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I.S.I.S.S. - Piana di Lucca

Liceo scientifico – linguistico  "E. Majorana"  - Capannori

ANNO SCOLASTICO:      2024 / 2025

MATERIA:      SCIENZE NATURALI    (Chimica - Biologia)

CLASSE:      4ª  sez.  E – Scienze applicate

INSEGNANTE:      Luca Lunardi

Testi:  Chimica:  Valitutti – Falasca – Amadio  “Chimica: concetti e modelli”
                            Dalla struttura atomica all’elettrochimica (Seconda edizione) –  Ed. Zanichelli

            Biologia: Sadava – Hillis – Heller – Hacker   “La nuova biologia. blu” PLUS
                            Il corpo umano (Seconda edizione)  –  Ed. Zanichelli

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA

Capitolo 15 - Le proprietà delle soluzioni
Perché le sostanze si sciolgono? - Le soluzioni elettrolitiche e il pH - La concentrazione delle soluzioni - Le  
proprietà  colligative  -  La  tensione  di  vapore  delle  soluzioni:  la  legge  di  Raoult  -  L'innalzamento 
ebullioscopico e  l'abbassamento  crioscopico  -  Osmosi  e  pressione  osmotica  -  La  solubilità  -  Solubilità, 
temperatura e pressione - I colloidi sono pseudosoluzioni - Esercizi

Capitolo 16 - Le reazioni chimiche
Le equazioni di reazione - Come bilanciare le reazioni - I vari tipi di reazione - Le reazioni di sintesi - Le  
reazioni di decomposizione - Le reazioni di scambio semplice o di spostamento - Le reazioni di doppio  
scambio - I calcoli stechiometrici - Reagente limitante e reagente in eccesso - La resa di reazione - Esercizi

Capitolo 17 - L'energia si trasferisce
L'«ABC» dei trasferimenti energetici - Durante le reazioni varia l'energia chimica del sistema - Le reazioni di  
combustione - Le funzioni di stato - Il primo principio della termodinamica - Il calore di reazione e l'entalpia  
- L'entalpia di reazione - L'entropia e il secondo principio della termodinamica - L'energia libera: il motore  
delle reazioni chimiche - Esercizi

Capitolo 18 - La velocità di reazione
Che cos'è la velocità di reazione - L'equazione cinetica - Gli altri fattori che influiscono sulla velocità di  
reazione - La teoria degli urti - L'energia di attivazione - Il meccanismo di reazione - Esercizi

Capitolo 19 - L'equilibrio chimico
L'equilibrio dinamico - L'equilibrio chimico: anche i prodotti reagiscono - La costante di equilibrio - La 
costante di  equilibrio e la temperatura -  Il  quoziente di  reazione -  La termodinamica dell'equilibrio -  Il  
principio di Le Châtelier - L'equilibrio di solubilità - Esercizi

Capitolo 20 - Acidi e basi si scambiano protoni
Le teorie sugli acidi e sulle basi - La teoria di Arrhenius - La teoria di Brønsted e Lowry - La teoria di Lewis  
- La ionizzazione dell'acqua - La forza degli acidi e delle basi - Come calcolare il pH di soluzioni acide e  
basiche  -  Gli  indicatori  -  L'idrolisi:  anche  i  sali  fanno  cambiare  il  pH  -  Le  soluzioni  tampone  -  La  
neutralizzazione: una reazione tra acidi e basi - Esercizi
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PROGRAMMA SVOLTO DI BIOLOGIA

Capitolo 1 – L'architettura del corpo umano
I tessuti del corpo umano - Organi, sistemi e apparati - L'omeostasi: la regolazione dell'ambiente interno - La 
rigenerazione tissutale e le cellule staminali - I fattori che danneggiano la nostra cute

Capitolo 2 - La circolazione sanguigna
L'apparato  cardiovascolare  -  L'attività  del  cuore  -  I  vasi  sanguigni  -  Scambi  e  regolazione  del  flusso 
sanguigno - La composizione del sangue - Le principali malattie cardiovascolari - Mantenere in salute il 
nostro apparato cardiovascolare

Capitolo 3 - L'apparato respiratorio
L’organizzazione dell’apparato respiratorio - La meccanica della respirazione - Gli scambi respiratori e la  
funzione respiratoria del sangue - Mantenere in salute il nostro apparato respiratorio

Capitolo 4 -  L'apparato digerente
L'organizzazione dell'apparato digerente - Le prime fasi della digestione -La sinergia tra intestino, fegato e  
pancreas  -  Il  controllo  della  digestione  -  Le  principali  patologie  dell'apparato  digerente  -  Le  abitudini  
alimentari e l'apparato digerente

Capitolo 5 - L'apparato urinario
Come funziona l'apparato urinario - Il nefrone è l'unità funzionale del rene - I nefroni modulano la loro 
attività - Le patologie dell’apparato urinario - L'importanza dell'acqua potabile

Capitolo 6 - Il sistema linfatico e l'immunità
Il  sistema linfatico -  L’immunità innata -  L’immunità adattativa -  La risposta immunitaria umorale -  La 
risposta immunitaria cellulare - La memoria immunologica - Gli “errori” del nostro sistema immunitario

Capitolo 7 - Il sistema endocrino
L’organizzazione e le funzioni del sistema endocrino - Ipofisi e ipotalamo - Tiroide e paratiroidi - Il pancreas  
endocrino - Le ghiandole surrenali - Le gonadi, l’epifisi e il timo - La salute del sistema endocrino

Capitolo 8 - L'apparato riproduttore
Gli  apparati  riproduttori  maschile  e  femminile  -  La  gametogenesi  -  Il  funzionamento  dell'apparato 
riproduttore -  La fecondazione e  lo  sviluppo embrionale -  L’organogenesi  e  le  fasi  dello  sviluppo -  La 
contraccezione e i test di gravidanza - La riproduzione e la salute

Capitolo 9 - Il sistema nervoso
Le componenti del sistema nervoso - Gli impulsi nervosi - Le sinapsi trasmettono lo stimolo nervoso - Il  
sistema nervoso centrale (SNC) - Il sistema nervoso periferico (SNP) - La divisione autonoma del SNP - Le 
attività del cervello o telencefalo - Quando le funzioni cerebrali sono compromesse

Capitolo 10 - Gli organi di senso
I sistemi sensoriali - La percezione sensoriale - L’udito e l'equilibrio - L'organo della vista - Le disfunzioni  
dei sistemi sensoriali

Capitolo11 - Il sistema muscolo-scheletrico
Il sistema muscolare - Il sistema scheletrico - Lo sport e il sistema muscolo-scheletrico

Capitolo12 - La biologia del cancro
Che cos'è il cancro - Le cause del cancro - Dalla diagnosi alla cura - Quando il tumore ritorna - La relazione  
tra inquinamento e cancro
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Attività di laboratorio

• Osservazione di preparati istologici.
• Osservazione di modelli anatomici umani.
• Preparazione di soluzioni, diluizioni, calcolo di molarità, molalità, densità e frazione molare punto di 

ebollizione, punto di fusione e pressione osmotica. 
• Determinazione  della  molarità,  molalità  e  frazione  molare  di  una  soluzione  a  concentrazione 

incognita. 
• Curve di solubilità; cristallizzazione frazionata 
• Misurazione della conducibilità elettrica di varie sostanze sia allo stato solido che in soluzione.
• Struttura e proprietà di metalli, composti ionici e molecolari.
• Effetto Tyndall
• Aspetti energetici di reazioni endotermiche ed esotermiche.
• Reazioni chimiche (sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio scambio)
• Spettrofotometria: costruzione della retta di taratura del solfato di rame. 
• Spettrofotometria:  costruzione  del  grafico  dell'assorbanza  di  varie  soluzioni  di  permanganato  di 

potassio a diverse concentrazioni. 

ATTIVITA’ RICONDUCIBILI AL PERCORSO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito del programma di biologia sono stati affrontati anche temi di educazione alla salute:
• Meccanismi fisiologici delle dipendenze.
• Concetti  di  tolleranza,  assuefazione  e  dipendenza  legata  all'abuso  di  sostanze  psicoattive  o  a 

comportamenti disfunzionali.
• Il sonno.
• Il processo di apprendimento
• Resistenza agli antibiotici. 

                       GLI ALUNNI                                                                                    L'INSEGNANTE

                                                                                                                                      Luca Lunardi

                   

Capannori,  10/6/2025

3







Classe: 4 E (liceo scientifico – opzione scienze applicate)

Materia: Fisica

Docente: Vanni Ghimenti

A.s.: 2024-25

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Manuali in uso: 

(A) La fisica di Cutnell e Johnson, Vol. 1 Meccanica e Termodinamica, di Cutnell J. D. et alii, 

Zanichelli (2019), ISBN 978880867785.

(B) La fisica di Cutnell e Johnson, Vol. 2 Onde, Campo elettrico e magnetico, di Cutnell J. D. et alii,

Zanichelli (2019), ISBN 9788808822239.

1. Fluidodinamica

Introduzione alla fluidodinamica. Fluidi ideali e reali. Moto stazionario, non stazionario, turbolento.

Portata volumetrica (doppia definizione). Equazione di continuità per fluidi ideali e per fluidi non 

viscosi in moto stazionario (dim.). Equazione di Bernoulli (dim.). Suo significato come legge di 

conservazione per la densità di energia. Applicazioni dell'equazione di Bernoulli: effetto Venturi e 

venturimetro, legge di Torricelli, portanza dell'ala di un aereo etc. Moto di un corpo in un fluido 

viscoso. Regime lineare e regime turbolento. Dipendenza della forza di attrito viscoso dalla velocità

in regime lineare. Legge di Stokes e coefficiente di viscosità. Velocità limite in un fluido.

Manuale A, capitolo 5 (par. da 1 a 5); materiali forniti dal docente su Classroom.

2. Gravitazione

Introduzione storico-filosofica alla gravitazione. Che cosa studia la cosmologia. I modelli

cosmologici antichi (cenni): i pitagorici, Platone, Aristotele. La fisica aristotelica: i movimenti 

circolari e i movimenti rettilinei. I contributi di Eudosso, Aristotele, Ipparco e Tolomeo. Sfere 

omocentriche, sfere eccentriche, epicicli, deferenti, equanti. La sintesi: il modello aristotelico-

tolemaico. Copernico e la nascita della Rivoluzione scientifica. Il modello eliocentrico copernicano.

Moto retrogrado e spiegazione fornita da Tolomeo/Copernico. Successi e problemi del modello 

copernicano. Obiezioni al modello copernicano. I contributi di Galilei alla rivoluzione astronomica. 

Le stelle novae. I contributi di Galilei alla Rivoluzione astronomica. Il Sidereus Nuncius e le 

scoperte effettuate con il telescopio. Le "stelle medicee". Significato e impatto delle scoperte 

galileiane. Tycho Brahe e il sistema ticonico. I contributi di Keplero alla Rivoluzione astronomica. 
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Le tre leggi di Keplero e il loro significato. La velocità areolare, perielio e afelio. La costante di 

Keplero. I contributi di Newton alla Rivoluzione scientifica e il loro impatto. Il cannone e la mela. 

La legge di gravitazione universale. Applicazione della legge a Terra, Luna e Sole. Il concetto di 

"pianeta". Natura vettoriale della legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale per un 

corpo sferico omogeneo (spiegazione semiquantitativa). Accelerazione di gravità a distanza dal 

centro di un corpo celeste. L'esperimento di Cavendish per misurare la massa della Terra. La misura

di G. Massa inerziale e massa gravitazionale. Verifica sperimentale del principio di equivalenza tra 

massa inerziale e massa gravitazionale. L'intuizione della legge 1/r2. Il problema centrale della 

gravitazione. Il problema diretto: la soluzione di Newton, le ipotesi aggiuntive e il ricavo della 

legge di gravitazione universale. La deduzione della conservazione del momento angolare e delle 

leggi di Keplero dalla legge di gravitazione universale. Le orbite permesse dalla legge di 

gravitazione. La causa dell'azione gravitazionale. Azione a distanza vs campo. I problemi del 

modello di azione a distanza. Il concetto di campo di forze. Definizione di campo gravitazionale. 

Forma del campo gravitazionale di una massa sferica. Intensità del campo gravitazionale e 

accelerazione di gravità. Il campo gravitazionale alla superficie della Terra. Calcolo vettoriale con il

campo gravitazionale. Introduzione alla dinamica dei satelliti: le forze gravitazionali sono 

conservative (senza dim.); energia potenziale gravitazionale; energia potenziale di posizione come 

limite dell'energia potenziale gravitazionale a bassa quota (dim.). Proprietà della funzione energia 

potenziale gravitazionale di una massa piccola in presenza del campo gravitazionale di una massa 

grande. Dinamica dei satelliti in moto circolare. Velocità di fuga. Orbita circolare geostazionaria. 

Velocità di impatto di un asteroide. Fionda gravitazionale.

Manuale A, capitolo 4 (escluso il par. 6); materiali forniti dal docente su Classroom.

3. I gas ideali e la teoria cinetica dei gas

Introduzione alla teoria dei gas ideali. Ripasso di alcuni concetti di termologia: temperatura, calore,

grandezze macroscopiche e microscopiche, equilibrio termico, scale termometriche, agitazione 

termica, esperienza di Joule ed equivalente meccanico della caloria, equazione fondamentale della 

calorimetria, calori latenti. Modello elementare per la materia ordinaria negli stati di aggregazione 

solido, liquido, gassoso. Modello semplificato di gas: stati di equilibrio termodinamico e 

trasformazioni "lente" da uno stato di equilibrio all'altro. Equilibrio termodinamico. Piano di 

Clapeyron. Gas ideali: definizione e condizioni pratiche. Leggi sperimentali dei gas ideali. La legge 

di Boyle. L'isoterma. Leggi di Gay-Lussac per i gas ideali. Versioni della legge. Trasformazione 

isobara e suo grafico. La costante alfa. Proporzionalità diretta tra volume e temperatura. 

Derivazione sperimentale dell'equazione di stato dei gas ideali. Derivazione "teorica". La costante 

R. La costante di Boltzmann. Significato e uso dell'equazione di stato dei gas ideali. Il problema 

della misura della temperatura con la dilatazione termica. Il termometro a gas a volume costante e il

suo utilizzo. Lo zero assoluto. La teoria cinetica dei gas: ipotesi della teoria. Calcolo della pressione

esercitata da un gas nelle condizioni della teoria cinetica dei gas. L'ipotesi di equiprobabilità delle 

direzioni delle velocità. La formula di Krönig-Clausius. La velocità quadratica media nella teoria 

cinetica dei gas. Il grafico della distribuzione di probabilità per le velocità di un gas ideale secondo 

Maxwell e Boltzmann. I tre parametri statistici della distribuzione. Comportamento della 

distribuzione all'aumentare della temperatura. Energia cinetica media delle particelle di un gas. 

Relazione tra energia cinetica media e temperatura. Gradi di libertà di un gas. Energia interna di un

gas. Principio di equipartizione dell'energia interna. Casistica.

Manuale A, capitolo 6 (par. 1-4); materiali forniti dal docente su Classroom.
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4. Il moto armonico

Il moto armonico semplice. Moto armonico semplice e moto circolare uniforme. Le caratteristiche 

di un'oscillazione: ampiezza, periodo, frequenza, pulsazione etc. Misura degli angoli in radianti. 

Ricavo della legge oraria del moto armonico semplice. Importanza delle condizioni iniziali. Velocità

e accelerazione. Grafici del moto armonico. Oscillatore armonico e sue proprietà.  Definizione 

generale di moto armonico semplice. Il sistema massa-molla. Il pendolo semplice: equazioni 

dinamiche del pendolo. Isocronismo delle piccole oscillazioni. Energia meccanica per l'oscillatore 

armonico. Conservazione dell'energia nel sistema massa-molla e nel pendolo semplice.

 

Manuale A, par. 6 p. 38, par. 3 p. 60; materiali forniti dal docente su Classroom.

5. Onde meccaniche

Introduzione alle onde. Oscillazione, oscillazione periodica, oscillazione armonica, vibrazione. 

Definizione di onda. Onde meccaniche e onde elettromagnetiche. Onde longitudinali e onde 

trasversali. Fronti d'onda e raggi. Onde sulla superficie di un fluido. Modello per le onde trasversali:

onde su una corda tesa. Proprietà delle onde: periodo, frequenza, lunghezza d'onda etc. Relazione 

tra frequenza e lunghezza d'onda. Velocità di propagazione. Impulso, treno d'onde, onda. 

Rappresentazione grafica delle funzioni d'onda in funzione di posizione e tempo. Ricavo della 

funzione d'onda armonica su una corda tesa nelle tre versioni. Numero d'onda. Onda 

progressiva/regressiva. Il concetto di fase. Fase iniziale e differenza di fase. Onde in fase, in 

controfase, in quadratura di fase. Velocità di propagazione delle onde su una corda tesa. Energia 

meccanica associata a un'onda (cenni). Il principio di sovrapposizione per le onde. Interferenza fra 

impulsi e fra onde su una corda tesa. Interferenza costruttiva e distruttiva. Frange di interferenza. 

Condizioni per l'interferenza. Il caso delle sorgenti puntiformi in fase/controfase. Sorgenti coerenti. 

Onde longitudinali. Esempi di onde longitudinali. Onde di pressione nei solidi e nei fluidi. Velocità 

di propagazione delle onde nei vari mezzi. Velocità di propagazione e stato di aggregazione del 

mezzo in cui si propagano. Interferenza fra onde armoniche con frequenza differente. Modulazione 

di ampiezza. Battimenti. Riflessione di onde trasversali su un'estremità fissa/libera di una corda 

tesa. Sovrapposizione di onde progressive e regressive per effetto della riflessione. Il concetto di 

onda stazionaria. Onde stazionarie su una corda tesa. Nodi e antinodi. Condizioni per le onde 

stazionarie. Modi normali. Onde stazionarie di pressione in una colonna d'aria vibrante con 

estremità aperte/chiuse. Cenni al fenomeno della risonanza.

 

Manuale B, cap. 1 (par. da 2 a 12); materiali forniti dal docente su Classroom.

6. Onde sonore

Le onde sonore. Proprietà delle onde sonore. Ultrasuoni e infrasuoni. Rimbombo ed eco. 

Ecolocalizzazione. Applicazioni del fenomeno dell'eco. Suono puro, suono complesso, rumore. 

Teorema di Fourier e suo significato. Cenni all'analisi di Fourier. Altezza di un suono. Consonanza e

dissonanza. Le scale musicali. Timbro. Intensità sonora. Intensità sonora di una sorgente 

puntiforme. Livello di intensità sonora e scala logaritmica in decibel. Caratteristiche della scala 

logaritmica del livello di intensità sonora. Soglia di udibilità e soglia del dolore. Intensità sonora e 

intensità fisiologica. Curve isofoniche (cenni). Cenni all'anatomia e alla fisiologia dell'apparato 

uditivo umano. Effetto Doppler. Casistica dell'effetto Doppler. Cause dell'effetto Doppler. Muro del 

suono e bang sonico. Numero di Mach. Applicazioni dell'effetto Doppler. 
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Classe: 4 E (liceo scientifico – opzione scienze applicate)

Materia: Matematica

Docente: Vanni Ghimenti

A.s.: 2024-25

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Manuali in uso: 

(B) Colori della matematica, Edizione Blu Modulo B, di Sasso L. e Zanone C., Petrini (2020), 

ISBN9788849424195.

(C) Colori della matematica, Edizione Blu Modulo C (Esponenziali e logaritmi), di Sasso L. e 

Zanone C., Petrini (2020), ISBN9788849424201.

(D) Colori della matematica, Edizione Blu Modulo D (Trigonometria, Numeri complessi e 

trasformazioni), di Sasso L. e Zanone C., Petrini (2020), ISBN9788849424225

1. Le coniche: l'iperbole

Iperbole come luogo geometrico. Parametri dell'iperbole: fuochi, vertici, assi, asintoti, distanza 

focale. Equazione canonica dell'iperbole con centro nell'origine e fuochi sull'asse x (o y). Proprietà 

dell'iperbole. Eccentricità. Iperbole equilatera riferita agli assi e sue proprietà. Equazione 

dell'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti e sue proprietà. Funzione omografica. Condizione 

affinché la funzione omografica sia un'iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. Centro e assi di 

simmetria. Funzione omografica come iperbole traslata (d). Fasci di funzioni omografiche. 

Posizione reciproca tra retta e iperbole. Equazioni delle rette tangenti all'iperbole in un punto 

esterno/in un suo punto. Condizioni per determinare l'equazione di un'iperbole/iperbole equilatera. 

Ricerca dell'equazione della tangente a un'iperbole. Iperbole traslata e ricavo della sua equazione: 

metodo del completamento del quadrato; metodo della traslazione. Funzioni riconducibili a iperboli.

Grafici di funzioni irrazionali riconducibili all'equazione di un'iperbole. Funzioni irrazionali 

applicate alla risoluzione di problemi. 

Manuale B: unità 10.

2. Le coniche: una sintesi. I luoghi geometrici

Problema generale delle coniche. Cenni di storia della matematica greca: il metodo assiomatico-

deduttivo e le costruzioni con riga e compasso; il problema di Delo e le soluzioni di Ippocrate e 

Menecmo; Apollonio di Perga; descrizione delle coniche secondo Apollonio. Le coniche nella 

matematica moderna. La superficie conica. Le sezioni coniche non degeneri. Le sezioni coniche 
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degeneri. Sezioni coniche con assi di simmetria paralleli agli assi cartesiani. Sezioni coniche con 

assi di simmetria non paralleli agli assi cartesiani. Teorema dell'equazione generale di una conica 

(senza d.). Applicazione del teorema dell'equazione generale di una conica. Coniche degeneri. Il 

caso della condizione di realtà per l'ellisse. Teorema del luogo geometrico del rapporto costante (d). 

Definizione di conica mediante fuoco, direttrice ed eccentricità. Intersezioni tra due coniche. 

Coniche tangenti. Determinare l'equazione di una conica nota una conica tangente e il punto di 

tangenza. Applicazioni delle coniche nei campi dell'astronomia, dell'architettura, delle 

comunicazioni. Definizione di luogo geometrico. Scrivere l'equazione di un luogo geometrico 

definito da particolari condizioni. Luoghi geometrici definiti dal fissare una condizione sulle 

distanze. Risoluzione grafica di disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado in due 

incognite per mezzo delle coniche. I luoghi geometrici espressi con un parametro. Problemi sui 

luoghi geometrici.

Manuale B: unità 11; materiali forniti dal docente su Classroom.

3. Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali

Estensione del concetto di potenza di un numero reale positivo a esponenti reali. Alcune

considerazioni sui numeri irrazionali. L'insieme dei numeri reali R. Il concetto di classi contigue di 

numeri in Q/R. Concetto di insieme completo. Q non è completo (d). R è completo (senza d. 

formale). Potenze con esponente irrazionale. Definizione di potenza con base a > 0 ed esponente 

reale. Potenze con esponente reale: definizione e restrizioni. La funzione esponenziale: ricavo della 

funzione per punti e definizione generale. Le proprietà della funzione esponenziale (dominio, 

codominio, monotonia, asintoto). Il caso della funzione con base a > 0. Il caso della funzione con 

base compresa tra 0 e 1. Il numero di Nepero e, le sue proprietà e la funzione ex. Grafici di funzioni 

esponenziali a partire dalle funzioni elementari. Equazioni esponenziali elementari del tipo ax=b: 

numero di soluzioni. Equazioni esponenziali: equazioni elementari o riconducibili ad esse; 

equazioni con basi differenti; metodo di sostituzione; uso delle scomposizioni; metodo grafico. 

Disequazioni esponenziali: distinzione tra i casi a > 0 e 0 < a < 1; metodo di sostituzione; metodo 

grafico. Disequazioni prodotto e quoziente con gli esponenziali.

Manuale C: unità 12; materiali forniti dal docente su Classroom.

4. Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche

Definizione di logaritmo e relative proprietà. Logaritmi razionali e irrazionali, decimali e naturali. 

Calcoli elementari con i logaritmi. Calcolo dei logaritmi con la calcolatrice. Funzione logaritmica 

con base maggiore di 1 e con base compresa fra 0 e 1; relative proprietà (dominio, segno etc.) e 

grafico. Proprietà elementari dei logaritmi. Proprietà dei logaritmi e relativi corollari (d): prodotto e 

quoziente di logaritmi, proprietà dell'esponente, cambiamento di base. Funzione logaritmica e sue 

proprietà (dominio, segno, monotonia). Grafici di funzioni logaritmiche, da disegnare con l'aiuto 

delle trasformazioni del piano. Semplificazione di espressioni con i logaritmi. Equazioni 

logaritmiche e relative condizioni di esistenza. Tipologie di equazioni logaritmiche e relativi metodi

di risoluzione (uso delle proprietà dei logaritmi, scomposizione, sostituzione, metodo grafico etc.). 

Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. Disequazioni logaritmiche e relative condizioni di 

esistenza. Tipologie di disequazioni logaritmiche e relativi metodi di risoluzione (uso delle proprietà

dei logaritmi, scomposizione, sostituzione, metodo grafico, diagramma dei segni etc.). Disequazioni

esponenziali risolubili con i logaritmi. Modelli  di crescita e decadimento.

Manuale C: unità 13; materiali forniti dal docente su Classroom.
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5. Goniometria

Definizione di angolo in posizione normale. Misura degli angoli in radianti. Angoli notevoli. Angoli

negativi, angoli maggiori di un angolo giro. Circonferenza goniometrica. Definizione generale di 

seno, coseno e tangente di un angolo e relative proprietà. Valori delle funzioni goniometriche per gli

angoli notevoli. Calcolo di semplici espressioni algebriche in seno, coseno e tangente. Definizione 

delle funzioni goniometriche in relazione ai triangoli rettangoli e relativi teoremi (d). Funzioni 

goniometriche e relative proprietà (dominio, codominio, segno, monotonia, periodicità, parità, 

massimi e minimi, zeri). Definizione geometrica della tangente ed equivalenza con la definizione 

algebrica (d). Relazioni fondamentali della goniometria. Ricavo di due delle tre funzioni 

goniometriche nota la terza. Applicazione della goniometria a problemi di geometria. Formule per 

gli angoli associati (d). Riduzione al primo quadrante. Identità goniometriche. Costruzione dei 

grafici di funzioni goniometriche per punti e usando le trasformazioni del piano. Asintoti per la 

funzione tangente. Funzione sinusoidale e sue proprietà (ampiezza, periodo, pulsazione, fase 

iniziale, dominio e codominio). Teorema delle funzioni periodiche somma e prodotto (senza d.) e 

limiti della sua applicabilità. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche (arcoseno, arcocoseno, 

arcotangente), relative proprietà e grafici. Funzioni reciproche delle funzioni goniometriche 

(secante, cosecante, cotangente), relative proprietà e grafici. Problemi di realtà risolubili con le 

funzioni goniometriche. Studio di funzioni goniometriche con l'aiuto delle trasformazioni del piano.

Manuale D: unità 1.

6. Formule goniometriche

Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno e tangente (d). Formule di duplicazione (d). 

Formule di bisezione (d). Formule di bisezione razionali per la tangente (d). Formule parametriche 

(d). Formule di Werner e formule di prostaferesi (cenni). Applicazione delle formule goniometriche 

alle identità goniometriche e ad altri tipi di esercizi e problemi (di geometria, di realtà). Angolo 

formato da due rette (d). Funzioni lineari in seno e coseno e funzioni ad esse riconducibili. Metodo 

dell'angolo aggiunto (d). Problemi parametrici sulle funzioni lineari in seno e coseno. Funzioni 

omogenee di secondo grado in seno e coseno.

Manuale D: unità 2.

7. Equazioni goniometriche

Equazioni goniometriche. Equazioni goniometriche elementari: casistica e metodi di risoluzione. 

Espressione formale delle soluzioni. Equazioni riconducibili a equazioni goniometriche elementari 

e metodi di risoluzione. Equazioni di secondo grado in seno/coseno/tangente. Uso degli angoli 

associati e/o delle formule goniometriche per ricondurre particolari equazioni a equazioni 

goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno incomplete e complete. Metodo 

grafico, metodo algebrico e metodo dell'angolo aggiunto. Equazioni omogenee di secondo grado in 

seno e coseno incomplete e complete. Equazioni goniometriche con il valore assoluto. Applicazioni:

problemi di realtà, dominio di funzione etc. 

Manuale D: unità 3
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DEU.A PIANA DI LUCCA 

LICEO SCIENTIFICO uE. l\lAJORANA" 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: D'ONOFRIO NICOLETTA CLASSE: 4E LICEO SCIENZE APPLICATE 

Anno scolastico: 2024/2025 

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 
Potenziamento fisiologico, tecniche di attivazione rl5ica gener1le. 

Esercizi di mobilità articolare attiva e passiva (stretching). 
Allenamento aerobico (mezzofondo): allenamento anaerobico lattacido e alattacido tenendo conto dell'eta' biologica degli studenti .Miglioramento 
della resistenza aerobica. della velocità e della rapidità, della forza e della elasticità muscolare mediante il metodo dei carichi di lavoro 
progressivamente crescenti con esercizi isolati ed in circuito.Resistenza aerobica attraverso la corsa, esercitazioni di mobilità attiva a carico naturale e 
traslocazioni ed esercizi di riporto con la fune. 
Metodi di incremento della forza muscolare dei vari distretti muscolari , in particolare del cingolo scapolo- omerale, pelvico (addominali e dorsali) e 

tibio- tarsica . Attività ed esercizi a carico naturale. 
Forza veloce ed esercizi stimolanti la capacità di reazione, corsa in piano o a navetta; 

Forza esplosiva degli arti inferiori e degli arti superiori con test codificati. 

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 
Ridaborazione degli schemi motori di base. 

Esercitazioni a corpo libero con variazioni esecutive in relazione allo spazio, al tempo ed al ritmo. Rielaborazione degli schemi motori, esercitazioni 
in cui si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo utilizzando piccoli attrezzi: funicelle (test dei trenta secondi e sequenza di 
saltelli-combinazione) e palloni. Percorsi e Circuiti con andature ginniche e atletiche esercizi di equilibrio statico e dinamico. individuale. 
Esercitazione con funicella, racchette da badminton, a corpo libero e individualmente con tutti i tipi di palla.Attività ed esercizi di equilibrio in 
situazioni statiche, dinamiche e di volo.Attività Sportive: Atletica Leggera, esercizi per il perfezionamento della tecnica di corsa in piano.Tennis 
tavolo, Calcio balilla , Badminton,Tennis, Padel, Pikeball: esercizi di familiarizzazione e conoscenza degli attrezzi, impugnatura e tecnica di 
esecuzione dei principali colpi.Pallavolo:esercizi per il perfezionamento dei principali fondamentali individuali e di semplici schemi di 
squadra.Giochi collettivi e pre sportivi, staffette, circuiti, percorsi misti. 

Informazioni generali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni. 

Teoria dell ' apparato locomotore e principi della sana alimentazione ; terminologia dell'insegnante e assi e piani di movimento in itinere.Conoscenza 
delle finalità e delle caratteristiche proprie delle attività motorie svolte. Conoscenza e capacità di usare la terminologia specifica.Conoscenza dei piani 
del corpo umano, delle parti del corpo, delle posizioni e dei movimenti fondamentali.Conoscenza delle principali nozioni riguardanti il sistema 
scheletrico, i paramorfisrni e i dismorfismi. Teoria e pratica di Cinesiologia muscolare: muscoli e movimento, argomento verra' ripreso approfondito 
anche nelle classe successiva. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Conoscenza delle principali regole di alcuni giochi individuali: pallavolo, basket individuale, badminton, il fair play nel gioco, la corsa in sede 
locale.Assunzione di ruoli (capitano, segnapunti) applicazioni di semplici strategie di gioco; compiti di arbitraggio.Approccio con il lessico specifico 
della disciplina - Pallavolo, Basket ,Badminton , atletica leggera.Conoscenza delle regole, dei fondamentali individuali, dei ruoli e delle notizie sulla 
storia dei principali sport di squadra (Pallacanestro, Pallavolo).Conoscenza delle principali nozioni sullo Sport e la disabilità. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Educazione Civica: Sviluppo sostenibile, Conoscenza del Fair play e dei suoi principi. 
Teoria e pratica del BLSD LAICO SUL MANICHINO. 

Capannori, li 06-06-25 



Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Superiore della Piana di Lucca 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE "E. Majorana" - Capannori 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2024/2025 

MATERIA : FILOSOFIA 
r\ 

CLASSV 

Prof. CASCIO STEFANO 

Obiettivi generali educativi 

Le finalità generali guardano alla maturazione dell'identità personale e sociale dello studente, senza, però, abbandonare un 

percorso formativo che tocchi gli aspetti più specificamente culturali e professionali del sapere allo scopo di: 

I. contribuire ad un'armonica crescita della personalità degli alunni in un ambiente scolastico che consenta lo sviluppo del 

rispetto di sé in relazione agli altri, favorendo l'acquisizione del senso di responsabilità in un sistema di valori etici; 

2. consentire una conoscenza del reale attraverso la fruizione mediatrice delle diverse discipline; 

3. far acquisire la capacità di realizzare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere viste in rapporto alla totali ' 

dell'esperienza umana, di adoperare modelli diversi di pensiero e di individuare alternative possibili in rapporto ad una 

realtà in rapida trasformazione; 
4. sviluppare la consapevolezza delle proprie inclinazioni, capacità ed interessi per l'orientamento nelle scelte individuali 

e professionali ed affermare la propria creatività attraverso un più consapevole approccio alle forme di comtmicazion 

della nostra società; 
5. far acquisire la capacità di sviluppare il dialogo, il confronto, il senso di collaborazione e di solidarietà, di cogliere l 

dinamiche socioculturali presenti nel territorio ed interagire con esse. 

Obiettivi trasversali 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie fonti e strumenti di 

informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro, 

sperimentando percorsi di approfondimento. 
• Comunicare: esporre in forma orale i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato e 

comprensibile. Essere capace di utilizzare alcuni dei più comuni termini specifici della disciplina. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • 

• Risolvere problemi: .affro~tare situazioni • problema.tich~ costruendo ~ verificando . ip.otesi, 

·raecogliendo ·E! valutando..i dati, ricercando soluziorit •• .. · . -_-~,...:.. . . ' ~' • •. . . 

• Individuare collegamenti e r~lazioni: individuare • e rappresentare èollegam~nti ·.è. relazioni tra 

fenomeni, eventi • e concetti diversi, anche appartenenti a diversi. ambiti disciplinari/• e lontani nello 

spazio e-nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

• Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'iÌìformazione 

rìcevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi • . , . 
., • ~ ,.,, ''..1 : t ... • "'• ,.'. • •• :~.- ·':", •1..-,, • •• •• 

4' .. ,· ... 

Obiettivi minimi disciplinari . 
• Conoscere le linee esseiµ;iali dei contenuti ridotti appresi 
• Essere in grado di riflettere sui contenuti studiati : • 
• Capacità di elaborare gli apprendimenti facendo riferimento al proprio vissuto 

• Mostrare impegno e partecipazione nel corso delle.lezioni in classe o in DDI 
• Relazionarsi in modo costruttivo con i campagni e l'insegnante 

Obiettivi disciplinari 

• Conoscenze disciplinari 

. .. 
··.- .J 



Contenuti 

La Rivoluzione scientifica e il 
Razionalismo 

Il pensiero politico nel '600 

L'~mpirismo 

L'illuminismo 

L'idealismo 

Educazione civica 

MODULOt 

• Aristotele: la teoria della sostanza e la fisica qualitativa. La corrispondenza tra logica e metafisica. La fisica e il sistema geocentrico (ripresa dei contenuti dello scorso anno) • Copernico e la Rivoluzione Astronomica 
• Bacone e il metodo scientifico 
• Galilei e l'affermazione della fisica quantitativa. Il metodo scientifico. 
• Cartesio: Il metodo e il dualismo cartesiano, l'analisi delle passioni • Pascal 

MODULO2 

• Hobbes:La teoria dell'assolutismo politico. • Locke: La concezione dello Stato e l'affermazione della tolleranza • La riflessione sullo Stato in età moderna e il confronto con la Costituzione italiana 

MODULO3 

• Locke: l'indagine critica delle facoltà conoscitive • Hume: Il principio di associazione, l'analisi dell'idea di causa, credenze ed esperienza 

• Kant: il criticismo kantiano. Scienza e morale. Il giudizio estetico 

• Caratteri generali 
• Hegel: 

o Caratteri generali del Sistema hegeliano 
o La centralità della Storia 
o Il Reale è razionale, il Razionale è reale, il Vero è l'intero o La dialettica 
o La Fenomenologia dello Spirito. La figura servo-padrone 

Educazione civica 

• v. programmazione di Storia 

• discussione sul concetto di "Lavoro", riprendendo al figura servo-padrone di Hegel 

SPECIFICAZIONE DEI FATTORI. DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Competenze disciplinari 

• Essere in grado di leggere e interpretarè criticamente testi e contenuti proposti. • Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradiz~one filosofica moderna. • Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della d~ciplina, contestualizzando le questioni filosofiche proposte. 
• Saper proporre un proprio punto di vista, argomentando rispetto alle diverse tematiche oggetto di 

Abilità 

• 
• 

studio. 

Riuscire a riportare sul piano del vissuto personale le conoscenze acquisite per poter arricchire, attraverso un approccio critico e filosofico, la visione della propria esperienza di vita; Riuscire a leggere i diversi contenuti appresi come modelli interpretabili e rivedibili di approccio alla realtà; 



Strumenti di lavoro: 

0 Libri di testo: Ferraris M., Il gusto di pensare, Paravia, ed. 2019 

o appunti e schemi forniti dall'insegnante 
o risorse web 

Modalità di verifica 

• Verifica orale 
• Laboratorio tematico con discussione partecipata 
• Esercitazioni, lavori di gruppo 

Lucca, 3 giugno 2023 

Prof. "-'J-}'.t'f-b 

Gli alunni 

~~wi f 



Istituto Scolastico di Istruzione Secondaria Superiore della Piana di Lucca 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE "E. Majorana" - Capannori 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2024/2025 

MATERIA : STORIA 

Prof. CASCIO STEFANO 

Obiettivi generali educativi 

CLASSE4E 

Le finalità generali guardano alla maturazione dell'identità personale e sociale dello studente, senza, però, abbandonare un 

percorso formativo che tocchi gli aspetti più specificamente culturali e professionali del sapere allo scopo di: 

I. contribuire ad un'armonica crescita della personalità degli alunni in un ambiente scolastico che consenta lo sviluppo del 

rispetto di sé in relazione agli altri, favorendo l'acquisizione del senso di responsabilità in un sistema di valori etici; 

2. consentire una conoscenza del reale attraverso la fruizione mediatrice delle diverse discipline; 
3. far acquisire la capacità di realizzare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere viste in rapporto alla totalit' 

dell'esperienza umana, di adoperare modelli diversi di pensiero e di individuare alternative possibili in rapporto ad una realtà 

in rapida trasformazione; 
4. sviluppare la consapevolezza delle proprie inclinazioni, capacità ed interessi per l'orientamento nelle scelte individuali e 

professionali ed affermare la propria creatività attraverso un più consapevole approccio alle forme di comunicazione della 

nostra società; 
5. far acquisire la capacità di sviluppare il dialogo, il confronto, il senso di collaborazione e di solidarietà, di cogliere le 

dinamiche socioculturali presenti nel territorio ed interagire con esse. 

Obiettivi trasversali 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie fonti e strumenti di 
informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro, 
sperimentando percorsi di approfondimento. 

• Comunicare: esporre in forma orale i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato e 
comprensibile. &sere capace di utilizzare alcuni dei più comuni termini specifici della disciplina. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e 
valutando i dati, ricercando soluzioni. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi 

Obiettivi minimi disciplinari 
• Conoscere le linee essenziali dei contenuti ridotti appresi 
• &sere in grado di riflettere sui contenuti studiati 
• Capacità di elaborare gli apprendimenti facendo riferimento al proprio vissuto 
• Mostrare impegno e partecipazione nel corso delle lezioni in classe o in DDI 
• Relazionarsi in modo costruttivo con i campagni e l'insegnante 

Obiettivi disciplinari 
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• Conrtenuti disciplinari 

La cultura politica tra 
Seicento e Settecento 

n Settecento 

Il Settecento 

L'Ottocento 

Educazione civica 

• Il pensiero politico di Hobbes e Locke 
• Montesquieu e Rosseau 
• Kant, Che cos'è l'flluminismo 
• Religione e diffusione della cultura 

• La Prima Rivoluzione industriale: 
o il sistema di fabbrica e le nuove invenzioni 
o visione del documentario "Arduino e la rivoluzione 

industriale" 

• L'Illuminismo 
o Caratteri generali 
o Il dispotismo illuminato 

• La Rivoluzione americana 
• La Rivoluzione francese 

• La Rivoluzione americana 

• La Rivoluzione francese 

• L'Età napoleonica 

• 
• 
• 
• 

La restaurazione 
I moti del '20-'21, '30-'31 

Il '48 in Francia e in Italia 

• 
• 
• 

Situazione generale Europea a età Ottocento 
Il Risorgimento Italiano 
Destra e Sinistra storica 

o Seconda rivoluzione industriale: 
■ caratteri generali, sviluppo società di massa 

• L'Imperialismo 

' . 
• Bioetica: 

o Eutanasia 
o Inizio vita 

• Giacomo Matteotti: lettera ai giovani 
• Etica e A.I. 

o The social dilemma 
o Harari, 21 lezioni per il XXI secolo 

• Situazione contemporanea 
o Documentario su Elon Musk 
o Dibattito Trump Zelenskij 
o Intervista a Putin 
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SPECIFICAZIONE DEI FATTORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenze disciplinari 

• 
• 
• 
• 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente testi e contenuti proposti . 

Conoscere gli aspetti fondamentali del percorso di storia fatto in classe . 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizzando . 

Saper proporre un proprio punto di vista, argomentando rispetto alle diverse tematiche oggetto di studio . 

Abilità 

• Riuscire a riportare sul piano del vissuto personale le conoscenze acquisite per poter arricchire, attraverso .un 

approccio critico e storicamente consapevole, la visione della propria esperienza di vita; 

• Riuscire a leggere i diversi contenuti appresi come modelli interpretabili e rivedibili di approccio alla realtà; 

Stn.Imenti di lavoro: 

o Libri di testo: Barbero A, Frugoni C., Sclarandis C., La Storia. Progettare il futuro, Ed. 2019, 

Zanichelli 
o appunti e schemi forniti dall'insegnante 

o risorse web 

Modalità di verifica 

• Verifica orale 
• Laboratorio tematico con discussione partecipata 

• Esercitazioni, lavori di gruppo 

Lucca, 3 giugno 2025 

( 
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