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno 

stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 

fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo 

sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo 

fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative sia di 

forza, resistenza, velocità e flessibilità, è obiettivo specifico e presupposto per il raggiungimento di più 

elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in maniera responsabile, 

ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto 

adeguate procedure di correzione. È in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, 

identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica 

attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare e interpretare i messaggi, volontari e involontari, 

che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni 

attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive, sia individuali 

che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze 

personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche 

sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei 

diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice o organizzatore, valorizza la personalità dello studente 

generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire e orientare le attitudini personali che 

ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza educativa, sempre 

prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. 

Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei Centri Sportivi Scolastici. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo sia individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i 

compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la 

consapevolezza dei benefici, indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare, fanno maturare 

nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di 

successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso. 

Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente 

consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico 

e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere 
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un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze 

quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport e al tempo libero. L’acquisizione di un consapevole 

e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e 

dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni 

a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa sia a scuola o 

all’aria aperta. Gli studenti fruiranno, inoltre, di molteplici opportunità per familiarizzare e 

sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte e alle altre 

discipline. 

LIVELLI DI PARTENZA 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione 

delle attività, utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del 

potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente 

abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti 

stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in 

sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. Dall'osservazione della 

classe e dalla rilevazione data da test motori durante la fase iniziale del periodo scolastico, risulta a 

parere di questo docente un livello nel complesso adeguato, relativo ai prerequisiti, alle conoscenze e al 

bagaglio motorio degli alunni. 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 
CONTENUTI (pratici) 

 Esercizi per il controllo posturale 

 Esercizi per il controllo della respirazione 

 Esercizi per il controllo dell’ equilibrio sia statico che dinamico in situazioni semplici e 

complesse 

 esercizi per la coordinazione dinamica generale, 

 esercizi per la coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo e in situazioni spazio temporali 

variate. 

 Attività sportive di atletica leggera, 

 Attività sportive di squadra, pallavolo, pallacanestro, pallamano 

 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 

 Prove su distanze lunghe e corte. 

 Esercizi per la velocità anche intesa come scelta rapida del gesto migliore da compiere. 

 Esercizi di stretching, 

 giochi per consolidamento di destrezza ed equilibrio. 
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 Percorsi e circuiti motori di lavoro a stazioni con incremento di tempi e carichi. 
 

 
 L’alimentazione 

CONTENUTI (teorici) 

 I meccanismi energetici dell’organismo 

 L’apparato locomotore 

 Paramorfismi e dimorfismi 

 L’apparato cardiocircolatorio 

 Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato circolatorio 

 L’apparato respiratorio 

 Gli effetti dell’esercizio fisico sull’apparato respiratorio 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO GENERALI ED OPERATIVI DELLA DISCIPLINA 
 

SAPERE (Conoscenze, Comprensione, ecc) 

Apprendere i concetti essenziali relativi all’attività motorio-sportiva (conoscere il proprio corpo, i 

movimenti di base, le qualità motorie). Alcune modalità codificate di comunicazione. Linguaggi non 

verbali. Gli sport di squadra e individuali praticati a scuola. Nozioni fondamentali di anatomia 

funzionale. 

 
SAPER FARE (Applicazione, abilità, manualità, ecc) 

Rielaborare schemi motori. Acquisire informazioni su tabelle riferite a test motori di base. Eseguire le 

abilità di base riferite alle attività e ai giochi sportivi praticati. Applicare le regole degli sport 

individuali e di squadra praticati. Organizzare delle informazioni al fine di produrre sequenze o progetti 

motori individuali e collettivi. Riconoscere il linguaggio arbitrale degli sport praticati. Interagire 

all’interno del gruppo. 

 
SAPER ESSERE (Consapevolezza, presa di coscienza, disponibilità, ecc) 

Partecipare attivamente e costantemente allo svolgimento dell’attività didattica Utilizzare in maniera 

appropriata gli strumenti e le attrezzature specifiche della disciplina. Esercitare la pratica motoria e 

sportiva. Utilizzare le diverse abilità motorie in differenti contesti Riconoscere il ruolo espressivo della 

propria corporeità. 

 
ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA' DI AUTOCONTROLLO 

Saper utilizzare le strutture sportive. Saper intervenire ordinatamente e consapevolmente. Aumentare il 

grado di autonomia e del senso di responsabilità. Migliorare la presa di coscienza delle proprie capacità 

e dei propri limiti. Aumentare Impegno e partecipazione. 

 
SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 

Aiutare i ragazzi ad esprimere la propria personalità e il proprio mondo interiore anche attraverso lo 

sport. Accettare opinioni diverse e diverso modo di comportarsi. Essere disponibili a lavorare con tutti 

e ad aiutare i compagni in difficoltà. Migliorare la capacità di collaborazione fra compagni 

promuovendo anche lo spirito d’iniziativa personale. 
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CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

Consolidare le capacità percettivo-coordinativo-motorie. Acquisire corretti schemi motori e tecniche 

finalizzate. Migliorare sviluppo e controllo della postura in situazioni statiche e dinamiche. Migliorare 

la percezione delle variabili spazio tempo. Affinare tecniche specifiche. 

 
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

Utilizzare consapevolmente e razionalmente il proprio corpo e le attrezzature di lavoro per 

incrementare forza, rapidità, resistenza e mobilità articolare. Saper reagire nel minor tempo possibile a 

stimoli di natura diversa. Saper compiere movimenti ampi e sciolti. Saper prolungare uno sforzo nel 

tempo. Saper opporsi e vincere una resistenza. 

 
ELEMENTI TECNICI E REGOLAMENTARI DI ALCUNI SPORT 

Saper gestire, in modo consapevole, abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport 

individuali e di squadra. Conoscere le regole dei giochi sportivi e ricreativi. Saper inventare nuovi 

giochi e saper modificare le regole di quelli già conosciuti. 

 
L'ATTIVITA' SPORTIVA COME VALORE ETICO 

Partecipare alle lezioni e alle varie attività rispettando sia i compagni che il personale scolastico. 

Collaborare con tutti. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline 

sportive praticate. Partendo dalle difficoltà che s’incontrano in campo sportivo, imparare a conoscere se 

stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità e saperle 

applicare ai normali problemi della vita quotidiana personale. 

 
ESPRESSIVITA’ CORPOREA 

Acquisire la consapevolezza che il corpo può comunicare informazioni, sensazioni, sentimenti, stati 

d’animo. Essere in grado di riconoscere e decodificare i principali segnali e gesti dell’arbitro nelle varie 

discipline sportive. 

 
NORME FONDAMENTALI DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI LEGATI ALL'ATTIVITA' 

FISICA 

Ai fini della sicurezza saper utilizzare responsabilmente gli spazi e le attrezzature. Adottare 

comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie, straordinarie e di pericolo. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivi specifici per ognuno dei 4 macroambiti di competenza presenti (Percezione di sé e 

completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive – Lo sport, le 

regole, il fair play – Salute, benessere, sicurezza e prevenzione – Relazione con l’ambiente 

naturale e tecnologico) 
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PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 

CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

Comunicare. Imparare a imparare. Progettare. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata a una completa 

maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifica. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 

dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata 

lungo tutto l’arco della vita. 

 
CONOSCENZE 

L’apprendimento motorio – Le capacità coordinative – I diversi metodi della ginnastica tradizionale e 

non tradizionale: il fitness, i metodi della Ginnastica Dolce, il metodo Pilates, il controllo della postura 

e della salute, gli esercizi antalgici – La teoria dell’allenamento – Le capacità condizionali e i loro 

metodi di allenamento – Sport e salute, un binomio indissolubile – Sport e politica – Sport e società – 

Sport e scommesse – Sport e informazione – Sport e disabilità – I rischi della sedentarietà – Il 

movimento come prevenzione – Stress e salute – Conoscere per prevenire – Le problematiche del 

doping – Il tifo. 

 

 

 
ABILITA’ 

Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, ritmica e sportiva, dalla 

ginnastica dolce, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi – Riprodurre con fluidità i gesti tecnici 

delle varie attività affrontate – Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità 

condizionale specifica – Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo 

adeguandoli alla richiesta della prestazione – Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo 

sportivo. 

 
LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi. Acquisire e 

interpretare l’informazione. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. Saprà affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere 
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ruoli di direzione dell’attività sportiva e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra 

scuola. 

 
CONOSCENZE 

Le regole degli sport praticati – Le capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato – Il 

regolamento tecnico degli sport (pallavolo, pallacanestro, pallamano) – Il significato di attivazione e 

prevenzione dagli infortuni – Codice gestuale dell’arbitraggio – Forme organizzative di tornei e 

competizioni. 

 
ABILITA’ 

Assumere ruoli all’interno di un gruppo – Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in 

relazione alle proprie potenzialità – Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi – Applicare le 

regole – Rispettare le regole – Accettare le decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate – Adattarsi e 

organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi – Fornire aiuto e assistenza responsabile durante 

l’attività dei compagni – Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco – Svolgere compiti di giuria e 

arbitraggio – Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e/o sportiva. COMPITI Adattare la 

tecnica dei fondamentali nelle diverse situazioni di pratica sportiva - Assumere i diversi ruoli richiesti 

in campo - Specializzarsi nel ruolo più congeniale alle proprie caratteristiche - Applicare principi di 

tattica di gioco, individuare e adottare la strategia più adatta durante il confronto - Riflettere sulle scelte 

e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione di un problema - Identificare punti di forza e di 

debolezza propri e della propria squadra, per impostare la preparazione più adeguata - Partecipare a una 

competizione analizzandone obiettivamente il risultato ottenuto - Affrontare la competizione, 

accettando il ruolo più funzionale alla propria squadra - Organizzare un torneo formando squadre di 

livello omogeneo - Stendere un regolamento di partecipazione a un torneo - Organizzare un calendario 

degli incontri tenendo presente i tempi scolastici - Organizzare, affidare e svolgere ruoli di giuria, 

arbitraggio e supporto per la realizzazione di un evento - Organizzare gare e/o tornei per le classi 

dell’istituto. 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

Collaborare e partecipare. Agire in modo responsabile. Interpretare l’informazione. Individuare 

collegamenti e relazioni. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 

fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisico-sportiva anche attraverso la conoscenza 

dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei 

vari sport. 

 
CONOSCENZE 

I rischi della sedentarietà – Il movimento come elemento di prevenzione – Il codice comportamentale 

del primo soccorso – La tecnica di RCP – Alimentazione e sport – Le tematiche di anoressia e bulimia 
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– L’influenza delle pubblicità sulle scelte alimentari e sul consumo – Le problematiche alimentari nel 

mondo (sovralimentazione e sottoalimentazione). 

 
ABILITA’ 

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero – 

Intervenire in caso di piccoli traumi – Saper intervenire in caso di emergenza – Assumere 

comportamenti alimentari responsabili – Organizzare la propria alimentazione in funzione dell’attività 

fisica svolta – Riconoscere il rapporto pubblicità/consumo di cibo – Riflettere sul valore del consumo 

equosolidale. 

 
RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

Agire in modo responsabile. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare 

l’informazione. Progettare 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti anche con 

l’utilizzo della strumentazione tecnologica multimediale a ciò preposta. 

 
CONOSCENZE 

Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche – Le norme di sicurezza nei vari ambienti e 

condizioni: in montagna, in acqua (dolce e salata) ecc. – Le caratteristiche delle attrezzature necessarie 

per praticare l’attività sportiva – Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica 

(cardiofrequenzimetro, GPS, console, tablet, smartphone ecc.). 

 
ABILITA’ 

Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attività e alle condizioni meteo – Muoversi in 

sicurezza in diversi ambienti – Orientarsi con l’uso di una carta e/o una bussola – Praticare in forma 

globale varie attività all’aria aperta come escursionismo, arrampicata, sci, snowboard, ciclismo, 

pattinaggio, nuoto, immersione, vela, kayak ecc. – Scegliere consapevolmente e gestire l’attrezzatura 

necessaria per svolgere in sicurezza l’attività scelta – Utilizzare appropriatamente gli strumenti 

tecnologici e informatici 

 

 
METODOLOGIE E PROCEDURE D'INSEGNAMENTO 

Induttivo (problem solving) 

Deduttivo (prescrittivo, assegnazione dei compiti, misto analitico-sintetico) 

Cooperative-learning 

 
MATERIALI DIDATTICI STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 
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Libro di testo, dispense fotocopie, computer, lavagna lim, utilizzo della palestra, spazi esterni 

disponibili. Utilizzo di palloni, materassini, piccoli e grandi attrezzi e tutto il materiale presente e 

disponibile 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Verifiche pratiche, orali e scritte. La valutazione sarà fatta tenendo conto: 

 
 Dei criteri stabiliti dall’Istituto 

 Degli indicatori specifici della disciplina 

 Del grado di acquisizione delle nozioni degli argomenti trattati 

 Del grado di acquisizione delle tecniche specifiche 

 Dei progressi e dei risultati ottenuti, in rapporto alle capacità individuali 

 Dell’impegno e della motivazione dimostrata 

 Dall’assunzione e dal mantenimento di comportamenti appropriati (sicurezza e incolumità 

personale) 

 Fondamentale è ritenuto il rispetto delle regole, della struttura, dei locali, delle attrezzature 

nonché il rispetto nei confronti dei compagni degli insegnanti e di tutto il personale sia 

scolastico che non 

 Griglia di valutazione (allegata) 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO-VOTO 
Descrittori Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto buono Ottimo 

Eccellente 

 

Punteggi 2-3 4- 
5 

6 7 8 9-10 

       peso 
Conoscenze 

teoriche, uso 

del linguaggio 

tecnico 

specifico 

Inesistenti, 

molto 

scorrette e 

lacunose 

Imprecise e 

frammentarie 

Sostanzialmente 

corretta ma 

superficiali, 

terminologia 

non 

appropriata 

Organiche e 

chiaramente 

esposte 

Approfondite, 

espresse con 

terminologia 

appropriata 

Molto 

approfondite, 

frutto di un 

percorso di 

ricerca e di 

rielaborazion 

e critica, 

terminologia 

appropriata 

 

 

 

20% 

Impegno e 

progressi nel 

rendimento 

Scarso, 

progressi 

insignificanti 

Saltuario, 

progressi poco 

rilevanti 

Limitato, 

progressi 

settoriali 

Costante, 

progressi 

apprezzabili 

Costante e 

propositivo, 

progressi 

evidenti 

Serio e 

costruttivo, 

progressi 

notevoli 

 

20% 

Capacità 
coordinative 

Scarsa 
coordinazione 

generale, 

schemi motori 

incompleti e 

inadeguati, 

non ha 

raggiunto gli 

obiettivi 

minimi 

previsti 

Schemi motori 
poco efficaci, 

le capacità 

coordinative 

non adeguate a 

raggiungere 

gli obiettivi 

minimi 

Livello 
sufficiente delle 

capacità e 

raggiungimento 

almeno in parte 

degli obiettivi 

minimi 

Livello 
adeguato pur 

con qualche 

limite nell’ 

efficacia 

applicativa 

Ben strutturati 
gli schemi 

motori, 

efficace e 

autonoma la 

pratica 

motoria 

Applicazione 
autonoma 

versatile e 

creativa delle 

abilità nella 

pratica 

motoria 

 

 

 
20% 

Capacità 
condizionali 

Scarsa 
capacità di 
sopportare 

minimi carichi 

di lavoro 

Limitata 
capacità di 
sopportare 

minimi carichi 

di lavoro 

sufficiente 
capacità di 
sopportare 

carichi di lavoro 

Discreto anche 
se non 
omogeneo 

sviluppo di 

tutte le 

capacità 

condizionali 

Buone 
prestazioni 
atletiche, le 

capacità nei 

gesti e nei 

movimenti 

risultano 

efficaci 

Completa 
preparazione 
atletica con 

performance 

di elevato 

livello 

 

 

20% 

Competenze di 

cittadinanza: 
partecipazione, 

ruolo nella 

socializzazione, 

rispetto delle 

regole, dei 

compagni, dei 

docenti, ecc. 

Totale 

disinteresse, 
crea disturbo, 

si rifiuta di 

collaborare 

anche quando 

vengono 

affidate 

semplici 

mansioni, 

mancanza di 

rispetto delle 

regole e delle 

persone 

Mancanza di 
collaborazione 

, passività, 

scarso rispetto 

delle regole, 

delle persone, 

degli spazi e 

delle cose 

comuni della 

scuola 

Partecipazione 

al dialogo 
educativo 

discontinua e 

non sempre 

adeguata, 

collaborazione 

occasionale e 

non sempre 

rispettoso delle 

regole 

Partecipazione 

attiva, ruolo 
aggregante, 

rispettoso 

delle regole 

Partecipazione 

attiva, vivace 
e produttiva, 

ruolo 

aggregante e 

responsabile, 

rispetto 

consapevole 

delle regole 

Collabora e 

partecipa 
offrendo un 

contributo 

attivo 

costruttivo e 

propositivo, 

ruolo 

trainante, 

rispetto 

maturo e 

responsabile 

delle regole 

 

 
 

 
20% 

 
 

Roma 15/05/2023 Prof. Alessandro Agoglitta 
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IIS “Via Silvestri, 301” 

Plesso “Marcello Malpighi” 

Roma 
 

 

Breve relazione sulla classe VB 

Religione Cattolica 

 

La mia relazione con questi alunni è cominciata solo a partire dal quarto anno. La classe si è da 

subito mostrata sin dalle prime battute come una realtà interessante e didatticamente stimolante, 

mettendo in luce evidenti capacità che riguardavano la predisposizione allo studio e alla 

partecipazione delle varie attività didattiche proposte, dalla lezione frontale a quella interattiva. Gli 

alunni si sono distinti per una capacità inclusiva molto importante per quanto riguarda l'aspetto 

relazionale, evitando atteggiamenti negativi e sollecitandosi in quelli volti alla crescita umana. 

I rapporti tra me, insegnante, e gli alunni sono di stima reciproca e di fiducia. Gli alunni hanno da 

sempre preso parte in maniera costruttiva alle varie attività didattiche da proposte. In particolare 

quest'anno scolastico le tematiche didattiche vertevano ad un confronto didattico di ampio respiro, 

partendo da una lettura critica dei fatti della storia e delle ideologie economiche, politiche e sociali 

degli ultimi due secoli. Il confronto con la Dottrina Sociale della Chiesa ha dato agli alunni una 

chiave di lettura critica di questi fatti e arricchito la loro preparazione di base, come una sorta di 

lente di ingrandimento delle dinamiche sociali e come una specie di altro punto di vista autorevole,  

presentato non in maniera esclusiva, quanto come altro punto di vista necessario per una maggiore 

autonomia critica e per una maturità personale più definita, col chiaro intento di promuovere il 

dialogo e il confronto non solo nell'ambito scolastico, ma estendendolo ad ogni contesto umano. La 

classe, disciplinata e composta, ha ben partecipato alle attività, che hanno previsto proiezioni di film 

e dibattiti in classe, raggiungendo esiti globalmente soddisfacenti. 

 

 
Roma, 15 maggio 2023 Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 

 

 
Programma di Religione svolto nella Classe V B 

durante l'anno scolastico 2022/23 

 
 

🟃 Persona e società 

La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, solidarietà, 

sussidiarietà 

Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 

Francesco 

Il Cristianesimo e la politica 

L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo II) 

Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 

🟃 Il Cristianesimo nel '900 

Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 
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Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 

Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 

La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 

Il Concilio Vaticano II 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 
 

Roma, 15 maggio 2023 Prof. Pasquale Graziano Pierro 
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ALLEGATI 
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Pag. 1/7 Sessione ordinaria 2022 

Prima prova scritta 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, La via ferrata, (Myricae), in Poesie, Garzanti, Milano, 1994. 

Tra gli argini su cui mucche tranquilla- 

mente pascono, bruna si difila1 

la via ferrata che lontano brilla; 

e nel cielo di perla dritti, uguali, 

con loro trama delle aeree fila 

digradano in fuggente ordine i pali2. 

Qual di gemiti e d’ululi rombando 
cresce e dilegua femminil lamento?3 

I fili di metallo a quando a quando 

squillano, immensa arpa sonora, al vento. 

Myricae è la prima opera pubblicata di Giovanni Pascoli (1855-1912) che, tuttavia, vi lavorò ripetutamente tant’è che ne 

furono stampate ben nove edizioni. Nel titolo latino Myricae, ossia “tamerici” (piccoli arbusti comuni sulle spiagge), 
appaiono due componenti della poetica pascoliana: la conoscenza botanica e la sua profonda formazione classica. Dal 

titolo della raccolta, che riecheggia il secondo verso della quarta Bucolica (o Egloga) di Virgilio, si ricava l’idea di una 

poesia agreste, che tratta temi quotidiani, umile per argomento e stile. 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande 

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura metrica. 

2. Il componimento accosta due piani contrastanti della realtà: individuali mettendo in rilievo le scelte lessicali operate 

dal poeta. 

3. Quale elemento lessicale è presente in ogni strofa della poesia? Illustrane il senso. 

4. Qual è, a tuo parere, il significato simbolico della poesia? Motiva la tua risposta con riferimenti precisi al testo. 

5. Completa la tua analisi descrivendo l’atmosfera della poesia e individuando le figure retoriche utilizzate da Pascoli 

per crearla. 

 

Interpretazione 

Commenta il testo della poesia proposta, elaborando una tua riflessione sull’espressione di sentimenti e stati d’animo 
attraverso rappresentazioni della natura; puoi mettere questa lirica in relazione con altri componimenti di Pascoli e con 

aspetti significativi della sua poetica o far riferimento anche a testi di altri autori a te noti nell’ambito letterario e/o  

artistico. 
 

 

 

1 si difila: si stende lineare. 
2 i pali: del telegrafo. 
3 femminil lamento: perché i fili del telegrafo emettono un suono che talora pare lamentosa voce di donna. 
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PROPOSTA A2 

Ministero dell’Istruzione 

Giovanni Verga, Nedda. Bozzetto siciliano, Arnoldo Mondadori, Milano, 1977, pp. 40-41 e 58-59. 

Nella novella Nedda la protagonista intreccia una relazione con Janu, un giovane contadino che ha contratto la malaria. 

Quando Nedda resta incinta, Janu promette di sposarla; poi, nonostante sia indebolito per la febbre, si reca per la 

rimondatura degli olivi a Mascalucia, dove è vittima di un incidente sul lavoro. Nel brano qui proposto Verga, dopo aver 
tratteggiato la condizione di vita di Nedda, narra della morte di Janu e della nascita della loro figlia. 

 

«Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell’attitudine timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento. 

Forse sarebbe stata bella, se gli stenti e le fatiche non ne avessero alterato profondamente non solo le sembianze gentili 
della donna, ma direi anche la forma umana. I suoi capelli erano neri, folti, arruffati, appena annodati con dello spago; 

aveva denti bianchi come avorio, e una certa grossolana avvenenza di lineamenti che rendeva attraente il suo sorriso. Gli 

occhi erano neri, grandi, nuotanti in un fluido azzurrino, quali li avrebbe invidiati una regina a quella povera figliuola 
raggomitolata sull’ultimo gradino della scala umana, se non fossero stati offuscati dall’ombrosa timidezza della miseria,  

o non fossero sembrati stupidi per una triste e continua rassegnazione. Le sue membra schiacciate da pesi enormi, o 

sviluppate violentemente da sforzi penosi erano diventate grossolane, senza esser robuste. Ella faceva da manovale, 

quando non aveva da trasportare sassi nei terreni che si andavano dissodando, o portava dei carichi in città per conto 
altrui, o faceva di quegli altri lavori più duri che da quelle parti stimansi1 inferiori al còmpito dell’uomo. La vendemmia, 

la messe2, la raccolta delle olive, per lei erano delle feste, dei giorni di baldoria, un passatempo, anziché una fatica. È 

vero bensì che fruttavano appena la metà di una buona giornata estiva da manovale, la quale dava 13 bravi soldi! I cenci 
sovrapposti in forma di vesti rendevano grottesca quella che avrebbe dovuto essere la delicata bellezza muliebre.  

L’immaginazione più vivace non avrebbe potuto figurarsi che quelle mani costrette ad un’aspra fatica di tutti i giorni, a 

raspar fra il gelo, o la terra bruciante, o i rovi e i crepacci, che quei piedi abituati ad andar nudi nella neve e sulle roccie 
infuocate dal sole, a lacerarsi sulle spine, o ad indurirsi sui sassi, avrebbero potuto esser belli. Nessuno avrebbe potuto 

dire quanti anni avesse cotesta creatura umana; la miseria l’aveva schiacciata da bambina con tutti gli stenti che 

deformano e induriscono il corpo, l’anima e l’intelligenza. - Così era stato di sua madre, così di sua nonna, così sarebbe 

stato di sua figlia. [ ...] 
Tre giorni dopo [Nedda] udì un gran cicaleccio per la strada. Si affacciò al muricciolo, e vide in mezzo ad un crocchio di 

contadini e di comari Janu disteso su di una scala a piuoli, pallido come un cencio lavato, e colla testa fasciata da un 

fazzoletto tutto sporco di sangue. Lungo la via dolorosa, prima di giungere al suo casolare, egli, tenendola per mano, le 
narrò come, trovandosi così debole per le febbri, era caduto da un’alta cima, e s’era concio3 a quel modo. – Il cuore te lo 

diceva – mormorava con un triste sorriso. - Ella l’ascoltava coi suoi grand’occhi spalancati, pallida come lui, e 

tenendolo per mano. Il domani egli morì. [ …] 
Adesso, quando cercava del lavoro, le ridevano in faccia, non per schernire la ragazza colpevole, ma perché la povera 

madre non poteva più lavorare come prima. Dopo i primi rifiuti, e le prime risate, ella non osò cercare più oltre, e si 

chiuse nella sua casipola4, al pari di un uccelletto ferito che va a rannicchiarsi nel suo nido. Quei pochi soldi raccolti in 

fondo alla calza se ne andarono l’un dopo l’altro, e dietro ai soldi la bella veste nuova, e il bel fazzoletto di seta. Lo zio 
Giovanni la soccorreva per quel poco che poteva, con quella carità indulgente e riparatrice senza la quale la morale del 

curato è ingiusta e sterile, e le impedì così di morire di fame. Ella diede alla luce una bambina rachitica e stenta; quando 

le dissero che non era un maschio pianse come aveva pianto la sera in cui aveva chiuso l’uscio del casolare dietro al 

cataletto5 che se ne andava, e s’era trovata senza la mamma; ma non volle che la buttassero alla Ruota6.» 
 
 
 
 
 
 

1 stimansi: si stima, si considera. 
2 messe: il raccolto dei cereali. 
3 concio: conciato, ridotto. 
4 casipola: casupola, piccola casa. 
5 cataletto: il sostegno della bara durante il trasporto. 
6 Ruota: meccanismo girevole situato nei conventi o negli ospedali dove venivano posti i neonati abbandonati. 
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Comprensione e Analisi 

Ministero dell’Istruzione 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande 

proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano proposto. 

2. Individua nel brano i principali elementi riferibili al Verismo, di cui l’autore è stato in Italia il principale esponente. 

3. Quali espedienti narrativi e stilistici utilizza l’autore nella descrizione  fisica  della protagonista e quali effetti 

espressivi sono determinati dal suo procedimento descrittivo? 

4. Quali sono le conseguenze della morte di Janu per Nedda? 

5. Le caratteristiche psicologiche della protagonista divengono esplicite nelle sue reazioni alla nascita della figlia. Prova 

a individuarle, commentando la conclusione del brano. 

Interpretazione 

Il tema degli “ultimi” è ricorrente nella letteratura e nelle arti già nel XIX secolo. Si può affermare che Nedda sia la 

prima di quelle dolenti figure di “vinti” che Verga ritrarrà nei suoi romanzi; prova a collegare e confrontare questo 

personaggio e la sua drammatica storia con uno o più dei protagonisti del Ciclo dei vinti. In alternativa, esponi le tue 
considerazioni sulla tematica citata facendo ricorso ad altri autori ed opere a te noti. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Gherardo Colombo, Liliana Segre, La sola colpa di essere nati, Garzanti, Milano, 2021, pp. 25-27. 

«Quando, per effetto delle leggi razziali, fui espulsa dalla scuola statale di via Ruffini, i miei pensarono di iscrivermi a 
una scuola ebraica non sapendo più da che parte voltarsi. Alla fine decisero di mandarmi a una scuola cattolica, quella 

delle Marcelline di piazza Tommaseo, dove mi sono trovata molto bene, perché le suore erano premurose e accudenti. 

Una volta sfollati a Inverigo, invece, studiavo con una signora che veniva a darmi lezioni a casa. 
L’espulsione la trovai innanzitutto una cosa assurda, oltre che di una gravità enorme! Immaginate un bambino che non 

ha fatto niente, uno studente qualunque, mediocre come me, nel senso che non ero né brava né incapace; ero 

semplicemente una bambina che andava a scuola molto volentieri perché mi piaceva stare in compagnia, proprio come 
mi piace adesso. E da un giorno all’altro ti dicono: «Sei stata espulsa!». È qualcosa che ti resta dentro per sempre. 

«Perché?» domandavo, e nessuno mi sapeva dare una risposta. Ai miei «Perché?» la famiglia scoppiava a piangere, chi 

si soffiava il naso, chi faceva finta di dover uscire dalla stanza. Insomma, non si affrontava l’argomento, lo si evitava. E 

io mi caricavo di sensi di colpa e di domande: «Ma cosa avrò fatto di male per non poter più andare a scuola? Qual è la 
mia colpa?». Non me ne capacitavo, non riuscivo a trovare una spiegazione, per quanto illogica, all’esclusione. Sta di 

fatto che a un tratto mi sono ritrovata in un mondo in cui non potevo andare a scuola, e in cui contemporaneamente 

succedeva che i poliziotti cominciassero a presentarsi e a entrare in casa mia con un atteggiamento per nulla gentile. E 
anche per questo non riuscivo a trovare una ragione. 

Insieme all’espulsione da scuola, ricordo l’improvviso silenzio del telefono. Anche quello è da considerare molto grave.  

Io avevo una passione per il telefono, passione che non ho mai perduto. Non appena squillava correvo nel lungo 
corridoio dalla mia camera di allora per andare a rispondere. A un tratto ha smesso di suonare. E quando lo faceva, se 

non erano le rare voci di parenti o amici con cui conservavamo una certa intimità, ho addirittura incominciato a sentire 

che dall’altro capo del filo mi venivano indirizzate minacce: «Muori!», «Perché non muori?», «Vattene!» mi dicevano.  

Erano telefonate anonime, naturalmente. Dopo tre o quattro volte, ho riferito la cosa a mio papà: «Al telefono qualcuno 
mi ha detto “Muori!”». Da allora mi venne proibito di rispondere. Quelli che ci rimasero vicini furono davvero 

pochissimi. Da allora riservo sempre grande considerazione agli amici veri, a quelli che in disgrazia non ti abbandonano. 

Perché i veri amici sono quelli che ti restano accanto nelle difficoltà, non gli altri che magari ti hanno riempito di regali 
e di lodi, ma che in effetti hanno approfittato della tua ospitalità. C’erano quelli che prima delle leggi razziali mi 

dicevano: «Più bella di te non c’è nessuno!». Poi, dopo la guerra, li rincontravo e mi dicevano: «Ma dove sei finita? Che 

fine hai fatto? Perché non ti sei fatta più sentire?». Se uno è sulla cresta dell’onda, di amici ne ha quanti ne vuole.  

Quando invece le cose vanno male le persone non ti guardano più. Perché certo, fa male alzare la cornetta del telefono e 
sentirsi dire «Muori!» da un anonimo. Ma quanto è doloroso scoprire a mano a mano tutti quelli che, anche senza 
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nascondersi, non ti vedono più. È proprio come in quel terribile gioco tra bambini, in cui si decide, senza dirglielo, che 

uno di loro è invisibile. L’ho sempre trovato uno dei giochi più crudeli. Di solito lo si fa con il bambino più piccolo: il 

gruppo decide che non lo vede più, e lui inizia a piangere gridando: «Ma io sono qui!». Ecco, è quello che è successo a 

noi, ciascuno di noi era il bambino invisibile.» 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande 
proposte. 

1. Riassumi il contenuto del brano senza ricorrere al discorso diretto. 

2. Perché Liliana Segre considera assurda e grave la sua espulsione dalla scuola? 

3. Liliana Segre paragona l’esperienza determinata dalle leggi razziali con il gioco infantile del “bambino invisibile”: 

per quale motivo utilizza tale similitudine? 

4. Nell’evocare i propri ricordi la senatrice allude anche ai sensi di colpa da lei provati rispetto alla situazione che stava 

vivendo: a tuo parere, qual era la loro origine? 

Produzione 

Liliana Segre espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione - 

istituzionale e relazionale - legata alla emanazione delle “leggi razziali”; inquadra i ricordi della senatrice nel contesto 

storico nazionale e internazionale dell’epoca, illustrando origine, motivazioni e conseguenze delle suddette leggi. 

Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano anche con eventuali riferimenti ad altri contesti storici. 
Argomenta le tue considerazioni sulla base di quanto hai appreso nel corso dei tuoi studi ed elabora un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da Oliver Sacks, Musicofilia, Adelphi, Milano, 2010, pp. 13-14. 

«È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di significato e 
giocare con esse: miliardi di persone che dedicano buona parte del loro tempo a quella che chiamano «musica», 

lasciando che essa occupi completamente i loro pensieri. Questo, se non altro, era un aspetto degli esseri umani che 

sconcertava i Superni, gli alieni dall'intelletto superiore descritti da Arthur C. Clarke nel romanzo Le guide del 
tramonto. Spinti dalla curiosità, essi scendono sulla Terra per assistere a un concerto, ascoltano educatamente e alla fine 

si congratulano con il compositore per la sua «grande creatività» – sebbene per loro l'intera faccenda rimanga 

incomprensibile. Questi alieni non riescono a concepire che cosa accada negli esseri umani quando fanno o ascoltano 

musica, perché in loro non accade proprio nulla: in quanto specie, sono creature senza musica. 
Possiamo immaginare i Superni, risaliti sulle loro astronavi, ancora intenti a riflettere: dovrebbero ammettere che, in un 

modo o nell’altro, questa cosa chiamata «musica» ha una sua efficacia sugli esseri umani ed è fondamentale nella loro 

vita. Eppure la musica non ha concetti, non formula proposizioni; manca di immagini e di simboli, ossia della materia 

stessa del linguaggio. Non ha alcun potere di rappresentazione. Né ha alcuna relazione necessaria con il mondo reale. 
Esistono rari esseri umani che, come i Superni, forse mancano dell’apparato neurale per apprezzare suoni o melodie. 

D’altra parte, sulla quasi totalità di noi, la musica esercita un enorme potere, indipendentemente dal fatto che la  

cerchiamo o meno, o che riteniamo di essere particolarmente «musicali». Una tale inclinazione per la musica - questa 
«musicofilia» - traspare già nella prima infanzia, è palese e fondamentale in tutte le culture e probabilmente risale agli 

albori della nostra specie. Può essere sviluppata o plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai 

particolari talenti e punti deboli che ci caratterizzano come individui; ciò non di meno, è così profondamente radicata 

nella nostra natura che siamo tentati di considerarla innata […].» 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande 

proposte. 

1. Riassumi il contenuto del brano e spiega il significato del termine “musicofilia”. 
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2. Qual è l’atteggiamento che, secondo l’autore, i Superni hanno nei confronti della specie umana e del rapporto che 

essa ha con la musica? 

3. A tuo parere, cosa intende affermare Sacks quando scrive che l’inclinazione per la musica “può essere sviluppata o 

plasmata dalla cultura in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai particolari talenti e punti deboli che ci 

caratterizzano come individui”? 

4. A tuo giudizio, perché l’autore afferma che la musica non “ha alcuna relazione con il mondo reale”? 
 

Produzione 

Sulla base delle tue conoscenze, delle tue esperienze personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi 

il tuo ragionamento sul tema del potere che la musica esercita sugli esseri umani. Argomenta in modo tale che gli snodi 

del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B3 

Dal discorso pronunciato da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, il giorno 8 ottobre 2021 alla Camera dei 

Deputati in occasione del Pre-COP26 Parliamentary Meeting, la riunione dei parlamenti nazionali in vista della COP26, 

la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow (1-12 novembre 2021). 

Il testo completo del discorso è reperibile su https://www.valigiablu.it/nobel-parisi-discorso-clima/ 

«L’umanità deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico. Sono decenni che la  
scienza ci ha avvertiti che i comportamenti umani stanno mettendo le basi per un aumento vertiginoso della temperatura 

del nostro pianeta. Sfortunatamente, le azioni intraprese dai governi non sono state all’altezza di questa sfida e i risultati 

finora sono stati assolutamente modesti. Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di 
tutti: le inondazioni, gli uragani, le ondate di calore e gli incendi devastanti, di cui siamo stati spettatori attoniti, sono un 

timidissimo assaggio di quello che avverrà nel futuro su una scala enormemente più grande. Adesso, comincia a esserci 

una reazione forse più risoluta ma abbiamo bisogno di misure decisamente più incisive. 
Dall’esperienza del COVID sappiamo che non è facile prendere misure efficaci in tempo. Spesso le misure di 

contenimento della pandemia sono state prese in ritardo, solo in un momento in cui non erano più rimandabili. Sappiamo 

tutti che «il medico pietoso fece la piaga purulenta». Voi avete il dovere di non essere medici pietosi. Il vostro compito 

storico è di aiutare l’umanità a passare per una strada piena di pericoli. È come guidare di notte. Le scienze sono i fari, ma 
poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tenere conto che i fari hanno una portata 

limitata. Anche gli scienziati non sanno tutto, è un lavoro faticoso durante il quale le conoscenze si accumulano una dopo 

l’altra e le sacche di incertezza vengono pian piano eliminate. La scienza fa delle previsioni oneste sulle quali si forma  
pian piano gradualmente un consenso scientifico. 

Quando l’IPCC1 prevede che in uno scenario intermedio di riduzione delle emissioni di gas serra la temperatura potrebbe 

salire tra i 2 e i 3,5 gradi, questo intervallo è quello che possiamo stimare al meglio delle conoscenze attuali. Tuttavia 

deve essere chiaro a tutti che la correttezza dei modelli del clima è stata verificata confrontando le previsioni di questi 
modelli con il passato. Se la temperatura aumenta più di 2 gradi entriamo in una terra incognita in cui ci possono essere 

anche altri fenomeni che non abbiamo previsto, che possono peggiorare enormemente la situazione. Per esempio, incendi 

di foreste colossali come l’Amazzonia emetterebbero quantità catastrofiche di gas serra. Ma quando potrebbe accadere? 
L’aumento della temperatura non è controllato solo dalle emissioni dirette, ma è mitigato dai tantissimi meccanismi che 

potrebbero cessare di funzionare con l’aumento della temperatura. Mentre il limite inferiore dei 2 gradi è qualcosa sul 

quale possiamo essere abbastanza sicuri, è molto più difficile capire quale sia lo scenario più pessimistico. Potrebbe 
essere anche molto peggiore di quello che noi ci immaginiamo. 

Abbiamo di fronte un enorme problema che ha bisogno di interventi decisi - non solo per bloccare le emissioni di gas 

serra - ma anche di investimenti scientifici. Dobbiamo essere in grado di sviluppare nuove tecnologie per conservare 

l’energia, trasformandola anche in carburanti, tecnologie non inquinanti che si basano su risorse rinnovabili. Non solo 
dobbiamo salvarci dall’effetto serra, ma dobbiamo evitare di cadere nella trappola terribile dell’esaurimento delle risorse 

naturali. Il risparmio energetico è anche un capitolo da affrontare con decisione. Per esempio, finché la temperatura 

interna delle nostre case rimarrà quasi costante tra estate e inverno, sarà difficile fermare le emissioni. 
 

 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change – Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. 

https://www.valigiablu.it/premio-nobel-fisica-parisi-clima/
https://comunicazione.camera.it/eventi/precop26
https://www.valigiablu.it/nobel-parisi-discorso-clima/
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Bloccare il cambiamento climatico con successo richiede uno sforzo mostruoso da parte di tutti. È un’operazione con un 

costo colossale non solo finanziario, ma anche sociale, con cambiamenti che incideranno sulle nostre esistenze. La 

politica deve far sì che questi costi siano accettati da tutti. Chi ha più usato le risorse deve contribuire di più, in maniera 
da incidere il meno possibile sul grosso della popolazione. I costi devono essere distribuiti in maniera equa e solidale tra 

tutti i paesi.» 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande 
proposte. 

1. Riassumi il brano proposto nei suoi snodi tematici essenziali. 

2. Spiega il significato della similitudine presente nel testo: che cosa rappresentano i fari e cosa il guidatore? E 
l’automobile? 

3. Quali interventi fondamentali, a giudizio di Parisi, è necessario intraprendere per fornire possibili soluzioni ai 

problemi descritti nel discorso? 

4. Nel suo discorso Parisi affronta anche il tema dei limiti delle previsioni scientifiche: quali sono questi limiti? 

Produzione 

Il premio Nobel Parisi delinea possibili drammatici scenari legati ai temi del cambiamento climatico e dell’esaurimento 

delle risorse energetiche prospettando la necessità di urgenti interventi politici; condividi le considerazioni contenute nel 

brano? Esprimi le tue opinioni al riguardo, sulla base di quanto appreso nel tuo percorso di studi e delle tue conoscenze 
personali, elaborando un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTA C1 

Testo tratto da Luigi Ferrajoli, Perché una Costituzione della Terra?, G. Giappichelli, Torino, 2021, pp. 11-12. 

«Ciò che ha fatto della pandemia un’emergenza globale, vissuta in maniera più drammatica di qualunque altra, sono 

quattro suoi caratteri specifici. Il primo è il fatto che essa ha colpito tutto il mondo, inclusi i paesi ricchi, paralizzando 

l’economia e sconvolgendo la vita quotidiana dell’intera umanità. Il secondo è la sua spettacolare visibilità: a causa del 
suo terribile bilancio quotidiano di contagiati e di morti in tutto il mondo, essa rende assai più evidente e intollerabile di 

qualunque altra emergenza la mancanza di adeguate istituzioni sovranazionali di garanzia, che pure avrebbero dovuto 

essere introdotte in attuazione del diritto alla salute stabilito in tante carte internazionali dei diritti umani. Il terzo 

carattere specifico, che fa di questa pandemia un campanello d’allarme che segnala tutte le altre emergenze globali, 
consiste nel fatto che essa si è rivelata un effetto collaterale delle tante catastrofi ecologiche – delle deforestazioni, 

dell’inquinamento dell’aria, del riscaldamento climatico, delle coltivazioni e degli allevamenti intensivi – ed ha perciò 

svelato i nessi che legano la salute delle persone alla salute del pianeta. Infine, il quarto aspetto globale dell’emergenza  
Covid-19 è l’altissimo grado di integrazione e di interdipendenza da essa rivelato: il contagio in paesi pur lontanissimi 

non può essere a nessuno indifferente data la sua capacità di diffondersi rapidamente in tutto il mondo. 

Colpendo tutto il genere umano senza distinzioni di nazionalità e di ricchezze, mettendo in ginocchio l’economia, 
alterando la vita di tutti i popoli della Terra e mostrando l’interazione tra emergenza sanitaria ed emergenza ecologica e 

l’interdipendenza planetaria tra tutti gli esseri umani, questa pandemia sta forse generando la consapevolezza della 

nostra comune fragilità e del nostro comune destino. Essa costringe perciò a ripensare la politica e l’economia e a 

riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro.» 

Rifletti sulle questioni poste nel brano e confrontati anche in maniera critica e facendo riferimento alle tue conoscenze, 

alle tue esperienze personali e alla tua sensibilità, con la tesi espressa dall’autore, secondo il quale occorre ripensare la  

politica e l’economia a partire dalla consapevolezza, generata dalla pandemia, della nostra comune fragilità e del nostro 
comune destino. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
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Testo tratto da Vera Gheno e Bruno Mastroianni, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il 

cervello, Longanesi, Milano, 2018, pp. 75-78. 

«Vivere in un mondo iperconnesso comporta che ogni persona abbia, di fatto, una specie di identità aumentata: occorre 

imparare a gestirsi non solo nella vita reale, ma anche in quella virtuale, senza soluzione di continuità. In presenza di 

un’autopercezione non perfettamente delineata, o magari di un’autostima traballante, stare in rete può diventare un vero 

problema: le notizie negative, gli insulti e così via colpiranno ancora più nell’intimo, tanto più spaventosi quanto più 

percepiti (a ragione) come indelebili. Nonostante questo, la soluzione non è per forza stare fuori dai social network. […] 
Ognuno di noi ha la libertà di narrare di sé solo ciò che sceglie. Non occorre condividere tutto, e non occorre 

condividere troppo. […] 

Quando postiamo su Facebook o su Instagram una foto mentre siamo al mare, in costume, pensandola per i nostri amici, 
quella stessa foto domani potrebbe finire in un contesto diverso, ad esempio un colloquio di lavoro formale, durante il 

quale il nostro selezionatore, oltre al curriculum da noi preparato per l’occasione, sta controllando sul web chi siamo 

davvero. 

Con le parole l’effetto è ancora più potente. Se in famiglia e tra amici, a volte, usiamo espressioni forti come parolacce o 
termini gergali o dialettali, le stesse usate online potrebbero capitare sotto gli occhi di interlocutori per nulla familiari o 

intimi. Con l’aggravante che rimarranno scritte e saranno facilmente riproducibili e leggibili da moltitudini 

incontrollabili di persone. 

In sintesi: tutti abbiamo bisogno di riconfigurare il nostro modo di presentare noi stessi in uno scenario fortemente 
iperconnesso e interconnesso, il che vuol dire che certe competenze di comunicazione, che un tempo spettavano 

soprattutto a certi addetti ai lavori, oggi devono diventare patrimonio del cittadino comune che vive tra offline e online.» 
 

In questo stralcio del loro saggio Tienilo acceso, gli autori discutono dei rischi della rete, soprattutto in materia di web 

reputation. 

Nel tuo percorso di studi hai avuto modo di affrontare queste tematiche e di riflettere sulle potenzialità e sui rischi del 

mondo iperconnesso? Quali sono le tue riflessioni su questo tema così centrale nella società attuale e non solo per i 
giovani? 

Argomenta il tuo punto di vista anche in riferimento alla cittadinanza digitale, sulla base delle tue esperienze, delle tue 

abitudini comunicative e della tua sensibilità. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023 
 

DELLA PROVA DI MATEMATICA DELL’ESAME DI STATO 

PER IL LICEO SCIENTIFICO 

Si risolva uno dei due problemi e si risponda a 4 quesiti. 

 

Problema 1 

Considera la funzione 𝑓(𝑥) =   𝑎𝑥   , con 𝑎 e 𝑏 parametri reali non nulli. Siano inoltre 
#𝑥 $𝑏 

𝑥 

𝑔(𝑥) = 𝑓&(𝑥), ℎ(𝑥) = , 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡, 

0 

rispettivamente la funzione derivata prima e la funzione integrale relativa a 𝑓(𝑥). 

Nella figura sono rappresentati i grafici delle tre funzioni in uno stesso riferimento cartesiano 
𝑂𝑥𝑦. 

 
 

 
1. Associa ciascuna funzione al rispettivo grafico esplicitando dettagliatamente le motivazio- 

ni. Usa i dati in figura per determinare i valori delle costanti 𝑎 e 𝑏. 

2. Nel punto 1 hai verificato che 𝑎 = 3 e 𝑏 = 3. Considera le funzioni 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) e ℎ(𝑥) per 
questi valori dei parametri 𝑎 e 𝑏. Ricava esplicitamente le espressioni delle funzioni 𝑓(𝑥), 
𝑔(𝑥) e ℎ(𝑥). Determina i punti di massimo e minimo relativi delle tre funzioni. Inoltre, tro- 
va i punti di flesso delle funzioni 𝑓(𝑥) e ℎ(𝑥). 

3. Calcola i limiti lim )(𝑥) , lim 
 

)(𝑥)
.
 

 

𝑥→0 𝑥2 𝑥→$,  ln 𝑥 

4. Detti 𝐴 e 𝐶 i punti di intersezione della curva γ/ con 
l’asse 𝑦 e con l’asse 𝑥, rispettivamente, e 𝐵 il punto di 
intersezione delle curve γ/ e γ0, siano 𝑆/ la regione 
piana 𝑂𝐴𝐵 e 𝑆1 la regione piana 𝑂𝐵𝐶 rappresentate in 
figura. 

Calcola il rapporto fra l’area di 𝑆/ e quella di 𝑆1. 

Esplicita le eventuali considerazioni teoriche relative 
alle funzioni coinvolte che permettono di semplificare 
il calcolo. 
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Problema 2 

La cinciallegra è un piccolo uccello dalla caratteristica colorazione giallo-verde molto diffuso 
in Europa e nel Nord Africa. Le cinciallegre vivono in stormi numerosi, adattandosi alle diver- 
se tipologie di habitat. L’andamento della popolazione di uno stormo isolato di cinciallegre 
può essere descritto da un modello malthusiano 

/  
( ) 

𝑁(𝑡) = 𝑁(𝑡0)𝑒2𝑘–1
5 𝑡–𝑡0  , per 𝑡 ≥ 𝑡0, 

dove 𝑡0 indica l’istante iniziale dell’osservazione e 𝑡 il generico istante di tempo, entrambi 
espressi in mesi, e 𝑁(𝑡) è il numero di esemplari dello stormo all’istante 𝑡. La costante 𝑘 rap- 
presenta il tasso di natalità in un’annata riproduttiva, mentre la costante / è il tasso di mortali- 

1 

tà intrinseco della specie. 

Un ornitologo sta studiando l’andamento di una popolazione isolata di cinciallegre e nota che 
la metà degli esemplari del gruppo sono femmine. Ogni femmina depone in media 10 uova 
nella stagione riproduttiva. L’84% delle uova deposte si schiude e di questi pulcini solo il 71% 
raggiunge i tre mesi d’età. Purtroppo, solo il 10% dei giovani esemplari sopravvive alla sta- 
gione invernale. 

1. Usa le informazioni ricavate dall’ornitologo per calcolare la costante 𝑘. 

2. Dopo aver verificato che 𝑘 = 0,2982, scrivi l’espressione analitica della funzione 𝑁(𝑡), sa- 
pendo che l’ornitologo all’istante 𝑡0 = 0 mesi conta 50 esemplari adulti nello stormo in 
esame. Studia e rappresenta graficamente la funzione 𝑁(𝑡). 
Dimostra che lo stormo di cinciallegre in esame è destinato all’estinzione in assenza di 
nuovi inserimenti o migrazioni. 
Calcola il tempo necessario affinché il gruppo si dimezzi e determina, in tale istante, il va- 
lore della velocità di variazione del numero di esemplari. 

Per proteggere dai predatori le nidiate, l’ornitologo progetta delle casette in legno da distribuire 
sugli alberi. Ogni casetta è costituita da un cilindro di altezza ℎ, coperto da un tetto impermeabi- 
lizzato, e ha il profilo mostrato in figura, in cui le misure sono riportate in decimetri. 

 
 

3. Individua quale delle seguenti funzioni descrive il profilo del tetto e determina il valore del 
parametro 𝑎, affinché la funzione soddisfi le condizioni deducibili dal grafico: 

𝑦 = 𝑎 cos 𝑥 , 𝑦 = 𝑎(1 − |𝑥|), 𝑦 = 𝑎(1 − sin|𝑥|). 
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4. Per agevolare lo scolo dell’acqua piovana il culmine del tetto deve presentare un angolo 
acuto. Dopo aver verificato che la funzione al punto 3 che ben rappresenta il profilo del 
tetto è 𝑦 = 0 (1 − sin|𝑥|), per − 7 ≤ 𝑥 ≤ 7, dimostra che tale profilo soddisfa anche la ri- 

1 1 1 

chiesta relativa all’angolo al culmine del tetto. 

5. Determina per quale valore dell’altezza ℎ del cilindro che si trova al di sotto del tetto della 

casetta, il rapporto tra l’area della sezione del tetto e l’area della sezione del cilindro è 7–1. 
7 

 
 
 

QUESITI 

 

1. Determina l’espressione analitica della funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) sapendo che 𝑓&&(𝑥) = 2 − 10 e 
𝑥 

che la retta di equazione 𝑦 = 16𝑥 − 16 è tangente al grafico della funzione 𝑓(𝑥) nel suo 
punto 𝑃(1; 0). Trova gli eventuali asintoti della funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

 

2. Un negozio di abbigliamento ha aperto un 
nuovo sito di ecommerce. L’andamento del 
numero di accessi alla home page del sito 
nel giorno di lancio della piattaforma di 
ecommerce è modellizzato dal grafico in fi- 
gura. 
Il tempo 𝑡 è espresso in ore, mentre il nume- 
ro 𝑁 in migliaia di accessi. 
Determina per quali valori dei parametri 
reali e positivi 𝑎 e 𝑏, la funzione 

𝑁(𝑡) = 𝑎𝑡 𝑒–𝑏𝑡2, con 𝑡 ∈ [0; 24], 

ha l’andamento in figura. Stima il numero di 
accessi dopo 24 ore da quando il sito è stato lanciato. 

 

3. Considera un quadrato 𝐴𝐵𝐶𝐷 di lato 1. Sia 𝑃 un punto del lato 𝐴𝐵 e 
sia 𝑄 l’intersezione tra il lato 𝐴𝐷 e la perpendicolare in 𝑃 al segmen- 
to 𝑃𝐶. 

Determina  𝑥 = 𝐴jjj𝑃j   in  modo  che  l’area  𝑆   del  triangolo  𝐴𝑃𝑄   sia 

massima e ricava 𝑆89:. Determina 𝑥 = 𝐴jjj𝑃j in modo che il volume 𝑉 
del cono ottenuto per rotazione del triangolo 𝐴𝑃𝑄 intorno al cateto 
𝐴𝑃 sia massimo e ricava 𝑉89:. 

 
 

4. Considera le funzioni 
 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥(5 − 2𝑥), 

 
 

𝑔(𝑥) 

 
= 𝑥1   

5
 

2 

 
 
− 𝑎𝑥n , 

 
 

con 𝑎 ∈ ℝ − {0}. 

Determina per quale valore di 𝑎 si ha 𝑓(2) = 𝑔(2). Verifica che per questo valore di 𝑎 i 
grafici delle due funzioni hanno tre punti in comune. 
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Considerando il valore di 𝑎 determinato in precedenza, stabilisci se nell’intervallo [0; 2] sia 
applicabile il teorema di Lagrange alle due funzioni. In caso affermativo, determina per en- 
trambe le funzioni i valori 𝑐 ∈]0; 2[ per cui è verificata la tesi. 

Stabilisci, inoltre, se nell’intervallo [0; 2] siano soddisfatte le ipotesi del teorema di Cauchy 
per la coppia di funzioni 𝑓(𝑥) e 𝑔(𝑥). In caso affermativo, trova i valori 𝑥 ∈]0; 2[ per cui è 
verificata la tesi. 

 

5. Nel sistema di riferimento cartesiano 𝑂𝑥𝑦𝑧 la retta 𝑟 è definita dal seguente sistema di 
equazioni parametriche 

𝑥 = 2𝑡 + 2 
𝑟: v𝑦 = 𝑡 − 1 . 

𝑧 = 𝑡 + 1 

Determina il punto 𝑃 che appartiene alla retta 𝑟 e che si trova alla distanza minima 
dall’origine del sistema di riferimento. Ricava l’equazione del piano α passante per 𝑃 e 
perpendicolare a 𝑟. 

 

6. Una gioielliera realizza un medaglione d’argento il cui 
profilo, rappresentato in figura, è delimitato dall’arco 
𝐴𝐶𝐵 della circonferenza 𝑥1 + 𝑦1 = 4 e dall’arco di para- 
bola 𝐴𝐵. 

Determina l’equazione della parabola sapendo che è 
tangente alla circonferenza nei punti 𝐴 e 𝐵 di ordinata 1 
e scrivi le equazioni delle rette tangenti alle curve nei 
due punti comuni. Stima la massa del medaglione, sa- 
pendo che il suo spessore uniforme è di 2,0 mm e che la 
densità dell’argento è ρ;< = 10,49 g/cm3. 

 

 
7. Il grafico della funzione 𝑦 = cos 7𝑥 

1 

 
divide il quadrato 𝑄 di vertici (0; 0), (1; 0), (1; 1) e 

(0; 1) in due regioni 𝑅/ e 𝑅1, con Area(𝑅/) > Area(𝑅1). Scelti a caso, uno dopo l’altro, tre 
punti interni al quadrato 𝑄 calcola la probabilità che solo l’ultimo punto appartenga alla 
regione 𝑅/. 

 
8. Determina per quali valori dei parametri 𝑎 e 𝑏 il grafico della funzione 

𝑓(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒–𝑥, con 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ − {0} 

presenta nel suo punto d’intersezione con l’asse 𝑦 una retta tangente parallela alla retta di 
equazione 3𝑥 + 2𝑦 + 1 = 0 e la funzione 𝑓(𝑥) è tale che 𝑓′′(𝑥) è uguale a 𝑓(𝑥) + 𝑒–𝑥. 

 
 

N.B.: durante lo svolgimento dell'esame di Stato, per la verifica scritta della seconda prova si 
concorda con la classe di poter svolgere anche più di quattro quesiti. In tal caso, verranno 
valutate le migliori quattro risoluzioni. 
Segue griglia di valutazione. 
 



 

 

Griglia di valutazione per la simulazione Zanichelli 2023 della prova di matematica 
 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
Evidenze 

Punti 
PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 QUESITI 

 
 
 
 

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 

 
 
 

 Individua le 

caratteristiche delle 

curve γ1, γ2, γ3 e 

associa i grafici alle 

funzioni f(x), g(x) e 

h(x). 

 Usa le proprietà della 
funzione integrale e 

individua le relazioni 
tra le funzioni nel 
calcolo delle aree. 

 
 

 
 Comprende come 

tradurre le 
informazioni sul 

modello contenute 
nel testo del 
problema per 

ricavare la funzione. 
 Individua dal grafico 

dato le caratteristiche 

della funzione che 
descrive il profilo del 
tetto. 

 
 
 
 

 
     1 

     2 
     3 
     4 
     5 
     6 
     7 

     8 

 
 

0 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 

 
 

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 

 
 

6 - 12 

 
 

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 

 
 

13 - 19 

 
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 

 
20 - 25 

 
 
 
 
 

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 

 

 
 Riconosce la 

condizione di 
simmetria del grafico 
di una funzione 

rispetto all’origine 
e all’asse y. 

 Riconosce gli 
strumenti del calcolo 
differenziale da 
applicare. 

 Verifica che le ipotesi 
del teorema di De 
L’Hospital siano 

soddisfatte per i limiti 
da calcolare. 

 

 Riconosce gli 

strumenti del calcolo 
differenziale da 
applicare. 

 Collega il concetto di 
velocità di variazione 
di una grandezza al 
calcolo della 

derivata. 
 Usa le proprietà 

geometriche delle 

rette tangenti per 
ricavare il valore 
dell’angolo alla 

sommità del tetto o 
usa la formula della 
tangente dell’angolo 

formato da due rette. 

 
 
 
 

 
     1 
     2 

     3 
     4 
     5 

     6 
     7 
     8 

 
0 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 

 
 

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 

 
 

7 - 15 

 
 

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 

 
 

16 - 24 

 
 

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 

 
 

25 - 30 

8
5

 



 

 
 
 
 
 

 
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 

 

 
 Ricava i valori di a e b 

mediante le informazioni 

sul massimo relativo di 

γ1 e sul punto in comune 

tra le curve γ1 e γ3. 
 Ricava le espressioni 

analitiche delle funzioni 
f(x), g(x) e h(x) 

applicando il calcolo 
delle derivate e della 

funzione integrale e 
trova i punti estremanti. 

 Calcola i limiti 

applicando il teorema di 
De L'Hospital. 

 Determina il valore delle 

aree usando l’integrale 
definito. 

 Ricava il valore dei 
parametri k e a 

mediante le 
informazioni fornite 
dal problema. 

 Studia e 

rappresenta la 
funzione N(t). 

 Calcola il tempo di 

dimezzamento e 
determina la 
velocità di 

variazione della 
popolazione. 

 Calcola l’ampiezza 

dell’angolo alla 
sommità del tetto. 

 Determina il valore 

dell’area della 
sezione del tetto 
usando l’integrale 

definito. 

 
 
 
 
 
 

     1 
     2 

     3 
     4 
     5 

     6 
     7 
     8 

 
 

0 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 

 
 

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 

 
 

6 - 12 

 
 

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 

 
 

13 - 19 

 
 

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 

 
 

20 - 25 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 

 Spiega come ha 

associato le curve 

γ1, γ2, γ3 alle funzioni 
f(x), g(x) e h(x). 

   Esplicita i passaggi 

teorici che permettono di 
semplificare il calcolo del 

rapporto fra le aree. 
   Argomenta 

i passaggi della 

risoluzione. 

 
 
 
 

 
 Dimostra che lo 

stormo di 
cinciallegre è 
destinato 

all'estinzione. 
 Spiega come 

individua la funzione 

che descrive il 
profilo del tetto. 

   Argomenta 
i passaggi della 

risoluzione. 

 
 
 
 
 
 

 
     1 
     2 
     3 
     4 

     5 
     6 
     7 

     8 

 

 
0 - 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.......... 

 

 
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 

 

 
5 - 10 

 
 

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 

 
 

11 - 16 

 

 
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 

 

 
17 - 20 

 
PUNTEGGIO 

 
.......... 

 

Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 

[Rielaborata dalla documentazione del MIUR] 

8
6

 


	IIS “VIA SILVESTRI 301” – ROMA
	ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
	INDICE
	DESCRIZIONE DELLA SCUOLA
	DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
	ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
	II. PROFILO DELLA CLASSE
	ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
	Obiettivi didattici:
	Conoscenze:
	Competenze:
	Capacità:

	IL CONSIGLIO DI CLASSE
	I rappresentanti di classe della componente studenti:
	Il coordinatore di classe

	Relazione delle attività di PCTO
	Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
	ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
	ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
	ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023
	PCTO _QUINTO ANNO _ a.s. 2022-2023
	RELAZIONE DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
	ATTIVITÀ SVOLTA DALLA CLASSE
	CLASSE V SEZ.B A.S.2022/2023
	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE A.S. 2022/2023
	Il programma di lingua e letteratura Inglese è stato articolato seguendo la metodologia dell’analisi del testo e del contesto.Partendo dall’autore e dal contesto storico a cui esso appartiene si è proceduto con l’analisi dei testi e dei temi in essi a...
	1-Epoca Vittoriana 2-L’età moderna
	Sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici:
	 Women writers ( C.Bronte)
	 Il teatro Vittoriano(Wilde)
	 La guerra (War poets)
	 Il totalitarismo (Orwell)
	 La beat generation (Kerouac) -da completare al 15 maggio
	Dai libri di testo “Amazing Minds” vol.2 ed Pearson+ fotocopie fornite dall’insegnante
	Charles Dickens-vita e opere pagg. da 62 a 67
	Visione scene tratte dal film “Oliver Twist” di Roman Polansky
	Visione di scene tratte dal film “Jane Eyre” “Rochester’s mistery revealed” pagg 59 60 Il movimento estetico
	Life and works-pagg.106-108
	Il teatro di Wilde
	“A notable interrogation”pagg.116 117 THE AGE OF ANXIETY
	The war poets
	“The soldier”
	Life and works
	William Butler Yeats pagg.200 201 “Easter 1916” pag.201-203
	Life and works pagg.234,235,236
	Virginia Woolf pagg 242 243
	POST WAR LITERATURE
	Life and works page 257-259
	Life and works page 269 270 “Gatsby’s Party”
	“Back in Times Square”page 341
	I temi sono stati due:il movimento femminista ai primi del ‘ 900 The Suffragettes e The Irish troubles
	Sono state inoltre fornite agli studenti una serie di fotocopie di approfondimento o integrazione degli argomenti e power points esplicativi che sono parte integrante del programma
	Relazione finale Filosofia e Storia 5 B a.s. 2022-2023
	I.I.S. “Via Silvestri 301” – Roma Sede “Malpighi”
	EDUCAZIONE CIVICA
	RELAZIONE FINALE: Matematica- Educazione Civica Classe 5 sez. B  a.s. 2022-2023
	Educazione civica
	Classe 5 sez. B a.s. 2020-2021 Docente: Marina Negri
	Ripasso Funzioni di variabile reale
	TEORIA DEI LIMITI
	DERIVATE
	TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
	IL CALCOLO INTEGRALE
	LE VARIABILI CASUALI
	GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
	EQ, DIFFERENZIALI.
	Educazione civica (1)
	Relazione sull’insegnamento di Fisica Classe V sez. B
	Prof. Luca Cerino
	Competenze acquisite:
	Attività e metodologie
	Strumenti utilizzati
	Modalità di verifica
	Attività di recupero:
	Libri di testo
	Programma Svolto di Fisica Classe: V Liceo, Sez. B Prof. Luca Cerino
	2. Fenomeni magnetici e campo magnetico
	3. Induzione Elettromagnetica
	4. Campo Elettromagnetico ed Equazioni di Maxwell
	5. Relatività Ristretta
	Educazione Civica:
	- Presentazione della classe
	Obiettivi raggiunti
	-   Metodologia didattica
	- Strumenti
	- Modalità di verifica e criteri di valutazione

	 I composti del carbonio
	 Gli idrocarburi saturi: Alcani e cicloalcani
	 Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e alchini
	 Gli idrocarburi aromatici
	 I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali
	 Il DNA e l’ingegneria genetica:
	 Le applicazioni delle biotecnologie

	Scienze della Terra
	 I fenomeni vulcanici
	 Cenni su rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e ciclo litogenetico*
	 I fenomeni sismici*
	 La tettonica delle placche: un modello globale*

	Educazione civica

	PCTO _TERZO ANNO _ a.s. 2020-2021
	RELAZIONE E PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
	Presentazione della classe
	Obiettivi raggiunti
	Metodologia
	Strumenti
	Modalità di verifica e di valutazione
	Visite didattiche
	STORIA DELL’ARTE
	ART NOUVEAU
	Architettura Art Nouveau
	Secessione viennese
	AVANGUARDIE STORICHE

	Fauves
	Espressionismo
	Cubismo
	Cubismo: nascita del movimento, cubismo cezanniano, analitico e sintetico.

	Futurismo
	Dadaismo e Surrealismo
	Astrattismo
	RAZIONALISMO
	L'esperienza del Bauhaus tra Weimar e Dessau
	Programma da svolgere oltre il 15 maggio

	Razionalismo in Italia
	Ècole de Paris
	EDUCAZIONE CIVICA
	I.I.S. Via SILVESTRI 301
	IIS “Via Silvestri, 301” Plesso “Marcello Malpighi” Roma
	Breve relazione sulla classe VB Religione Cattolica

	Programma di Religione svolto nella Classe V B durante l'anno scolastico 2022/23
	🟃 Persona e società
	🟃 Il Cristianesimo nel '900



	Ministero dell’Istruzione
	PROVA DI ITALIANO

	Ministero dell’Istruzione (1)
	Ministero dell’Istruzione (2)
	Ministero dell’Istruzione (3)
	Ministero dell’Istruzione (4)
	Ministero dell’Istruzione (5)
	Ministero dell’Istruzione (6)
	SIMULAZIONE ZANICHELLI 2023
	Problema 1
	Problema 2
	QUESITI
	Griglia di valutazione per la simulazione Zanichelli 2023 della prova di matematica


