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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

L'Istituto 

 
L’Istituto Tecnico Industriale “Trafelli” nasce nel 1969 come sede staccata dell’Istituto “Severi” di Roma e 

con una prima sede provvisoria in via Orsenigo. Diventa autonomo nel 1973 e viene intitolato a Luigi 

Trafelli, studioso nettunese vissuto nella prima metà del Novecento. L’ubicazione dell’Istituto nell’attuale 

edificio di Via S. Barbara è del 1982. In più di 30 anni ha formato periti capo-tecnici nei settori 

dell’Elettrotecnica, dell’Elettronica, dell’Informatica e della Meccanica. Dall’anno scolastico 1993-94 è 

attivato anche il corso sperimentale del Liceo Scientifico Tecnologico.  

Dall’anno scolastico 2010-2011 è stata avviata la riforma della Scuola Secondaria Superiore con attivi i 

seguenti indirizzi: 

LICEO SCIENTIFICO – Opzione Scienze Applicate 

ISITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO: Informatica e Telecomunicazioni 

                                                                                  Elettronica ed Elettrotecnica 

                                                                                  Meccanica, Meccatronica ed Energia 

   

1.1.  Caratteristiche costitutive dell'offerta formativa 

  
Indirizzi Numero classi  

2018/2019 

Numero alunni 

 2018/2019 

Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 16 330 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Informatica e tel. – Biennio Comune 
8 190 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico 

Informatica Triennio 
9 173 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Elettronica ed Elettrotecnica – Biennio Comune 
2 48 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Elettronica Triennio 
1+2 artic. 45 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Elettrotecnica  Triennio 
1 artic. 14 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Meccanica, Meccatronica ed Energia-Biennio 

Comune 

2 40 

 ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico 

Meccanica,Meccatronica ed Energia-Triennio  

 

2+ 1 artic. 38 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione 

Elettronica – Istruzione degli Adulti di II° Livello  4^ 

Classe 

1 18 

ISTITUTO TECNICO- Settore Tecnologico  

Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione 

Elettronica – Istruzione degli Adulti di II° Livello 5^ 

Classe 

1 15 

TOTALE 46 911 

 

Dati relativi all'anno scolastico 2018/19 

 
 Biennio Triennio Istruzione degli 

Adulti di 

II°Livello 

Totale 
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Numero alunni 456 422 33 911 

Numero classi                20 24 2 46 

Numero docenti Ruolo ordinario: 89    -  tempo determin..  22 111 

 

Personale non docente 
 

Direttore Serv. Gen.e Amm.                 

N°     1 

Coll.Scolastici  

                N° 13 

Ass. Amministrativi     

                  N°  7 

Ass.Tecnici 

             N°   10    

Totale   ATA 

          N°    31 

 

Pendolarismo 2018/2019 sul totale di 911 studenti: 
 

Anzio Aprilia         Ardea Altro Totale 

363 39,84% 10 1,09% 59 6,47%  11 1,2% 443 48,62 

 

 

1.2 Obiettivi curriculari di indirizzo 

  

Il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate è indirizzato all’approfondimento della cultura 
scientifica (matematica, fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie 
e umanistiche. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà 
contemporanea. 
L’opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico si rivolge a studenti che intendono acquisire 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, 
con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all'informatica. In questa opzione non è previsto lo studio del latino.  L’indirizzo di studio seguito 
dalla classe 5B è appunto quello di “opzione scienze applicate”, il cui piano di studi è quello di 
seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 89/2010. 
 

 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

anno  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30 
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   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

COORDINATORE: prof./prof.ssa: Burrini Ilenya 

 

La classe 5A liceo è composta da 20  alunni, 6 femmine e 14  maschi di cui uno affetto da grave 

disabilità. 

La composizione del gruppo classe nel quinquennio non si è molto distaccata dal nucleo 

originario pur avendo subito, nel corso del triennio , le seguenti variazioni: all’inizio del III anno 

si sono inseriti Ciarfa Rossella, De Santis Federico e Passamonti Yvonne provenienti Liceo 

Scientifico Innocenzo XXII di Anzio; all’inizio del IV anno , invece, si sono aggiunti Totaro V. e 

Tenaglia F. provenienti sempre dallo Liceo Scientifico Innocenzo  di Anzio.  Infine, al V anno è 

stata inserita l’alunna Setaro F. che insieme a Ben Amed A. si sono trasferiti intorno a gennaio 

in un altro istituto. 

Nel triennio , si è registrata una buona continuità didattica ad esclusione Disegno che è entrata 

a far parte del Consiglio di classe al IV anno ed Informatica che è subentrata all’inizio del V 

anno. 

 

 

 

 

Elenco degli alunni 

 STUDENTE 
1 Amoroso    Vincenzo 

2 Bianchini    Francesco 

3 Castadi        Riccardo 

4 Ciarfa           Rossella 

5 Corrado        Luca 

6 De Santis      Federico 

7 Dell’Oglio      Francesco 

8 Di Candia       Daniela 

9 Di Magno        Andrea 

10 Farinelli          Lorenzo 

11 Gaburici          Costelus Claudiu 

12 Licastro          Diego 

13 Mareschi        Angelo 

14 Mastropietro Biagio 

15 Meconi           Carlotta 

16 Passamonti Yvonne 

17 Ricci              Lorenzo 

18 Tenaglia      Fabio 

19 Totaro         Valentina 

20 Venditti       Flavia 
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Credito scolastico relativo agli anni precedenti 

 

 STUDENTE Classe 3^ Classe 4^ 

1 Amoroso    Vincenzo 9 9 

2 Bianchini    Francesco 9 11 

3 Castadi        Riccardo 8 11 

4 Ciarfa           Rossella 8 10 

5 Corrado        Luca 10 12 

6 De Santis      Federico 10 10 

7 Dell’Oglio      Francesco 9 9 

8 Di Candia       Daniela 10 11 

9 Di Magno        Andrea 10 11 

10 Farinelli          Lorenzo 9 11 

11 Gaburici          Costelus Claudiu 11 12 

12 Licastro          Diego 10 12 

13 Mareschi        Angelo 10 11 

14 Mastropietro Biagio 10 11 

15 Meconi           Carlotta 10 12 

16 Passamonti Yvonne 10 11 

17 Ricci              Lorenzo 10 11 

18 Tenaglia      Fabio 8 9 

19 Totaro         Valentina 9 11 

20 Venditti       Flavia 9 11 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Tontini Caterina IRC/Att.alternativa 

 
X X X 

Fedrizzi Anna Maria Italiano 

 
X X X 

Fedrizzi Anna Maria Storia 

 
X X X 

Burrini Ilenya Filosofia 

 
X X X 

Razza Fabiola Lingua Inglese 

 
X      X X 

Giardiello Paola Matematica 

 
X      X X 

Giordano Francesco Fisica 

 
X X X 

Annarumi Anna Maria Scienze 

 
X X X 

Balistreri Melania 
Informatica   X 

Zoppi Francesca Disegno e Storia dell’Arte 

 
 X X 

Furia Stefano Educazione Fisica 

 
X X X 

Baldini Emiliana 
Sostegno  X X 

Oliva Adele 
Sostegno   X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

La classe V A L.S.A. si presenta poco omogenea ; nel lungo periodo del quinquennio di studi, 

non è riuscita, per così dire a compattarsi, a diventare un gruppo-classe. Pertanto risulta piuttosto 

difficile dare una definizione univoca e comprensiva della classe nella sua globalità. Nonostante 

ciò la classe si è mostrata molto accoglienti, con il ragazzo in difficoltà coinvolgendolo in tutte le 

attività sia scolastiche che extra scolastiche e laddove le sue condizioni lo hanno permesso, 

anche in uscite serali. 

Dal punto di vista didattico, emergono per capacità e volontà alcuni allievi che tuttavia non 

hanno all’interno del gruppo una funzione trainante, anche in ragione delle su esposte dinamiche 

interne alla classe. C’è poi una fascia media che si assesta sui valori di una sufficienza ampia 

nella quasi totalità delle materie ed infine un esiguo numero di allievi poco motivati e poco 

volenterosi, il cui rendimento globale si avvicina appena alla sufficienza. 

L’aspetto caratterizzante è legato ad una modalità di comportamento che si è manifestata 

particolarmente nell’ultimo anno di corso : assenze protratte, spesso strategiche, finalizzate ad 

evitare interrogazioni e verifiche. Come facilmente intuibile, tale modalità non attiene all’intera 

classe ma ad un numero esiguo di essa; pertanto il corpo docente, dopo aver lungamente parlato 

con gli allievi, con i loro genitori e all’interno dei vari consigli di classe, ritiene non solo 

opportuno, ma assolutamente legittimo sottolineare la scarsa presenza alle lezioni da parte di 

molti allievi, con le inevitabili ricadute sul piano dell’apprendimento e della rielaborazione dei 

singoli contenuti disciplinari. 

Sotto il profilo della relazione, la classe può definirsi (salvo casi sporadici) educata e garbata, 

incline all’ascolto; durante le lezioni si avverte, in linea di massima, interesse cui, tuttavia 

(presumibilmente per mancanza di studio autonomo ed approfondimento a casa) non corrisponde 

all’atto delle interrogazioni e delle verifiche, un vero e consapevole atto di apprendimento dei 

contenuti disciplinari. 

Nell’A. Sc. 2018/19 dal 9 Marzo al 29 Marzo gli alunni: Gaburici C., Licastro D., Mastropietro  

B., Ricci L. hanno partecipato ad un  progetto PON  “Shaping Europe by Working Together”   di  
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Mobilità trasnazionale di Alternanza Scuola lavoro a Glasgow. Gli alunni sono stati selezionati  

perché in possesso del livello B1 per la lingua inglese. L’obiettivo è stato quello di introdurre gli  

studenti nel mondo del lavoro all’estero, migliorare la lingua e sviluppare competenze trasversali  

nell’ambito culturale, personale e professionale.  

L’attività lavorativa si è svolta nell’arco di tre settimane, dal lunedì al venerdì e per un totale di 

90  

ore. Questo ha permesso agli studenti di integrarsi in un nuovo ambiente di lavoro e di entrare a  

contatto con una cultura molto diversa dalla propria, per quanto riguarda lingua, usi e costumi.  

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  
 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicoli studenti 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

La Memoria Gennaio - Aprile Filosofia e Storia Fotocopie di vari testi 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 



10 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Parte teorica dell'ASL                                                                                   Diritto   

La Costituzione Italiano e Storia 

Le forme di governo Filosofia e Storia 

Costituzione ed ecologia  Diritto e Filosofia 

 

 

 

 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Attività varie a.s. 2016/17 40 ore Scienze 
Ospedale e farmacie e 
veterinari. 

Corso sulla Sicurezza a.s. 2016/17 40 ore Tutte Ns. Istituto  

Insegnanti per una settimana a.s. 2017/18 80 ore 
Chimica, Fisica, 
Filosofia 

Istituto Comprensivo 
Nettuno 3 

The river of life a.s. 2018/19 20 ore 
Inglese, Filosofia, 
Matematica 

Abitazione privata e Ns. 
Istituto 

Incontro Marina Militare 

Italiana 
a.s. 2018/19 1 ora Tutte Ns. Istituto  

Incontro Esercito Italiano a.s. 2018/19 1 ora Tutte Ns. Istituto  

Orientamento Universitario 

in uscita 
a.s. 2018/19  Tutte 

Università Sapienza, 
Tor Vergata e Roma 
TRE. 

 

 

 

In relazione alle attività di Ampliamento dell’offerta Formativa si segnalano inoltre le seguenti 
attività svolte dagli studenti, riportate nella tabella successiva: 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 Maxxi di Roma Roma Un giorno 

 

 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Open labs Laboratori 

ENEA Frascati 

 

Un giorno 

Notte dei Ricercatori Laboratori 

ENEA Frascati 

 

Un giorno 

My our job 

Solo per De Santis e Passamonti 

Melfi Tre giorni 

Giochi Archimede – Bocconi, 

Sapienza 

Università Varie Un giorno 

Viaggio della Memoria ad Auschwitz 

Solo per Totaro e Meconi 

Auschwitz Tre giorni 

Incontri sulla Shoah a Montecitorio Roma 

Montecitorio 

Un giorno 

AVIS – Donare il sangue Nettuno – Ns. 

Istituto 

Un giorno 

 

 

Incontri con esperti 

- Conferenza United Network 

- Conferenza con Catalina Curceanu 

- Incontro con un testimone dello 

Sbarco di Anzio, sig. Enzo Martufi 

Ns. Istituto 

Ns Istituto 

Ns. Istituto 

Un giorno 

Un giorno 

Un giorno 

 

Orientamento Campus Orienta Fiera di Roma Un giorno 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF. SSA Annamaria Fedrizzi 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

 
 

- Manzoni: vita, opere e poetica; 

  le tragedie, il coro nella tragedia manzoniana. 

  "Dagli atrii muscosi..." (Adelchi, coro dell'atto III). 

  Le odi civili: "il cinque maggio" 

  "I Promessi Sposi": caratteri generali 

- Positivismo e Naturalismo 

- La Scapigliatura 

- La letteratura post-unitaria: 

  G.Verga, fotografo della realtà. 

  Verga: vita, opere, poetica. 

  La fase scapigliata e quella verista. 

  "I Malavoglia": passi 

  Le novelle: "Rosso Malpelo", "La lupa", "La roba", "Libertà". 

  "Mastro don Gesualdo": la morte di Gesualdo. 

- Il simbolismo  

  C. Baudelaire: "La caduta dell'aureola", "L'Albatro". 

  Il ruolo del poeta nella società massificata. 

- Il Decadentismo: caratteri generali; 

  la ripresa dei temi romantici. 

- Il Decadentismo secondo il critico Carlo Salinari: "Miti e coscienza del Decadentismo  

  italiano". 
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- G.Pascoli: vita, opere, poetica 

  Il mito del fanciullino 

  "Il lampo", "Il tuono", " X Agosto" (da Myricae); 

  "Nebbia", "Il gelsomino notturno", "La mia sera", “La voce” (da Canti di Castelvacchio). 

- G. D'Annunzio: vita, opere, poetica. 

  Il mito del superuomo; D'Annunzio e Nietzsche. 

  Musicalità, panismo, estetismo. 

  "La pioggia nel pineto". 

  “Il trionfo della morte”: passi. 

   D'Annunzio "agitatore politico". 

- Italo Svevo: vita, opere, poetica. 

  La trilogia: l'inetto 

  "Una vita": caratteri generali; 

  "Senilità": "Amalia"; 

  "La coscienza di Zeno": lettura integrale. 

   Svevo e Freud: elementi psico-analitici ne "La coscienza di Zeno". 

- La linea Svevo-Pirandello. 

- L. Pirandello e la "coscienza" della crisi: vita, opere, poetica. 

  L'Umorismo 

  da "Novelle per un anno": "La patente", “L’altro figlio”, “La giara”, “Male di luna”; 

  "Il fu Mattia Pascal": lettura integrale.  

   Il teatro pirandelliano: "Enrico IV" (passi), 

   "Così è (se vi pare)" e il relativismo pirandelliano (passi). 

   G. Macchia: "Pirandello o la stanza della tortura" (passi) 

- I due volti del primo novecento: Crepuscolarismo e Futurismo. 

- L'Ermetismo: caratteri generali. 

- G. Ungaretti: vita, opere, poetica. 

  Il poeta-soldato: "Veglia", "Sono una creatura", "S. Martino del Carso", "Soldati", “Natale”,      

“Girovago”, "I fiumi". 
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- E. Montale: vita, opere, poetica. 

  "Non chiederci la parola", "Spesso il male di vivere ho incontrato", "Meriggiare pallido    

  e assorto" (da "Ossi di seppia"); 

  "Ho sceso dandoti il braccio..." (da Satura). 

- S. Quasimodo, cenni. 

  "Ed è subito sera", "Alle fronde dei salici", "Uomo del mio tempo". 

- Il neorealismo e la letteratura della Resistenza: cenni. 

- Primo Levi e "Se questo è un uomo" (passi). 

 

Divina Commedia: quadro generale del poema e della terza cantica. 

 

 

 

Gli alunni                                                                     L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. SSA Annamaria Fedrizzi 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

- Il Risorgimento: quadro generale. 

  Il dibattito risorgimentale: Mazzini, Gioberti, Cavour. 

  La soluzione monarchica dell'unità d'Italia. 

  Il fenomeno del Brigantaggio. 

- La società di massa. 

- Nazionalismo, razzismo, imperialismo, colonialismo. 

- L'età giolittiana; il doppio volto di Giolitti. 

- La Belle Epoque. 

- Cause remote ed occasionali della I Guerra Mondiale. 

  L'Irredentismo. 

  L'Italia: neutralisti e interventisti. 

  L'Italia in guerra. 

  L'inferno delle trincee. 

  Il 1917 e la disfatta di Caporetto. 

  La fine della guerra, i trattati di pace e la "vittoria mutilata". 

- La Russia da Lenin a Stalin. 

- Il primo dopoguerra. 

- L'Italia tra le due guerre: il Fascismo. 

- L'occupazione di Fiume.  

  La marcia su Roma. 
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  Il delitto Matteotti. 

  La dittatura: il ventennio fascista. 

  L'opposizione al regime. 

- La Germania tra le due guerre: il Nazismo. 

  Hitler e l'antisemitismo. 

  Le leggi razziali. 

- La crisi del 1929; il crollo della borsa di Wall Street. 

  Roosevelt e il "New Deal". 

- La seconda guerra mondiale. 

  1939-40: la guerra-lampo; 

   1941: la guerra mondiale e il dominio nazista in Europa. 

  I lager nazisti; Auschwitz, la "fabbrica della morte" (approfondimento sull'Olocausto,  

  lettura di testimonianze storiche). 

  1942-43: la svolta; 

  Lo sbarco di Anzio. 

  1944-45: la vittoria degli alleati. 

  La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

  L'Armistizio e la RSI. 

  La persecuzione degli ebrei in Italia: Primo Levi. 

  Rappresaglie, terrorismo e vendette: una guerra civile in atto. 

- Il secondo dopoguerra; IL processo di Norimberga. 

- La guerra fredda; 

  la divisione del mondo e il piano Marshall. 

- Stalin e i gulag. 

- La distensione, la svolta di Kruscev. 

- Cenni di Cittadinanza e Costituzione; forme di governo. 

Gli Alunni                                                              L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PROF. SSA FABIOLA RAZZA 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Il programma di letteratura è stato intervallato da moduli di lingua, esercitata  in contesti 

quotidiani e scientifici. Per una questione di praticità, tali moduli sono presentati qui di seguito 

in modo separato.  

Performer Heritage 1-2, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli 

 

Module 1: The Early Romantic Age and the Romantic Age  

 The Historical and 
Social Context 

The 
World 
Picture 

The Literary Context Authors and Texts 

The Age of 
revolutions 

Industrial and 
Agricultural 
Revolutions 
 
The Napoleonic 
Wars 

A new 
sensibility 
 
 
 
Man and 
nature 

Early romantic poetry 
Romantic poetry 
The Gothic novel 

-William Blake:  “The Lamb” and 
“The Tyger” 
-William Wordsworth: “Daffodils” 
-Mary Shelley: ”Frankenstein” 
 

 

Module 2: The Victorian Age 

 The Historical 
and Social 
Context 

The World 
Picture 

The Literary 
Context 

Authors and Texts 

The Age of 
Expansion 
and Reforms 

The  dawn of the 
Victorian Age 

The Victorian 
Compromise 

The Victorian 
Novel 

C. Dickens: “Oliver Twist” 
-Oliver wants some more 
 

The British 
Empire 

The later years 
of Queen 
Victoria’s reign 

 Charles Darwin 
and the theory 
of evolution 

Victorian drama  

   Aestheticism  O. Wilde: 
“The Picture of Dorian Gray” 
-The Preface 
-The painter’s studio 
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Module 3: The Modern Age 

 The Historical 
and Social 
Context 

The World Picture The Literary 
Context 

Authors and texts 

The Edwardian 
Age 

Britain and 
World War I 
 
The Twenties 
and the 
Thirties 
 
World War II 

The age of anxiety 
 
Freud’s influence 

 
Albert Einstein’s 
theory of relativity 
 
A new concept of 
time 
 
A new picture of 
man 

Modernism 
 
Modern poetry 
 
The Modern Novel 
 
The interior 

monologue 

James Joyce: 
“Dubliners” 
-Gabriel’s epiphany 
“Ulysses” 
-V. Woolf: 
“Mrs Dalloway” 
-George Orwell: 
“Nineteen Eighty-Four” 
 

 

 

 

English for Science  , Martellotta, Rizzo, Zanichelli 

Module A: Chapter 1   Geography 

-Earthquakes 

-Volcanoes 

Ideas and Emotions , Pozzi Lolli, Stagi Scarpa, Loesher                                      

 Module 1  “Science” 

-Where are we going to?                                                  -Cloning 

-Conditioning human beings                                            -The theory of evolution 

-Creationism                                                                        -Smiles 

-Science proves that love is blind                                                                   

-Artificial intelligence 
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Module 2 “Enviroment” 

-Overpopulation                                                                 -Cities at risk 

-Sustainable development                                               -Let’s not waste water 

-Recycling 

    Gli alunni                                                                                                                    L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  

PROF. SSA ILENYA BURRINI  

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, I nodi del pensiero , vol.3, Ed. 

Pearson Milano 2017. 

 

   Ficthe: 

- La concezione politica : Centralità dello Stato, il popolo come 

dimensione  spirituale, la lingua come fondamento dell’identità del 

popolo. 

                                           

 G. W. F. Hegel:  

- Il concetto di alienazione ; 

- I presupposti della filosofia Hegeliana; 

- La dialettica : il vero e l’intero; 

- La sostanza è soggetto; 

- La Fenomenologia dello Spirito; 

 

Destra e Sinistra Hegeliana 

  L. Feurbach: 

- La religione come alienazione. 

- La filosofia come antropologia. 
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 K. Marx: 

- Materialismo e dialettica; 

- Il lavoro e l’alienazione ; 

- Il materialismo storico; 

- Il materialismo scientifico; 

- La nascita del partito comunista. 

 

Il positivismo 

 A. Comte: 

- La dottrina della Scienza; 

- La sociologia come fisica sociale; 

- La nuova religione. 

 L’Evoluzionismo  

- L’Evoluzionismo in Lamark; 

- Darwin e la rivoluzione biologica; 

- Malthus e la teoria della popolazione. 

 

 

La filosofia irrazionale e la nascita della psicoanalisi.  

A . Sschopenauer:  

- L’eredità kantiana: il quaruplice principio di ragione sufficiente; 

- Il mondo come rappresentazione e volontà; 

- Il velo di Maya; 

- L’universo come oggettivazione della volontà;  
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- La condizione umana; 

- La liberazione della volontà. 

 

S. Kierkegaard: 

- Gli stadi dell’esistenza; 

- Il ciclo estetico: Il Don Giovanni; 

- Il ciclo Etico: La scelta; 

- Il Ciclo religioso: il singolo; 

- L’esistenza umana tra possibilità ed angoscia. 

 

F. Nietzesche: 

- Il dionisiaco e L’apollineo; 

- Il periodo illuminista e la critica alla morale; 

- La morte di Dio; 

- L’oltre uomo ed il senso della terra; 

- L’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

 

S. Freud. 

- Il lessico freudiano e la catarsi ipnotica; 

- IO-ES-SUPER IO; 

- Il metodo psicoanalitico; 

- L’interpretazione dei sogni; 

- La teoria della sessualità e l’importanza della sessualità infantile; 

- Libido.  

L’Esistenzialismo  
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 M. Heidegger: Essere ed esserci nel mondo. 

J.P. Sartre: Dalla libertà assoluta alla libertà storica. 

La riflessione politica 

H. Arendt:- Le origini del totalitarismo. 

                 - Vita Activa. 

L’epistemologia 

K. Popper: Il falsificazionismo. 

La Globalizzazione 

L’Ecologia 

 H. Jonas: Il principio di responsabilità. 

Nell’ambito di Costituzione e cittadinanza: Costituzione e Ecologia. 

Argomenti di Approfondimento: La Shoà 

 

Gli Alunni                                                       L’insegnante                                                                
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

PROF. SSA PAOLA GIARDIELLO  

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

Limiti e continuità 

• Funzioni reali di variabile reale: definizioni, proprietà e dominio di esistenza 

• Limiti delle funzioni reali:definizioni e proprietà. Teorema di esistenza e unicità del limite di 

una funzione (con dimostrazione) 

• Risoluzione di forme di indeterminazione 

• Continuità delle funzioni reali: continuità e punti di discontinuità,limiti notevoli e 

   riconducibili ad essi,infinitesimi e infiniti, asintoti. 

• Teoremi delle funzioni continue: teorema di Weierstrass(senza dim), teorema dei valori   

   intermedi(senza dim), teorema di esistenza degli zeri (senza dim) 

 

Le derivate 

• Definizione di derivata e significato geometrico 

• Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione (con dim) 

• Derivate di funzioni fondamentali 

• Regole di derivazione 

• Calcolo delle tangenti ad una curva 

• Differenziale di una funzione: definizione e interpretazione geometrica 

 

I teoremi del calcolo differenziale 

• Massimi e minimi di una funzione 

• Punti stazionari 

• Condizione necessaria ma non sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi relativi 

• Teoremi fondamentali : teoremi di Rolle e Lagrange (con dim) 

• Regola di De L’Hospital (senza dim) 

• Concavità e punti di flesso 

• Studio dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale 

• Rappresentazione grafica di una funzione 

• Massimi e minimi assoluti: problemi di massimo e minimo assoluti 

 

Integrali indefiniti 

• Funzioni primitive di una funzione data 

• Integrale indefinito: definizione e proprietà 

• Integrali indefiniti immediati, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per   

  sostituzione, integrazione per parti 

 

Integrali definiti 

• Integrale definito: definizione e proprietà 

• Significato geometrico 

• Il teorema della media (con dim) 

• La funzione integrale: il teorema di Torricelli-Barrow (con dim) 

• Calcolo dell’integrale definito 

• Calcolo di aree di domini piani 

• Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
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• Cenni sugli integrali impropri 

 

Equazioni differenziali 

 Definizioni e proprietà 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 

Calcolo Combinatorio e Probabilità 

• Disposizioni, Permutazioni, Combinazioni 

• Coefficiente binomiale 

• Formula del binomio di Newton 

• Concetto di Probabilità: Impostazione classica e assiomatica  

 

 

Libro di Testo 

M. Bergamini - A. Trifone – G. Barozzi  

MANUALE BLU DI MATEMATICA con e-book 

Zanichelli 

 

 

    

Gli Alunni          L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA  

PROF. FRANCESCO GIORDANO  

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

 

MODULO “1”: IL CAMPO MAGNETICO  

Forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. L’effetto Hall. Moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. La carica specifica dell’elettrone. Flusso del campo magnetico. Teorema di 

Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere. Le proprietà 

magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi magnetica. Le temperatura di Curie. I domini di 

Weiss. 

 

MODULO “2”: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. La f.e.m. indotta 

media ed istantanea. La legge di Lenz. Le correnti di Foucault. L’autoinduzione e la mutua 

induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 

MODULO “3”: LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore. La forza elettromotrice e la corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze 

alternate. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. La corrente 

trifase. Il trasformatore e la distribuzione di corrente alternata. 

 

MODULO “4”: LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto e forza elettromotrice indotta. Il termine mancante. Campo magnetico 

indotto. Equazioni di Maxwell. Propagazione del campo elettromagnetico. Velocità della luce in 

funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Onde elettromagnetiche piane. Caratteristiche di 

un’onda elettromagnetica. Trasporto di energia e quantità di moto da parte delle onde 

elettromagnetiche. Polarizzazione della luce. Spettro elettromagnetico.  

 

 

 

MODULO “5”: LA RELATIVITÀ RISTRETTA  

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La sincronizzazione 

degli orologi e la dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto Doppler 

relativistico. Definizione di intervallo invariante. Lo spazio tempo. La composizione relativistica 

delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. Energia, massa, quantità di moto nella 

dinamica relativistica. 
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MODULO “6”: LA RELATIVITÀ GENERALE 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Gravità e curvatura dello 

spazio – tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. Le onde gravitazionali. 

 

MODULO “7”: LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA   

Radiazione di corpo nero ed ipotesi dei quanti di Planck. Effetto fotoelettrico. La quantizzazione 

della luce secondo Einstein. Effetto Compton. Spettri atomici. Esperimento di Rutherford. 

Esperimento di Millikan. Il modello di Bohr. Esperimento di Franck e Hertz.  

 

MODULO “8”: LA FISICA QUANTISTICA 

Le proprietà ondulatorie della materia. Dualismo onda-particella. Lunghezza d’onda di de 

Broglie. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Le onde di probabilità. L’ampiezza di 

probabilità. Cenni sul principio di sovrapposizione.  

 

MODULO “9”: LA FISICA NUCLEARE 

Struttura ed energia di legame del nucleo. Radioattività naturale. Legge del decadimento 

radioattivo. Fissione nucleare. Fusione nucleare. 

 

Gli  Alunni                                                                                  L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

Programma di SCIENZE 

PROF. SSA ANNARUMI ANNA MARIA  

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA  

 Ibridazione sp3, sp2 ed sp del C. Legami  e .  

 

 Principali classi di composti organici e loro nomenclatura IUPAC  

 Alcani, isomeri di catena, isomeri ottici, proprietà fisiche, reazioni di combustione e di sostituzione 

radicalica.  

 Alcheni ed alchini, isomeri geometrici cis-trans, proprietà fisiche, reazioni di addizione elettrofila al 

doppio ed al triplo legame.  

 Idrocarburi aromatici, risonanza, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. 

Sostituenti attivanti e disattivanti. Effetti orientanti o-p e m.  

 Alogenoderivati, isomeria di posizione, proprietà fisiche, reazioni SN1, SN2, E2, E1. 

 Alcoli, fenoli ed eteri, isomeria di gruppo funzionale, proprietà fisiche e chimiche (acidità), reazioni di 

sostituzione ed eliminazione mono e bimolecolare. Reazioni di ossidazione.  

 Aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche, addizione nucleofila al gruppo carbonilico, ossidazione e riduzione.  

 Acidi carbossilici e loro derivati. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. 

Esterificazione e saponificazione. Generalità su esteri, ammidi ed ammine. 

  Polimerizzazione per condensazione.  

 Carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

  Lipidi saponificabili: struttura e funzioni degli acidi grassi saturi ed insaturi, trigliceridi, fosfolipidi e 

glicolipidi, reazioni di idrogenazione e di idrolisi alcalina.  

 Generalità su Lipidi non saponificabili (steroidi e vitamine liposolubili).  

 Amminoacidi, polipeptidi e proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, 

denaturazione, funzioni delle proteine. Enzimi. 

 Nucleotidi ed acidi nucleici. Struttura del DNA e dell’RNA. m-RNA, t-RNA ed r-RNA 

 Generalità su: Metabolismo energetico, Duplicazione del DNA, Sintesi proteica, regolazione 

dell’espressione genica nei procarioti.  

 

 Biotecnologie: tecnologia del DNA Ricombinante, vettori plasmidici e virali, PCR, elettroforesi su gel, 

finger print, concetto di sequenziazione. 
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  Esempi di applicazione delle biotecnolie in agricoltura ed allevamento, in campo biomedico, nel 

biorisanamento. 

 

IL SISTEMA ATMOSFERA– METEOROLOGIA – ELEMENTI DI CLIMATOLOGIA  

 

 Definizione di atmosfera. Composizione chimica dell’atmosfera. L’atmosfera primitiva. 

 La struttura dell’atmosfera. Andamento della temperatura nelle varie zone. Sfere e pause. Moti 

convettivi. 

 Il bilancio termico globale dell’atmosfera. La temperatura dell’aria e sua misura, isoterme.  

 Pressione atmosferica e sua misura, isobare, aree cicloniche ed anticicloniche. I venti: brezze, 

fenomeni su media scala, venti planetari costanti, circolazione in quota. 

 Umidità assoluta, valore di saturazione, umidità relativa, nuvole,  precipitazioni, loro misura, isoiete. 

  Cicloni tropicali, perturbazioni extratropicali e loro evoluzione. 

  Definizione di clima, elementi del clima e fattori che li influenzano. Generalità sulla classificazione di 

Kőppen. Biomi. Climatogrammi.  

 Influenza del clima sui processi erosivi.  

 I Cambiamenti Climatici in atto: cause e conseguenze.  

 

IL SISTEMA TERRA - LA STRUTTURA INTERNA – DINAMICA ENDOGENA- TETTONICA DELLE PLACCHE  

 

 Metodi per lo studio della struttura interna della terra.  

 Le superfici di discontinuità (Mohorovich, Gutemberg e Lehman).  

 Caratteristiche chimico-fisiche di nucleo, mantello, crosta oceanica e continentale.  

 L’energia interna della terra ed il flusso di calore. La temperatura interna della terra e la geoterma.  

 Il campo magnetico terrestre. La teoria della geodinamo ad autoeccitazione. Fenomeni di 

paleomagnetismo (migrazione apparente del polo nord magnetico, fasce di magnetizzazione normale 

ed inversa sui fondali oceanici). La declinazione magnetica.  

 I bacini oceanici e le principali configurazioni. I continenti. 

  Teoria della deriva dei continenti di Wegener.  

  Il principio di isostasia 

 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess (1957). 

  La teoria della tettonica delle placche: I moti convettivi nel mantello fluido. Zolle litosferiche 

oceaniche, continentali e miste.  

 Margini divergenti, dorsali oceaniche e costruzione di nuova crosta oceanica. 

  Margini convergenti, subduzione, orogenesi, vulcanesimo e sismicità. 

  Margini trascorrenti e sismicità.  

 Punti caldi e vulcanesimo da punto caldo.  

 I fenomeni vulcanici: cause e conseguenze del vulcanesimo esplosivo ed effusivo, tipi di edifici 

vulcanici. Fenomeni di vulcanesimo secondario. Distribuzione dei vulcani. Il rischio vulcanico. 

 I fenomeni sismici: definizione, teoria del rimbalzo elastico, ciclo sismico. Onde sismiche P, S, 

superficiali e loro registrazione mediante sismografi. I sismogrammi ed il loro studio localizzazione 

dell’epicentro e determinazione della magnitudo. Distribuzione dei terremoti. Il rischio sismico. 
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 LE RISORSE GLOBALI  

 Genesi dei combustibili fossili. 

  L’impatto ambientale dei combustibili fossili.  

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI  

Tarbuck, Lutgrns, Tasa – Terra dinamica – EdPearson 

 

Sadava ed altri – Il Carbonio,gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie - Dal 

Carbonio agli OGM PLUS, Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Ed. Zanichelli  

 

 

 

 

Gli Alunni       L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

PROF. SSA Balistreri Melania 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

UD1.Progettazione della base di dati 

1. Introduzione ai database 

 Analisi e progettazione concettuale 

 Modellizzazione dei dati: 

o Modello gerarchico 

o Modello reticolare 

o Modello relazionale 

o Modello Object Oriented 

2. Il modello E-R 

 Entità forti ed Entità deboli 

 Istanze e attributi 

 Relazioni e cardinalità 

 Regole di lettura 

3. Chiavi e Attributi 

 Chiavi  primarie 

 Chiavi esterne  

 Chiavi composte 

 Mettere in relazione gli attributi con le entità 

4. Il progetto di un database 

 Oggetti di un database: entità, attributi, relazioni 

 Individuare le entità 

 Definire gli attributi 

 Individuare le relazioni 
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UD2.Ambienti software per i database 

1. Ambiente Xampp 

 Installazione del software Xampp 

 La creazione di un database 

 La creazione delle tabelle 

 La creazione degli attributi e i tipi di dati 

2. Il linguaggio SQL 

 Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

 Identificatori e tipi di dati 

 I comandi per la manipolazione dei dati 

 Il comando SELECT 

 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL: il join tra tabelle 

 Il comando UPDATE 

 Il comando INSERT  

 Il comando DELETE 
 

 

UD3. Le reti di computer e i servizi 

1. La comunicazione attraverso la rete 

 La comunicazione con le nuove tecnologie 

 I principi di comunicazione tra dispositivi 

 L’efficienza di un canale trasmissivo 

 I componenti hardware della rete 

2. I protocolli della rete 

 I protocolli di comunicazione 

 Il modello OSI 

 La suite di protocolli TCP/IP 

 Modello Client/Server 

 Il protocollo per il trasferimento dei file  

 Il protocollo per la navigazione WEB 
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 Il protocollo per la gestione della posta elettronica 

3. La sicurezza in rete 

 La sicurezza delle comunicazioni  

 Introduzione alla crittografia 

 Crittografia per sostituzione 

 Il concetto di chiave 

 I sistemi crittografici 

 Sistemi a chiave pubblica/privata 

 

 

Gli Alunni         L’insegnante 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI Disegno e Storia dell’Arte 

PROF. SSA  Francesca Zoppi 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 
 

 
 
Libri di testo:  

1. Storia dell’Arte: ARTEVIVA 3 / Dal Neoclassicismo Ai Nostri Giorni, AA.VV., 
Giunti Scuola, prezzo 33,70; ISBN 9788809763449. 

 
CONTENUTI  

Metodi di rappresentazione: 
Disegno:  

   Ripasso delle rappresentazioni grafiche con l’uso della prospettiva. 
 Ripasso delle proiezioni ortogonali quotate e assonometrie isometrica e 

cavaliera a 45°.  
 Ripasso Prospettiva centrale e a due punti di fuga di solidi semplici. 
 Realizzazione di semplici proposte progettuali. 

Storia dell’arte: 
Approfondimenti: L’Impressionismo (1860-1880). 

Caratteri generali,  Eduard Manet (La colazione sull’erba, Olympia, Il 
Balcone), Claude Monet (Impressione. Levar del sole, Cattedrale di 
Rouen, Donna con Ombrello, Ninfee), Auguste Renoir (Bal au Moulin de la 
Galette, Colazione dei canottieri) Edgar Degas (L’étoile, Ballerina dal 
fotografo). 
Williams Morris (1834 -1896), Arts and Crafts, Morris & Co.  
Il Novecento: Caratteri generali, Le grandi potenze Europee, La città 
industriale, Le Esposizioni Universali. 
Dalle ricerche post – impressioniste alle principali linee di sviluppo dell’arte 
e dell’architettura contemporanea: 
L’Art Nouveau (fine ‘800 e primi ‘900):  
Art Nouveau, Francia: 
Henry Van De Velde (1863- 1957) (Negozio parigino “Art Nouveau”, casa 
Bloemenwerf, sobborghi di Bruxelles); Victor Horta (1861- 1943), Belgio, 
(Bruxelles: Casa Tassel e la Casa del Popolo); Hector Guimard (1867-
1942), Parigi, Francia (141 Stazioni Metrò);  
Secessionismo,  Austria: 
Otto Wagner (1841-1918), (Vienna: Stazione di Karlsplatz); Gustav Klimt 
(1862-1918), Austria (Vienna: Giuditta I, Giuditta II,  Il Bacio, L’Abbraccio, 
Le tre età)  
Il Modernismo in Spagna:  
Antoni Gaudì (1853-1926) (Barcellona: Casa Milà, Casa Battlò, Park 
Guell, Palazzo Guell, Casa Calvet, Sagrada Familia); 
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 il Liberty in Italia:  
Giuseppe Sommaruga (1867-1917) ( Milano: Palazzo Castiglioni), Luigi 
Coppedè (1866- 1927) (Roma: Quartiere Coppedè);  
 

I precursori dell’Espressionismo:  
                     Edvard Munch, (1863-1944), Norvegia (Oslo: Sera a Karl Johan, l’Urlo, 

Madonna);  
James Ensor, (1860-1949) (Belgio, Ostenda, L’entrata di Cristo a 
Bruxelles). 

Le Avanguardie Artistiche del ‘900:  
                      L’espressionismo: i Fauves, Henry Matisse, (1869 – 1954), ( Francia: La 

tavola imbandita, la Gioia di vivere, La Danza); Die Bruke, Dresda 1905,  
Kirchner , Heckel e Nolde. 

                                Il Cubismo (1907-1914), Pablo  Picasso, (1881-1973), ( Parigi, Les 
Demoiselles d'Avignon, Guernica) 
 Il Futurismo, Italia, 1909, U. Boccioni (1882-1916)( Forme uniche nella 
continuità nello spazio), G. Balla (1871-1958); Antonio Sant’Elia,(1888-
1916): L’architettura Futurista; 
L’Astrattismo 1910, V. Kandisnskij, Russia-Francia (1866-1944);  
Il Dadaismo, 1916, Zurigo, M. Duchamp (1887-1968) (Ready Mades); F. 
Picabia, (1879-1953), (Macchine inutili); Man Ray (1890-1976), (Parigi: 
rayogrammes, solarizzazioni) 
 Il Surrealismo: Andrè Breton,  (1896-1966), Renè Magritte(1898- 
1967)(Bruxelles, Colgonda, Gli Amanti, Il Figlio dell’uomo) e Salvador Dalì 
(1904- 1989) (Spagna, La Persistenza della Memoria). 

L’Architettura del novecento: 
                     Neoplasticismo, De Stijl: Olanda, (1917- 1932). 
                     L’Architettura Moderna, (1920 – 1930): W. Gropius, il Bauhaus, Mies van 

de Rohe, Le Corbusier e   F.L.Wright.  
L’Architettura e l’arte contemporanea:  

Visita culturale al MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, 
Roma. 
 

 METODOLOGIA 

Lezioni frontali, presentazioni multimediali, interventi guidati e sollecitati, insegnamento 
individualizzato, didattica laboratoriale, esercitazioni in classe, esercitazioni a casa, 
cooperative learning. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Per la storia dell’arte si è utilizzata  la proiezione di immagini, di power point e filmati.  
Per il Disegno sono stati utilizzati gli  strumenti classici del disegno. 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

Lo studio delle Avanguardie Artistiche del Novecento ha dato modo di approfondire, nei 
contenuti, la Storia dell’Arte. 
Sono state realizzati degli approfondimenti multidisciplinari su differenti tematiche. 
Il disegno è stato  utilizzato come strumento di rappresentazione esatta di figure e solidi 
geometrici, al fine di sostenere  quanto svolto in geometria nel programma di 
matematica. 

VERIFICA : tipologia e numero delle prove per trimestre 

Tenendo conto della specificità della materia, in parte grafica e in parte teorica, 
l’apprendimento dei contenuti è stato  verificato attraverso: disegni e interrogazioni.  

VALUTAZIONE: requisiti minimi per la sufficienza, criteri di valutazione 

Nella valutazione sono state  considerate: 
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La valutazione FORMATIVA: 
comprensione dell’argomento trattato, impegno, rispetto di un adeguato linguaggio orale 
e grafico, puntualità. 
La valutazione SOMMATIVA:  
al termine di ogni unità di apprendimento, il voto è scaturito dal giudizio complessivo 
delle esercitazioni, delle interrogazioni e dei  risultati raggiunti rispetto ai livelli di 
partenza. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO,  
PROPOSTE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Dopo lo svolgimento di ciascuna Unità di apprendimento sono state organizzate attività 
di recupero e approfondimento. 
Il recupero in itinere è stato effettuato  attraverso interrogazioni, esercitazioni svolte e 
relative correzioni degli elaborati.  
Nel corso dell’anno scolastico è stata effettuata la visita guidata al Museo nazionali 
delle Arti del XXI secolo – MAXXI. 
 

 
 
 
Gli alunni                                      L’insegnante  
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 

PROF. STEFANO FURIA 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

 

 

Potenziamento Fisiologico, 

 

Miglioramento della: 

RESISTENZA: Corsa di durata continua, con progressivo aumento di intensità; fartlek; circuit-training di 

durata; saltelli con la corda.  

ELASTICITA’ MUSCOLARE: Esercizi di mobilizzazione articolare attiva; esercizi di mobilizzazione articolare 

passiva; esercizi di stretching. 

FORZA: Esercizi con la palla medica e/o esercizi sotto carico leggero;  

 

Rielaborazione Schemi Motori 

 

AFFINAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI SCHEMI ACQUISITI PRECEDENTEMENTE:  Esercizi con piccoli e 

grandi attrezzi ( palle, palline, coni, cerchi), basati sul rapporto corpo/ambiente/spazio. 

 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e senso civico: 

 

ACQUISIZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI MEZZI E RISPETTO DELLE REGOLE:  Organizzazione di 

giochi sportivi e funzioni di arbitraggio. 
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Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 

COIVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI AD UN’ACQUISIZIONE DI ABITUDINI DI VITA; LO SPORT COME MEZZO 

PER LA TUTELA DELLA SALUTE, COME ESPRESSIONE DELLA PERSONALITA’ E COME STRUMENTO DI 

SOCIALIZZAZIONE:  Attività sportive di squadra ed individuali; pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio 

a 5, tennis tavolo e pallavvelenata. 

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione infortuni 

 

 

 

Gli Alunni         L’insegnante   
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019  

PROGRAMMA DI IRC 

PROF. SSA  Caterini Tontini 

CLASSE 5° A Liceo delle Scienze Applicate 

 

 

 

- LA MORTE DI DIO 

Filosofia e religione: due ambiti di ricerca ben distinti 

Agnosticismo - Ateismo – Sacro 

L'ateismo scientifico: Ludwing Feurbach 

Fridrich Nietzsche 

Karl Marx 

Sigmund Freud  

 

 LA CHIESA E IL MONDO MODERNO 

La situazione sociale e le nuove ideologie  

La funzione assistenziale della Chiesa  

L'azione sociale di Leone XIII: l'Enclica Rerum Novarum 

 

 LA CHIESA E I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO 

La SHOA: il grande genocidio  

Le forme della testimonianza cristiana  

 

 IL CONCILIO VATICANO II 

I documenti finali del Concilio Vaticano II  

La Chiesa e la Teologia della liberazione di Leonardo Boff 

 

 LA PERSONA UMANA TRA LIBERTA' E VALORI 

La libertà responsabile  

Il concetto cristiano di libertà 

La coscienza morale  

Le virtù per realizzare la propria libertà: virtù teologali, virtù cardinali  

 

 UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIAN 

La posizione della Chiesa difronte ai problemi sociali: Encicliche Populorum Progressio di Paolo 

VI; Sollecitudo Rei Socialis di Giovanni Paolo II; Laborem Exercem di Giovanni Paolo II 

 

 UNA SCIENZA PER L'UOMO 

La bioetica: tra sacralità e scienza  

La sessualità umana; La genetica umana; La fase terminale della vita  

 

 

 

Gli alunni          La Docente 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
Simulazioni e Griglie 

Prima e seconda prova 
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Per quanto riguarda le simulazioni della Prima e della Seconda prova, si rimanda alle simulazioni 

pubblicate sul sito dello stesso poiché gli studenti hanno affrontato soltanto quelle proposte dal 

MIUR. 

 

 

o I Simulazione Prima Prova: svolta regolarmente il 19 febbraio 2019; 

o II Simulazione prima Prova: svolta regolarmente il 26 marzo 2019; 

o I Simulazione Seconda Prova: svolta regolarmente il 28 febbraio 2019; 

o II Simulazione Seconda Prova: svolta regolarmente il 2 aprile 2019. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE PRIMA PROVA – valida per tutte e 3 le 
tipologie di prova (Max 60 Punti) 

 
Studente________________________________       Classe _______                  

Data___________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Voto 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 
Coesione e coerenza 
testuale (20 punti) 
 
 

L 1 
 
 

L 2 
 
 

L 3 
 
 

L 4 

Testo molto ben organizzato e coeso in 
tutte le parti con elementi di originalità 
nella pianificazione. 
 

Testo nel complesso coeso sebbene la 
pianificazione risulti elementare 

 
Testo abbastanza coeso ma con presenza 
di ripetizioni inutili/ punti di ambiguità o 
sezioni poco pertinenti. 
 
Pressoché totale assenza di pianificazione 
e coesione 

20 - 16 
 
 

15 – 11 

 
10 – 6 

 
 

5 - 1 

 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(10 punti) 

L1 
Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di 
errori – imprecisioni gravi 

10 - 9  

L2 
Utilizzo corretto del lessico ma senza 
particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 

8 -6  

L3 
Lessico in buona parte corretto ma 
elementare / presenza di errori 

5 - 3  

L4 
Utilizzo del lessico non appropriato; presenza 
di colloquialismi / errori gravi 

2 - 1  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(punti 10) 

L1 Assenza di errori; corretto uso punteggiatura 10 - 9  

L2 
Assenza di errori ortografici gravi, sintassi nel 
complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8 - 6  

L3 
Errori gravi; sintassi poco curata; uso della 
punteggiatura non sempre corretto 

5 - 3  

L4 
Numerosi errori ortografici vari; sintassi 
disarticolata in tutto o parte del testo; uso 
scorretto della punteggiatura 

2 - 1  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali (punti 20) 

L1 
Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; 
capacità di esprimere giudizi motivati 

20 - 16  

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; 
riferimenti abbastanza precisi e presenza di 
valutazioni di tipo personale 

15 - 11  

L3  
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; 
valutazioni personali anche se di tipo 
elementare 

10 - 6  
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L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; 
assenza di giudizi personali/presenza di giudizi 
non motivati e/o abbondanza di luoghi 
comuni 

5 - 1  

TOTALE   

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA (40 PUNTI) 
 

TIPOLOGIA   A 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Voto 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
(punti 6) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 6 - 5  

L2 Parziale rispetto dei vincoli posti della 
consegna 

4 - 3  

L3 Mancato rispetto delle consegne 2 - 1  

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici ( punti 12 ) 

L1 
Comprensione del testo complessivo nella sua 
articolazione 

12 - 10  

L2 
Comprensione del senso complessivo ma 
indicazioni degli snodi tematici e stilistici poco 
precisa 

9 - 7  

L3 
Comprensione del senso complessivo senza 
indicazioni degli snodi tematici e stilistici  

6 - 4  

L4 
Comprensione scarsa o nulla del senso 
complessivo 

3 - 1  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(punti 12) 

L1 Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 12 - 10  

L2 
Analisi puntuale ma incompleta/analisi 
completa ma con delle imprecisioni-errori 

9 - 7  

L3 Analisi parziale e/o molto imprecisa 6 - 4  

L4 
Analisi appena accennata e/o presenza di 
numerosi errori 

3 - 1  

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo (punti 10) 

L1 Interpretazione corretta e articolata 10 - 9  

L2 
Interpretazione sostanzialmente corretta ma 
poco articolata 

8 - 6  

L3 
Interpretazione nel complesso corretta ma 
con presenza di fraintendimenti/mancata 
individuazione di elementi chiave 

5 - 3  

L4 
Interpretazione del tutto scorretta7assenza di 
interpretazione 

2 - 1  

TOTALE   
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TIPOLOGIA   B 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Voto 

 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto (punti 20) 

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20 - 16  

L2 
Individuazione sostanzialmente corretta, ma 
poco precisa o incompleta 

15 - 11  

L3 
Individuazione della tesi senza riferimento alle 
argomentazioni o con riferimenti caotici ed 
imprecisi 

10 - 6  

L4 
Mancata individuazione della tesi; presenza di 
fraintendimenti anche gravi 

5 - 1  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 
(punti 10) 

L1 
Ragionamento fluido, articolato con efficacia 
e chiarezza 

10 - 9  

L2 
Ragionamento ben articolato ma con alcune 
imprecisioni7ripetizioni/lievi incoerenze; uso 
abbastanza corretto dei connettivi 

8 - 6  

L3 
Ragionamento poco articolato/elementare; 
uso impreciso dei connettivi 

5 - 3  

L4 
Incapacità di sostenere un ragionamento 
coerente; uso scorretto/mancato uso dei 
connettivi 

2 - 1  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
(punti 10) 

L1 Riferimenti culturali precisi e pertinenti 10 - 9  

L2 
Riferimenti culturali non sempre del tutto 
pertinenti 

8 - 6  

L3 
Pochissimi riferimenti 
culturali/eccessivamente generici 

5 - 3  

L4 
Assenza totale di riferimenti 
culturali/presenza di riferimenti 
assolutamente incongruenti 

2 - 1  

TOTALE   
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TIPOLOGIA   C 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Voto 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
(punti 20) 

L1 
Totale rispetto della traccia; coerente 
formulazione del titolo e paragrafazione 
convincente 

20 - 16  

L2 
Rispetto della traccia non pienamente 
soddisfacente e/o formulazione del titolo e 
paragrafazione poco convincente 

15 - 11  

L3 
Parziale rispetto della traccia e/o mancata-
errata indicazione del titolo e della 
paragrafazione 

10 - 6  

L4 
Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del 
titolo e/o della paragrafazione del tutto 
incoerente 

5 - 1  

Sviluppo lineare ed 
ordinato 
dell’esposizione 
(punti 10) 

L1 
Esposizione chiara e lineare; esposizione poco 
lineare ma molto chiara, convincente ed 
efficace 

10 - 9  

L2 
Esposizione sufficientemente chiara ma con 
presenza di sezioni non ben raccordate fra 
loro 

8 - 6  

L3 
Esposizione nel complesso comprensibile ma 
poco lineare ed ordinata 

5 - 3  

L4 
Esposizione pressoché incomprensibile per 
l’assenza totale di ordine e di linearità 

2 - 1  

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(punti 10) 

L1 
Presenza di numerosi riferimenti culturali 
corretti e ben articolati 

10 - 9  

L2 
Presenza di riferimenti culturali ma poco 
articolati; presenza di riferimenti non del 
tutto pertinenti 

8 - 6  

L3 
Scarsa presenza di riferimenti culturali e/o 
presenza di riferimenti culturali non pertinenti 

5 - 3  

L4 
Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di 
riferimenti assolutamente incoerenti 

2 - 1  

TOTALE   

 
 

PUNTEGGIO GRIGLIA GENERALE / 60 

PUNTEGGIO TIPOLOGIA / 40 

TOTALE / 100 
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– ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE _________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA e FISICA 

 

Candidato/a _________________________________________________________ Classe __5___ 

 

Viene assegnato un punteggio grezzo massimo pari a 80 per il problema e a 20 per ciascun quesito. 

 

  Problema Quesiti n.   

INDICATORI (*) punti n.            

Analizzare 

 

 

         CORRISPONDENZA 

1          153-160 20 

2          144-152 19 

3          134-143 18 

4          124-133 17 

5          115-123 16 

Sviluppare il 

processo  

risolutivo 

 

 

         106-114 15 

1          97-105 14 

2          88-96 13 

3          80-87 12 

4          73-79 11 

5          66-72 10 

6          59-65 9 

Interpretare,  

rappresentare,  

elaborare i dati 

 

 

         52-58 8 

1          45-51 7 

2          38-44 6 

3          31-37 5 

4          24-30 4 

5          16-23 3 

Argomentare 

 

 

         9-15 2 

1          ≤ 8 1 

2            

3            

4            

Pesi punti Problema e Quesiti 4 1 1 1 1   

 

Subtotali 

      

 

VALUTAZIONE 

PROVA: 
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N.B.: Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi con sfondo in colore. 

I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 

Il presidente della Commissione: …………………………………………… 

 

I Commissari 

……………………………………………..  

 ……………………………………

……..   

 ……………………………………

……. 

……………………………………………..  

 ……………………………………

……..   

 ……………………………………

……. 

INDICATORI 

(*) DESCRITTORI Punti 

Analizzare  

 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuando gli 

aspetti 

significativi del 

fenomeno e 

formulando le 

ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli, 

analogie o leggi.  

  

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica 

proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione 

problematica nel pertinente quadro concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui 

individua alcun aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente quadro 

concettuale.  

2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo ad applicare 

pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative corrette,  facendo riferimento alle necessarie leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello 

interpretativo. 

5 

Sviluppare il 

processo 

risolutivo  

 

Formalizzare 

situazioni 

problematiche e 

applicare i 

concetti e i 

metodi 

matematici e gli 

strumenti 

disciplinari 

rilevanti per la 

loro risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli 

necessari. 

  

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. 

Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a 

risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 

1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo 

impreciso o incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati corretti. 
2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso 

impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il 

formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non sempre 

pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati globalmente 

accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente 

il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. 

Individua con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica con 

padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati  

 

Interpretare o 

elaborare i dati 

proposti o 

  

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e 

frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in 

modo coerente i codici grafico-simbolici necessari. 

1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da 

imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione. 

Utilizza in modo non pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici necessari. 

2 
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ricavati, anche 

di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al 

modello scelto. 

Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i 

necessari codici 

grafico-

simbolici. 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione 

accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di 

modellizzazione. Mostra una sufficiente padronanza dei codici grafico-simbolici necessari. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel 

complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di 

saper padroneggiare ed applicare correttamente i codici grafico-simbolici necessari. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e 

precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper 

padroneggiare ed applicare con sicurezza, correttezza ed eventuale originalità i codici 

grafico-simbolici necessari. 

5 

Argomentare 

 

Descrivere il 

processo 

risolutivo 

adottato, la 

strategia 

risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali. 

Comunicare i 

risultati ottenuti 

valutandone la 

coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta e 

utilizzando i 

linguaggi 

specifici 

disciplinari. 

  

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 

molto impreciso. 

1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva 

o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se 

non sempre rigoroso. 

2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura 

risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel 

complesso corretti e pertinenti.  

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 

adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 

linguaggio disciplinare. 

4 

 Il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore.  

 

(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione previsti dal D.M. 769 del 

26/11/2018 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  QUINTA  A  LSA 

 
 

Docente Materia di insegnamento Firma 

Fedrizzi Anna Maria Lingua e letteratura italiana  

Fedrizzi Anna Maria Storia  

Burrini Ilenya Filosofia  

Giardiello Paola Matematica  

Giordano Francesco Fisica  

 Razza Fabiola 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

 

Annarumi Anna Maria Scienze Naturali  

Zoppi Francesca Disegno e Storia dell’Arte  

Balistreri Melania Informatica  

Furia Stefano Scienze Motorie  

Tontini Caterina Religione  

 
 
 
 

Nettuno, 14 maggio 2019 

 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         

              Prof. Carlo Eufemi 
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