
























Materia DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO anno scolastico 2024/25 
CLASSE 3 B 
STORIA DELL’ARTE  
  
STORIA DELL’ARTE 
GIOTTO

biografia/ caratteristiche peculiari e rivoluzionarie della sua pittura

Crocifisso di Santa Maria Novella

Ciclo musivo di Assisi: caratteristiche generali/ Dono del mantello

Cappella Scrovegni: caratteristiche generali Compianto su Cristo morto/ Bacio di Giuda/ Strage degli 
Innocenti


RINASCIMENTO 
Contesto storico/ politico/ sociale 

BRUNELLESCHI

biografia/ La prospettiva scientifica/ Spedale degli Innocenti/ Cupola Santa Maria del Fiore

DONATELLO

San Giorgio/ Cantoria/ David/ Maddalena penitente

MASACCIO

biografia/ Cappella Brancacci: confronto tra Masolino Peccato originale e Cacciata di Adamo ed Eva dal 
paradiso terrestre/ Il tributo/ La Trinità 

LEON BATTISTA ALBERTI

biografia/ trattati teorici/ Facciata della chiesa di Santa Maria Novella/Tempio Malatestiano

PIERO DELLA FRANCESCA

biografia/ Battesimo di Cristo/ Flagellazione

BOTTICELLI

biografia/ Primavera/ Nascita di Venere 

ANDREA MANTEGNA

biografia/ Camera degli Sposi/ Cristo morto

ANDREA BRAMANTE

Santa Maria presso San Satiro/ Progetto di San Pietro


DISEGNO 
Sezione di gruppi di solidi con ricerca della vera grandezza/Assonometria isometrica






Presa visione e confermato dai rappresentanti   



Classe: 3 B (liceo scientifico – ordinario)

Materia: Fisica

Docente: Vanni Ghimenti

A.s.: 2024-25

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Manuali in uso: 

Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu, 3a edizione, vol. 1 Meccanica e Termodinamica, di 

Amaldi U., Zanichelli (2020), ISBN 9788808938060.

0.  Ripasso degli argomenti del biennio

Ripasso dei principali concetti di fisica del biennio. Indicazioni su come svolgere un problema di 

fisica. Grandezze fisiche. Grandezze fondamentali e derivate. Definizione operativa di una 

grandezza fisica. Multipli e sottomultipli delle unità fondamentali. Il Sistema Internazionale. 

Notazione scientifica e ordine di grandezza. Cifre significative per una misura. Modelli e 

modellizzazione in fisica. Il punto materiale. Il corpo rigido. Limiti di applicabilità dei modelli.

1.  Principi della dinamica 

Introduzione alla dinamica. La meccanica. La relazione tra cinematica e dinamica. La fisica 

aristotelica e il suo superamento. I risultati di Galilei. Primo principio della dinamica (principio 

d'inerzia), verifica sperimentale e conseguenze. Massa come inerzia. Sistemi di riferimento inerziali

e non inerziali. La Terra è un riferimento approssimativamente inerziale. Relazioni sperimentali tra 

forza, velocità e accelerazione. Secondo principio della dinamica, sua formulazione e conseguenze. 

La definizione del newton. La massa inerziale. Applicazioni della seconda legge della dinamica: 

forza peso, piano inclinato, attrito radente statico e dinamico etc. Natura e proprietà della forza 

centripeta. Terzo principio della dinamica, verifica sperimentale e applicazioni. Locomozione e 

terzo principio. Applicazioni dei tre principi a situazioni fisiche reali. Il diagramma di corpo libero. 

Esperienza dimostrativa in laboratorio: uso della rotaia a cuscino d'aria per la verifica del primo e 

secondo principio della dinamica. 

Manuale, capitolo 2, paragrafi da 1 a 2; materiali forniti dal docente su Classroom.
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2. Lavoro, energia, potenza. Conservazione dell'energia meccanica

Introduzione al concetto di lavoro di una forza. Lavoro di una forza costante e sua unità di misura. 

Proprietà della grandezza lavoro. Definizioni alternative di lavoro di una forza costante. Prodotto 

scalare di due vettori. Lavoro come prodotto scalare. Lavoro di una forza non costante. Lavoro della

forza peso. Lavoro delle forze elastiche. Potenza, potenza media e istantanea, e sua unità di misura. 

Il caso della potenza di una forza costante. Introduzione al concetto di energia. Energia e lavoro. 

Energia cinetica e ricavo della relativa formula. Teorema dell'energia cinetica (con dim.). 

Applicazione del teorema. Lavoro di una forza lungo un cammino. Forze conservative e forze 

dissipative. Definizioni di forza conservativa e loro equivalenza (con dim.). Il concetto di energia 

potenziale. Lavoro di una forza conservativa e differenza di energia potenziale. Definizione 

generale di energia potenziale e suo significato. Energia potenziale di posizione. Energia potenziale 

elastica. Trasformazioni di energia. Energia meccanica. Teorema di conservazione dell'energia 

meccanica (con dim.). Bilancio energetico e applicazioni del teorema di conservazione dell'energia 

meccanica. Lavoro delle forze non conservative e teorema lavoro-energia meccanica (con dim.). 

Problemi di conservazione o non conservazione dell'energia meccanica. Conservazione dell'energia 

totale di un sistema energeticamente isolato. 

Manuale, capitolo 4; materiali forniti dal docente su Classroom.

3. Moti relativi e sistemi di riferimento

Moti relativi. Sistemi di riferimento. Riferimenti assoluti e relativi. Moto di trascinamento. 

Trasformazioni di Galilei di posizione, velocità e accelerazione. Invarianza dell'accelerazione e del 

tempo. Sistemi inerziali e non inerziali. Principio di relatività galileiana e suo significato. La Terra 

come riferimento inerziale. Effetti di non inerzialità. Forze apparenti e loro proprietà. Forze 

apparenti nei riferimenti accelerati: il caso del riferimento in moto uniformemente accelerato; il 

caso del riferimento in moto circolare uniforme. Forza centripeta e forza centrifuga. “Assenza di 

peso” e “peso apparente”. Problemi di dinamica risolti in riferimenti inerziali/non inerziali. 

Manuale, capitolo 2, par. da 3 a 4; capitolo 3, par. 3; materiali forniti dal docente su Classroom.

4. Leggi di conservazione per i sistemi di N punti materiali

Quantità di moto, impulso di una forza costante. Impulso di una forza variabile e concetto di forza 

media. Secondo principio della dinamica e quantità di moto. Teorema dell'impulso (con dim.). 

Applicazioni: l'airbag. Grafici forza-tempo. Conservazione della quantità di moto. Forze interne e 

forze esterne per un sistema di punti materiali. Sistema dinamicamente isolato. Dinamica dei 

sistemi di N punti materiali. Il concetto di centro di massa. Centro di massa di un sistema di punti 

materiali/corpi estesi. Coordinate del centro di massa. Posizione, velocità, accelerazione del centro 

di massa. Quantità di moto e centro di massa. Secondo principio della dinamica per un sistema di N 

punti materiali. Sistemi dinamicamente isolati e moto del centro di massa. Urti: classificazione e 

leggi di conservazione. Problema generale dell'urto. Urti in una dimensione (caso generale e casi 

particolari). Urti in due dimensioni (caso generale e casi particolari). 

Manuale, capitolo 5; materiali forniti dal docente su Classroom.
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FILOSOFIA 
prof. Orazio Trinchera 

 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

III B liceo scientifico 
 anno scolastico 2024/25 

 
 

MODULI DIDATTICI CONTENUTI 

I. introduzione 
alla filosofia 
(settembre-ottobre) 

Unità 1 
Il significato problematico della parola ‘filosofia’ e dei concetti ad essa connessi di ‘amare’ (‘philéin’), 
‘sapienza’ (‘sophía’), ‘verità’ (‘alétheia’), ‘opinione’ (‘dóxa’) 

Unità 2 

il concetto di ‘ragione’ (‘lógos’) e il suo uso nelle ricerche filosofiche: la specificità della filosofia rispetto 
alla tradizione mitico-religiosa e alle ricerche scientifiche antiche del Medio Oriente  

*approfondimento sull’argomentazione: il ragionamento (dimostrativo/argomentativo), le inferenze 
(deduttive, induttive, abduttive) 

Unità 3 
le origini della filosofia: le poleis delle colonie greche del VI a.C.: i ‘presocratici’ e la ricerca del principio 
(arché). Cenni sui principali presocratici (Talete di Mileto, Anassimandro di Mileto, Anassimene di Mileto, 
Eraclito di Efeso, Parmenide di Elea, Pitagora di Samo, Democrito di Abdera) 

Unità 4 

il contesto in cui si è sviluppata compiutamente la ricerca filosofica: Atene nel V secolo a.C. (la 
democrazia, lo sviluppo economico e culturale, la crisi dopo la sconfitta alla guerra del Peloponneso), il 
successo dei sofisti (con particolare attenzione a Protagora di Abdera e Gorgia di Lentini) 

*approfondimento sull’argomentazione: le principali fallacie (rilevanza, presunzione, generalizzazione, 
deducibilità) 

II. Socrate: il 
valore della 
ricerca 
attraverso il 
dialogo 
(novembre-dicembre) 

Unità 1 introduzione alla figura di Socrate: importanza, vicende biografiche (con particolare attenzione al 
processo, come risulta dall’Apologia di Socrate di Platone), la ‘questione socratica’ 

Unità 2 il ‘dialogo socratico’: i limiti della scrittura, l’’ironia’, la ‘maieutica’ 

Unità 3 

le tematiche principali della ricerca socratica: la ricerca della verità, la giustizia (come risulta dal Critone 
di Platone), la virtù (come risulta dal Protagora di Platone) 

*approfondimento sull’argomentazione: le regole del confronto argomentativo  

III. Platone: la 
centralità del 
mondo 
intelligibile delle 
Idee 
(gennaio-febbraio) 

Unità 1 introduzione alla figura di Platone: importanza, vicende biografiche, la ‘politica filosofica’ 

Unità 2 
la teoria delle Idee: il mito della caverna, la contrapposizione tra mondo sensibile e mondo intelligibile,la 
natura delle Idee, l’Iperuranio 

Unità 3 
la teoria dell’anámnesi: il mito della biga alata, la sfiducia nelle possibilità conoscitive dell’esperienza 
sensibile, il ruolo dell’amore (così come risulta dal Fedro e dal Simposio); richiamo alle ricerche di 
Pitagora di Samo ed al pitagorismo 

Unità 4 la teoria dello Stato ideale (come risulta dalla Repubblica): il ruolo guida dei filosofi,la giustizia, la 
formazione dei guardiani-governanti, l’educazione e la selezione dei cittadini 

IV. Aristotele: 
l’attenzione al 
mondo sensibile 
(marzo-aprile) 

Unità 1 introduzione alla figura di Aristotele: importanza, vicende biografiche, gli scritti, la concezione della 
‘scienza’ (le scienze teoretiche, pratiche e produttive) 

Unità 2 

la ‘filosofia seconda’: i movimenti naturali, il richiamo ai ‘fisici’ presocratici, la difficoltà di conciliare 
movimento e permanenza, la teoria delle quattro cause, il finalismo della Natura, la cosmologia 
aristotelica (il geocentrismo, lo spostamento circolare degli astri, l’etere), lo studio della Terra (la teoria 
dei luoghi naturali) 

Unità 3 la ‘filosofia prima’ (come si ricava dalla Metafisica): la differenza della filosofia prima rispetto alle altre 
scienze, i principi (non-contraddizione e terzo escluso), la ‘sostanza’ (‘ousìa’) 

Unità 4 l’etica aristotelica: la felicità (‘eudaimonìa’) come bene supremo, l’importanza delle virtù (in particolare la 
saggezza e la sapienza) 



Unità 5 la Politica: i rapporti di potere tra gli esseri umani, l’importanza del rispetto della costituzione del proprio 
paese 

Unità 6 *approfondimento sull’argomentazione: la progettazione di un discorso argomentativo (struttura,  
 schemi argomentativi, antitesi e confutazione dell’antitesi) 

V. Cristianesimo 
e filosofia 
(maggio) 

Unità 1 nascita e diffusione del Cristianesimo: la predicazione di Gesù, il distacco dall’ebraismo, il ruolo di Paolo 
di Tarso, la ‘‘sistemazione’ dottrinaria del cristianesimo (l’eresia ariana, monofisita e nestoriana) 

Unità 2 il rapporto problematico tra Cristianesimo e la filosofia: la nascita e l’affermazione della ‘filosofia  (la 
patristica e la scolastica) 

Unità 3 Agostino di Ippona: inquadramento storico-biografico, la trattazione delle questioni della verità, della 
creazione e del male 
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STORIA 
prof. Orazio Trinchera 

 
 

                               
PROGRAMMA SVOLTO 

 
III B liceo scientifico - STORIA 

Anno scolastico 2024/25 
 

prof. TRINCHERA ORAZIO 
 

 

MODULI DIDATTICI CONTENUTI 

I. il Basso 
Medioevo 
(settembre-novembre) 

 

Unità 1 introduzione: la questione della periodizzazione storica, la categoria di Medioevo, l’Alto Medioevo 

Unità 2 le origini del Basso Medioevo: la rinascita dell’XI secolo, la geografia politica dell’Europa dell’XI secolo 
ed.civica: lo Stato Vaticano oggi 

Unità 3 la lotta per le investiture (le origini, il pontificato di Gregorio VII, il Concordato di Worms) 
ed.civica: il rapporto tra il potere temporale e quello spirituale 

Unità 4 le crociate (le origini, le principali crociate) 
ed.civica: il concetto di ‘guerra santa’ 

Unità 5 l’età comunale (le origini dei comuni, la borghesia, i conflitti con Federico Barbarossa e Federico II) 
ed.civica: io rapporto tra potere centrale e poteri periferici 

Unità 6 
la crisi del Trecento (la ‘peste nera’, la crisi dell’Impero e del Papato, le rivolte sociali, i cambiamenti 
conseguenti alla crisi) 
ed.civica: l’emergenza pandemica 

II. le monarchie 
nazionali  
(dicembre-gennaio) 

Unità 1 
introduzione (le caratteristiche e le origini delle monarchie nazionali, la geografia politica europea del 
Quattrocento) 
ed.civica: lo Stato nazionale 

Unità 2 la monarchia francese (il contesto altomedievale; i grandi monarchi del Duecento; la guerra dei Cent’anni; il 
regno di Luigi XI) 

Unità 3 
la monarchia inglese (il contesto alto-medievale; le origini; l’affermazione del modello 
monarchico-parlamentare; la guerra dei cent’anni, la guerra delle Due Rose) 
ed.civica: il parlamentarismo 

Unità 4 
la monarchia spagnola (il contesto altomedievale); la ‘reconquista’; l’unificazione 

Unità 5 
il policentrismo italiano (il passaggio dai comuni alle signorie e principati; lo splendore delle corti italiane; la 
fine dell’indipendenza) 
ed.civica: la questione dell’indipendenza politica 

III. il colonialismo 
(febbraio-marzo) Unità 1 

introduzione: significato di colonialismo, le origini, i grandi viaggi di esplorazione (per conto del Portogallo e 
della Spagna) 

Unità 2 i viaggi di Cristoforo Colombo: il primo viaggio (le origini, i risultati); le civiltà precolombiane; i viaggi 
successivi 

Unità 3 
gli imperi coloniali spagnolo e portoghese (caratteristiche principali; la questione delle aree di influenza); lo 
sterminio degli indios 
ed.civica: la questione del ‘diverso’ 

IV. l’età della 
Riforma e 
Controriforma 
(marzo-aprile) 

Unità 1 il luteranesimo (le origini, la dottrina luterana, la diffusione del luteranesimo, i contrasti tra i principi 
protestanti e l’imperatore Carlo V d’Asburgo) 

Unità 2 
il calvinismo (le origini, la dottrina calvinista, il legame del calvinismo al capitalismo secondo Max Weber) 



Unità 3 
l’anglicanesimo (il regno di Enrico VIII Tudor, l’Atto di Supremazia, la Chiesa anglicana) 

Unità 4 
la reazione della Chiesa cattolica alla diffusione del protestantesimo (il Concilio di Trento, la Controriforma e 
il clima repressivo, la riforma cattolica e la Compagnia di Gesù) 

Unità 5 
le guerre di religione: il contesto generale, il regno di Filippo II di Spagna, le guerre di religione in Francia (la 
strage di San Bartolomeo, l’editto di Nantes), la Guerra dei Trent’anni  
ed.civica: la questione della tolleranza religiosa  

V. l’età 
dell’assolutismo 
(maggio) 

Unità 1 introduzione: inquadramento storico, caratteristiche principali delle monarchie assolute 

Unità 2 la Francia di Luigi XIV 

Unità 3 l’assolutismo in Russia e Prussia 

Unità 4 l'assolutismo degli Stuart e le rivoluzioni inglesi 
ed.civica: la questione della limitazione e dell’equilibrio dei poteri 

Unità 5 la frammentazione politica italiana nell’età dell’assolutismo  
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