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BREVE PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

 

L’ I.I.S. "VIA SILVESTRI, 301" nasce nell’a.s. 2014-2015 con l’accorpamento del Liceo Scientifico "M. 

Malpighi", dell’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "A. Ceccherelli" e dell’Istituto Tecnico 

Industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “A. Volta". L’Istituto è ubicato in due sedi: nel 

suggestivo complesso monumentale del Buon Pastore, che ospita in via Silvestri n. 301 il L.S. "M. 

Malpighi" e in via di Bravetta n. 383 l’I.T.C.G. "A. Ceccherelli"; nel moderno edificio scolastico di via 

di Bravetta n. 541, che ospita l’I.T.I. “A. Volta”. La scuola presenta un'offerta formativa ampia e 

differenziata nei contenuti, che consente molteplici prospettive post-diploma. Le scelte didattiche 

si basano su un progetto educativo condiviso, che ha la finalità di fornire ai giovani la preparazione 

culturale e le competenze per orientarsi in una società complessa come quella attuale. In 

particolare, la scuola mette in campo molteplici risorse per il successo formativo dei suoi studenti e 

cerca di sostenere la motivazione allo studio in tutti gli ambiti disciplinari, realizzando attività 

laboratoriali, progetti di approfondimento e di ricerca in ambito scientifico, umanistico, artistico, 

linguistico, tecnico e sportivo. La scuola predispone un piano di intervento per favorire l’inclusione 

di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Nel piano sono previsti interventi volti a 

sostenere i processi di apprendimento e a ridurre gli ostacoli derivanti da condizioni di disabilità e 

di disagio. Molte sono le iniziative intraprese dalla scuola connesse all’Educazione alla Salute tra 

cui: uno sportello di ascolto con una psicologa; corso di prevenzione delle dipendenze; corso di 

educazione alla affettività e sessualità; incontri di preparazione per la donazione del sangue. La 

scuola, inoltre, nel triennio propone articolati percorsi di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) con la 

finalità di orientare i giovani nelle loro scelte post diploma. La sede del liceo “M. Malpighi”, situata 

nell’area nord-ovest di Roma, presenta un bacino d’utenza piuttosto vasto (quartieri Portuense, 

Gianicolense, Aurelio), caratterizzato da un ceto sociale abbastanza diversificato.  

I servizi offerti dall’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche sono: - La biblioteca; - i 

laboratori di informatica; - Il laboratorio di fisica; - Il laboratorio di scienze; - Il laboratorio di musica 

- Il laboratorio di chimica - Il laboratorio di storia; - Il laboratorio linguistico; - Tre palestre e campi 

sportivi esterni; - Due aule per proiezioni; - Un’aula da disegno.  I rapporti con le istituzioni 

territoriali sono soddisfacenti: è attiva la collaborazione con le Scuole Medie della zona, con le 

Università, con i centri per l’orientamento e l’informazione, con gli Istituti di prevenzione sanitaria 

e con comunità di volontariato collegate con le strutture territoriali del XII Municipio e del 

consultorio RMD. L’Istituto si caratterizza storicamente per una ricca offerta formativa 

extracurricolare. In questi ultimi anni, con l’introduzione del PCTO, solo alcuni dei corsi tradizionali 

sono stati valutati per il credito formativo, mentre la maggior parte sono stati considerati 

“Formazione interna” all’interno di questo nuovo ambito. Durante questo anno scolastico sono 

state offerte le seguenti attività:    

• Gruppo ambiente e fotografia   

• Corso AUTO-CAD  

• Certificazione linguistica PET, FCE e CAE per l’inglese  

• Attività area scientifica: partecipazione al progetto “lauree scientifiche” 

dell’Università Roma tre e “Sapienza” Università di Roma • Gruppo sportivo scolastico 

(in particolare tornei interni  di pallavolo).  
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CLASSE 5ª F 

Il Consiglio di classe 

 

Italiano e Latino 

 Prof.ssa  

Paola Teodosio 

 

________________________ 

 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

Elisabetta Haber 

 

 

________________________ 

 

Storia  
Prof.ssa  

Fiorella Ferranti 

 

________________________ 

Filosofia 
Prof.ssa  

Silvia Capuani 
 

Matematica e Fisica 

 

Prof. Maria 

Gabriella Pulvirenti 

 

________________________ 

 

Scienze Naturali 

Prof.ssa 

Lucia Quaranta 

 

________________________ 

 

Disegno e Storia dell’Arte 
Prof. 

Daniele Bernardi 

 

________________________ 

 

Educazione Fisica 
Prof.  

Bernardo Candela 

 

________________________ 
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Insegnamento della 

Religione Cattolica 

Prof.  

Pasquale Pierro 

 

 

________________________ 

 

1. Presentazione della classe  

La classe è composta da 17 alunni, di cui 8 maschi e 9 femmine. Nel corso del quinquennio,il gruppo  

ha  subito qualche cambiamento per bocciature o anche passaggi a scuole diverse. Nel corso 

dell’a.s. 2019, sono stati sottoposti a due anni di DAD ,causa pandemia ma ciò non ha impedito loro 

di effettuare un percorso di crescita doveroso e piuttosto regolare. Classe disciplinata, educata ed 

abbastanza reattiva, formata da alunni studiosi , diligenti ed abbastanza puntuali nelle verifiche e 

nella consegna dei lavori. La frequenza è stata regolare. Complessivamente si può dire che media la 

classe ha raggiunto, da un punto di vista scolastico, un livello discreto con qualche punta di 

eccellenza .  

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, sia nei colloqui individuali con gli insegnanti, sia 

nelle riunioni del Consiglio di classe, è stata regolare e collaborativa in tutto l’arco del triennio.  

Il clima favorevole di una parte degli insegnanti ha permesso l’instaurazione di un costruttivo 

dialogo formativo, in cui gli alunni hanno trovato le condizioni migliori per poter esprimere 

liberamente, in un’atmosfera collaborativa, le loro esigenze e le loro richieste educative; tutto ciò si 

evince soprattutto nel sano rapporto docente-discente, sia in ambito curricolare che in ambito di 

percorsi per la costruzione delle competenze. La classe negli ultimi due anni ha cambiato sia 

l’insegnate di inglese che quello di storia e filosofia mentre per le altre discipline si è avuta una 

continuità didattica per l’ intero triennio.   

 

 

La Classe 

1. Bellotti Giulia                

2. Borgonovi Matteo 

3. Carraro Giordano 

4. Chicca Giulia 

5. Cilenti Carlo 

6. D’Antino Arianna 

7. D’Innocenti Leonardo 

8. Fiorillo Arianna 
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9. Guanilo Leonardo Cruiz 

10. Guarino Tommaso 

11. Maggio Elena 

12. Mortale Mattia 

13. Pisaniello Lucrezia 

14.Rogai Silvia 

    15.Savarese Simone 

    16.Tagliaferri Luna 

    17. Tiburzi Alessandra 
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ATTIVITÀ SVOLTE E OBIETTIVI FISSATI  

 

Il lavoro collegiale si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di Classe. In 

relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materie per la definizione degli 

obiettivi formativi, dei programmi, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare etc.  

Le attività curricolari e l’organizzazione didattica hanno seguito procedure tradizionali e lo 

svolgimento dei programmi delle singole discipline è stato regolare.  

Gli interventi di recupero per gli studenti che hanno manifestato una preparazione più fragile e 

carente sono stati effettuati secondo criteri diversi all’interno delle singole discipline. In particolare, 

in questo anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero di matematica e fisica in orario 

pomeridiano.  

I rapporti scuola-famiglia si sono svolti regolarmente secondo le seguenti modalità:  

- Ricevimenti antimeridiani quindicinali  

- Comunicazione delle valutazioni al termine del primo quadrimestre (pagella pubblicata sul 

registro elettronico)  

 Si ritiene opportuno precisare i punti su cui è fondata la programmazione del discipline presente 

anno scolastico.  

 

 1. Obiettivi generali:  

- Conoscenza specifica dei contenuti delle varie  

- Sviluppo delle capacità di comprensione ed interpretazione dei testi  

- Acquisizione di un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti  

- Sviluppo delle capacità logico-deduttive  

- Partecipazione al dialogo culturale ed eventuale capacità di elaborare autonomamente 

interventi critici  

 2. Metodi:  

- Le metodologie fondamentali si sono basate sulle lezioni frontali affiancate da altre attività, 

quali:  

● Cooperative learning  

● Proiezione di film d’autore di argomenti attinenti ai programmi svolti o filmati 

didattici  

 3. Criteri di valutazione:  

 

In linea con quanto contenuto nel PTOF d’Istituto, si è tenuto conto di quanto segue:  

- Acquisizione di un linguaggio specifico  

- Conoscenza degli argomenti previsti dai programmi  

- Correttezza espositiva  

- Capacità di analisi e di sintesi  

- Elaborazione critica dei contenuti  

- Impegno individuale  
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- Interesse e coinvolgimento nel dialogo educativo - culturale  

- Progressi rispetto ai livelli di partenza 

- Acquisizione di autonomia nello studio.  

 

È importante precisare che tutte le attività proposte alla classe sia all’interno delle singole discipline 

che come percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento sono state atte a promuovere 

e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza:  

 

- imparare ad imparare  

- progettare  

- comunicare  

- collaborare e partecipare  

- agire in modo autonomi e responsabile  

- risolvere problemi  

- individuare collegamenti e relazioni  

- acquisire ed interpretare l’informazione  

 

In tabella le principali attività dell’ultimo anno scolastico.  

 

 

 Simulazione Prima Prova  

(si allega al documento la griglia di 

valutazione della I prova) 

 

 

 

11/05/2022  

Intera classe  

 

 

P. Teodosio 

 

 

Prove invalsi: itali matematica, inglese  23-24-27/03/2022  

Intera classe  

 

Simulazione seconda prova  

(si allega al documento la griglia di 

valutazione della II prova) 

 

09/05/2022 Intera 

classe  

M.G. Pulvirenti 

Viaggio di istruzione a Matera 15-16-17/03 intera 

classe 

M.G.Pulvirenti 

   

 

*LA GRIGLIA E’ IN QUINDICESIMI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

In seguito ai processi di riforma che hanno investito la scuola negli ultimi anni, i temi 

tradizionalmente compresi nell’educazione civica sono confluiti in una nuova disciplina denominata 

Cittadinanza e Costituzione. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare negli 

studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, 

responsabilità e partecipazione.  

L’Istituzione Scolastica, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e in osservanza della legge n°169 del 

30 ottobre 2008, ha promosso alcune iniziative atte a favorire l’acquisizione di tali competenze 

impegnandosi in azioni formative di educazione alla legalità, difesa della memoria storica e dei 

diritti civili e di sensibilizzazione al rispetto del patrimonio culturale e storico-artistico.  

Due 2 attività svolte in questo ambito sono riportate nella tabella precedente (mostra della 

memoria e del ricordo);  ogni docente ha poi lavorato durante le proprie ore come si evincerà dalle 

singole relazioni per discipline .  

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  (EX 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

Le attività connesse ai percorsi per le competenze trasversali sono iniziate nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020  ed hanno subito qualche rallentamento, causa pandemia . 

La scelta e l’organizzazione delle attività è avvenuta sulla base di alcune linee guida definite in 

collaborazione con la commissione per l’Alternanza , condivise in seno al Collegio Docenti e ai 

Consigli di Classe; ha svolto la funzione di Tutor la prof.ssa M.G.Pulvirenti.   

Per l’individuazione degli stages si è ricercata la collaborazione di Enti e Amministrazioni pubbliche 

(presso biblioteche, musei, siti archeologici, ecc.) e di associazioni no-profit (Onlus, ecc.) , tenendo 

presenti gli obiettivi formativi trasversali e specifici del PTOF.  

Si è preferita la modalità degli stages per classe, per la cui individuazione e programmazione il 

Tutor ha svolto un ruolo attivo in collaborazione con l’Ente formatore, il Tutor o altro docente di 

classe ha di norma sempre seguito gli studenti durante le attività. Sono poi stati offerti anche alcuni 

stages aggiuntivi, scelti secondo gli stessi criteri, ai quali hanno partecipato singoli alunni o piccoli 

gruppi, con modalità opzionale e interclasse. Numerose sono state le attività di Formazione interna, 

in particolare con conferenze in ambito scientifico e umanistico.  

La documentazione relativa alle attività dei singoli alunni è stata effettuata dai tutor di classe in 

modo rigoroso, secondo la normativa. Per ogni alunno è stato compilato ogni anno un registro 

dettagliato delle attività e sono stati raccolti in apposite cartelle i fogli firma, e, per gli stages, i 

“Patti formativi” e gli attestati di valutazione rilasciati dai formatori esterni secondo i modelli del 

MIUR. Di seguito il documento riepilogativo: 
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NOME COGNOME Ore 3F Ore 4F Ore 5F TOT 

Bellotti Giulia 113 5 9 127 

Borgonovi Matteo 50 66 15 131 

Carraro Giordano 43 76 19 138 

Chicca Giulia 43 66 15 124 

Cilenti Carlo 43 46 19 108 

D'Antino Arianna 43 66 15 124 

D'innocenti Leonardo 33 42 29 104 

Fiorillo Arianna 43 66 10 119 

Guanilo Cruz Leonardo 58 66 15 139 

Guarino Tommaso 53 28 19 100 

Maggio Elena 43 62 19 124 

Mortale Mattia 33 71 10 114 

Pisaniello Lucrezia 78 32 5 115 

Rogai Silvia 43 62 19 124 

Savarese Simone  43 32 25 100 

Tagliaferri Luna 33 57 10 100 

Tiburzi Alessandra 58 66 15 139 

          

Stage:Società di salvamento ;         

Progetto goccie di sostenibilità;         

MAXXI;FIT (federazione italiana tennis)         

Orientamento Univeristario         

          

Formazione interna;Attestato Sicurezza MIUR ;         

Conferenza FIPAV;ECONOMICAMENTO@;         

Allestimento Museo della scienza         

Seminario fisica particelle 
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RELAZIONI INDIVIDUALI  E  PROGRAMMI  DELLE SINGOLE  DISCIPLINE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Sez. 5 F 

Professoressa Elisabetta Haber 

Specification 10. Coming of Age: history, society, literature                      

The life of young Victoria 

The first half of Queen Victoria ‘s reign, Victorian London,  Life in Victorian town                                              

 The Victorian Compromise, The Victorian Novel 

Charles Dickens and children 

Oliver Twist  “ Oliver wants some more” 

The exploitation of children: Dickens and Verga 

Hard Times : The definition of a horse” 

Specification 11 A Two- Faced Reality 

 The British Empire 

Charles Darwin and evolutiond 

Robert Louis Stevenson:  Victorian hypocrisy and the double in literature 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

New aesthetic theories 

Aestheticism 

Oscar Wilde: the brillant artist and the dandy 

The picture of Dorian Gray “I would give my soul” 

The Decadent artist: Wilde and Dannunzio 

Henry James and the modern psychological novel 

The Portrait of a Lady  
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The Great Watershed 

The Edwardian age 

World War I 

The struggle for Irish independence, Britain in the Twenties 

The USA in the first decades of the 20th century The Roaring twenties 

The Modernist Revolution  

Freud’s influence 

Modern poetry 

The War Poests 

Rubert Brooke: “The soldier”, Wilfred Owen: “Dulce et Decorun est” 

The Struggle for Irish Independence 

William Butler Yeats: “Easter 1916” 

The modern novel 

The interior monologue 

James Joyce 

Dubliners “ Eveline”, “Gabriel epiphany” 

Virginia Woolf 

Mrs Dalloway”Clarissa and Septimus” 

A new generation of American writers 

Francis Scott Fitzgerald :”The Great Gatsby”: Gatsby’s party” 

Overcoming the Darkest Hours 

The Thirties 

World War II 

The literature of commitment 

The dystopian novel 

George Orwell  

Nineteen Eighty –Four:” Big Brother is watching you” 
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Rights and Rebellion 

The Fifties 

The Sixties 

The absurd and anger in the drama 

Samuel Beckett  

“Waiting for Godot”: Nothing to be done” 

Jerome David Salinger 

The Catcher in the Rye 

 Roma,15  maggio 2023 

Il docente  

Elisabetta Haber 
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Liceo Scientifico Statale  

  

“I. I .S SILVESTRI n.301”  
  

Anno Scolastico 2021- 2022  

  

Classe V  Sezione F  

Programma di  

  

MATEMATICA  
  

  

                                                                    Prof.ssa Maria Gabriella Pulvirenti   

  

  

  

Testo di riferimento: “3-4.5 MATEMATICA . BLU 2.0” autori  M. BERGAMINI – G.  

BAROZZI - A.  TRIFONE                                              

                                    

Editore ZANICHELLI  
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REVISIONE DI ALCUNI ARGOMENTI FONDAMENTALI  

 Scomposizione dei polinomi  

 Regola e teorema di Ruffini  

 Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo riducibili  

 Disequazioni razionali intere e fratte di grado superiore al secondo  

 Sistemi di disequazioni  

 Equazioni, disequazioni e sistemi dì disequazioni in cui figura il valore assoluto dì qualche termine  

 Equazioni e disequazioni irrazionali  

 Definizione di un logaritmo di un numero reale positivo  

 Proprietà dei logaritmi  

 La funzione esponenziale e la funzione logaritmica- diagrammi  

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche  

 Equazioni e disequazioni goniometriche  

 Teoremi fondamentali della trigonometria  

 Elementi di geometria analitica  

  

L'INSIEME DEI NUMERI REALI  

 Insiemi di numeri o di punti  

 Insiemi ordinati  

 Intorni ed intervalli  

 Estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Massimo e minimo  Punti di accumulazione di 
un insieme  

  

GENERALITA' SULLE FUNZIONI  

 Funzioni reali di una variabile reale  

 Funzioni algebriche e funzioni trascendenti  

 Funzioni monotone. Funzioni periodiche. Funzioni pari, dispari simmetriche  

 Insieme di esistenza di una funzione  

 Funzione composta o funzione di funzione  

 Funzioni inverse  

 Studio dell'insieme di esistenza, degli zeri e dei segno di una funzione  

 Ancora sulle funzioni inverse Funzioni inverse delle funzioni circolari  

 Diagramma di una funzione  

 Diagramma di una funzione elementare in cui figura qualche termine in valore assoluto  Esercizi e 

problemi di applicazione  

  

LIMITI Di FUNZIONE  

 Premessa alla teoria del limite  

 Concetto di limite di una funzione  

 Limite finito quando x tende ad un numero finito  

 Limite finito per x   
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 Limite infinito quando x tende ad un numero finito  

 Limite infinito per x    

 Esercizi e problemi dì applicazione  

  

TEOREMI SUI LIMITI DI FUNZIONI  

 Teorema di unicità dei limite  

 Teorema della permanenza del segno  

 Teorema del confronto  

  

OPERAZIONI SUI LIMITI  

 Limite della somma di due o più funzioni  

 Forma indeterminata :   

 Limite del prodotto di due o più funzioni  

 Forma indeterminata: 0    

 Limite della funzione reciproca  

 Limite del quoziente di due funzioni  

0  

 Forme indeterminate : ;   

0  

 Limite della potenza e della radice di una funzione  

 Limite di alcune funzioni trascendenti composte  

 Esercizi e problemi di applicazione  

  

FUNZIONI CONTINUE  

 Funzioni continue in un punto  

 Funzioni discontinue in un punto  

 Il concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica  

 Punto di infinito  

 Funzioni continue in un intervallo  

 Cenni di alcuni teoremi sulle funzioni continue  

 Esercizi e problemi di applicazione  

LIMITI NOTEVOLI ED APPLICAZIONI  

 Limite di alcune funzioni goniometriche  
x 

 sin x  1  

 lim  ; lim  

 Limiti notevoli : x 1  x    

 x  0 x  

 Esercizi e problemi di applicazione  

CONCETTO DI DERIVATA  

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

 Significato geometrico dei rapporto incrementale  
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 Derivata di una funzione in un suo punto  

 Significato geometrico della derivata  

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto  

 Derivata generica di una funzione e derivate successive  

 Significato cinematico della derivata  

 Esercizi e problemi di applicazione  

  

DERIVATA Di ALCUNE FUNZIONI E TEOREMI SULLA DERIVAZIONE DI FUNZIONI  

COMPOSTE E DI FUNZIONI INVERSE  

 Derivata dì una costante  

 Derivata delle funzioni : y  x; y  cos x; y  sin x; y  ln x; y  loga x  

 Derivata di una funzione composta  

 Derivata della funzione inversa di una funzione data  

 Derivata delle funzioni : y  ex; y  ax;y  xa a :numero reale  y  arcsinx; y  arccosx   

  

OPERAZIONI SULLE DERIVATE  

 Teorema della somma algebrica di due o più funzioni  

 Teorema dei prodotto di due funzioni  

 Teorema dei prodotto di una costante per una funzione  

 Teorema dei prodotto di più funzioni  

 Teorema della potenza ad esponente reale di una funzione  

 Teorema della funzione reciproca  

 Teorema dei quoziente di due funzioni  

 Derivata delle funzioni : y  tgx;y  ctgx;y  arctgx;y  arccot gx    

 Esercizi e problemi di applicazione  

  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

 Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo  

 Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti e decrescenti derivabili  

 Massimi e minimi relativi di una funzione  

 Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi dì una funzione derivabile  

 Teorema di ROLLE  

 Teorema dì CAUCHY  

 Teorema di LAGRANGE  

 Teorema dì De L'HOSPITAL  

 Esercizi e problemi di applicazione  

  

DIFFERENZIALE DI UNA FUNZIONE  

 Concetto di differenziale  

 Significato geometrico dei differenziale  

 Operazioni sui differenziali  
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 Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo  

  

MASSIMI - MINIMI - FLESSI DI UNA FUNZIONE  

 Flessi o punti di inflessione di una curva Massimi e minimi relativi di una funzione non derivabile in un 

punto Primo metodo per la ricerca dei massimi relativi dei minimi relativi e dei flessi con tangente 

orizzontale metodo dello studio del segno della derivata prima Ricerca dei punti di flesso di una 
funzione Secondo metodo per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e dei flessi orizzontali : 

metodo delle derivate successive Massimo e minimo assoluto di una funzione derivabile in un 
intervallo chiuso e limitato Problemi di massimo e di minimo.  

  

STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE  

 Generalità sullo studio di una funzione  

 Teoria degli asintoti di una funzione  

 Studio di una funzione algebrica razionale  

 Studio di una funzione algebrica irrazionale  

 Studio di una funzione trascendente  

 Studio di una funzione in cui figura qualche termine in valore assoluto  

 Esercizi e problemi dì applicazione  

INTEGRALE INDEFINITO  

 Definizione  

 Proprietà dell'integrale indefinito  

 Integrali immediati  

 Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda  

 Integrazione di funzioni goniometriche  

 Integrazione per sostituzione  

 Integrazione per parti  

 Alcuni integrali notevoli  

 Esercizi e problemi di applicazione INTEGRALE DEFINITO  

 Significato geometrico dell'integrale definito  

 Considerazioni sul segno dell'integrate definito  

 Generalizzazione dei problema dell'integrale definito  

 Teorema dei valor medio  

 Integrate definito, funzione dei suo estremo superiore. Teorema di Torricelli - Barrow  

 Funzioni primitive. Calcolo dell'integrale definito  Proprietà dell’ integrale definito  Esercizi e 
problemi di applicazione.  

CALCOLO DI AREE  

 Generalità  

 Area di una regione piana limitata da due o più curve  

 Solidi di rotazione (intorno asse x e y)  

  

La Professoressa                                                                Gli alunni         
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Liceo Scientifico Statale  

  

“I .I. S SILVESTRI n.301”  
  

Anno Scolastico 2021– 2022  

  

Classe V Sezione F  

  

Programma di  

  

FISICA  
      

Prof.ssa Maria Gabriella Pulvirenti   

  

  

  

Testo di riferimento: “L’ AMALDI per i Licei Scientifici.blu ” di Ugo Amaldi vol. 1-2-3   

                                  Editore Zanichelli  

CONTENUTI FONDAMENTALI  

CAMPO GRAVITAZIONALE TERRESTRE  
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 Le leggi  di  Keplero  

 La  legge di gravitazione  Universale  

 Massa inerziale e massa gravitazionale  

 Il Campo gravitazionale  

 L’energia potenziale gravitazionale   

 L’energia potenziale della forza peso  

 La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica   

  

ELETTROMAGNETISMO  

CARICA ELETTRICA E LEGGE Di COULOMB  

 Corpi elettrizzati e foro interazioni Isolanti e conduttori Induzione elettrostatica Studio dei fenomeni di 

elettrizzazione: - elettrizzazione per strofinio  

- elettrizzazione per contatto  

- elettrizzazione per induzione  

- attrazione degli isolanti  

- principio di conservazione della carica.  

  

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica  

- Dipendenza della forza dalla distanza e dalle cariche  

- Legge di Coulomb nel vuoto  

- Legge di Coulomb nei dielettrici  

- Distribuzione delle cariche sulla superficie dei conduttori  

- Interpretazione atomica della polarizzazione dei dielettrici  

CAMPO ELETTRICO  

 Concetto di campo elettrico  

 Vettore campo elettrico  

 Campo elettrico di una carica puntiforme  

- Calcolo del campo  

- Rappresentazione dei campo  

 Campo elettrico di alcune particolari distribuzioni di cariche  

- Campo elettrico generato da due cariche puntiformi  

- Campo elettrico di una sfera conduttrice carica  

 Flusso del campo elettrico  

 Teorema dì Gauss  
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 Applicazioni dei teorema di Gauss  

 Energia potenziale elettrica  

- Lavoro dei campo elettrico  

- Calcolo dell'energia potenziale elettrica  

- Circuitazione dei campo elettrico  

- Conservazione dell'energia nel campo elettrico  

 Potenziale elettrico  

 Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico  

- Potenziale di un conduttore sferico  

- Equilibrio elettrostatico tra due conduttori  

- Teorema di Coulomb  

- Potere dispersivo delle punte  

 Moto di cariche nel campo elettrico  

- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore  

 Capacità di un conduttore  

 Condensatori  

- Capacità di un condensatore  

- Effetto dì un dielettrico sulla capacità di un condensatore  

- Sistemi di condensatori  

- Lavoro di carica di un condensatore  

- Energia dei campo elettrico  

 Misura di potenziali  

- Elettroscopio, condensatore  

PROGRAMMA SVOLTO NEL V ANNO   

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

 Corrente elettrica nei conduttori metallici Elettroni di conduzione Intensità dì corrente Circuito 
elettrico elementare  

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm  

 Forza elettromotrice  

 Circuiti elettrici La prima legge di Ohm applicata ad un circuito chiuso Forza elettromotrice e differenza 
di potenziale Resistenze in serie ed in parallelo  

 Strumenti di misura : amperometro -. voltmetro - reostati  

 Lavoro e potenza della corrente Effetto Joule  

 Circuiti RC - carica - scarica  
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CAMPO MAGNETICO  

 Magneti e loro interazioni  

 Campo magnetico  

 Campo magnetico delle correnti ed interazione corrente - magnete  

 Vettore B  

 André Marie Ampère e l'interazione corrente - corrente  

 Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di Biot-Savart filo rettilineo indefinito 

spira circolare solenoide  

 Teorema della circuitazione di Ampère  

 Flusso dell'induzione magnetica  

 Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa  

 Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia  

 Ciclo di  isteresi  per le sostanze ferromagnetiche  

 Intensità magnetica H  

 Forza elettromotrice indotta  

 Legge di Faraday - Newman  

 Legge di Lenz  

 Cenni sull’autoinduzione:  

 Circuiti OHMICO,INDUTTIVO, CAPACITIVO  

 Equazioni di Maxwell - Le onde elettromagnetiche  

  

CRISI FISICA CLASSICA  

 La velocità della luce invariante per sistemi di riferimento  

 Coefficiente 𝛾   

 Dilatazione dei tempi   

 Contrazione delle lunghezze  

  

SEMINARIO SULLA FISICA DELLE PARTICELLA  

  

Il Professore                 Gli Alunni  
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Relazione finale classe VF anno 2022-23 

PROF. Pulvirenti Maria Gabriella 

Materie:Matematica-Fisica 

 

 

La classe VF è costituita da 17 alunni dei quali 8 sono ragazzi e 9 sono ragazze. Sono stata la loro insegnante 

di matematica e fisica per tutto il secondo triennio  La classe è costituita da elementi da un punto di vista 

didattico estremamente brillanti e grazie a loro quasi tutti ottengono risultati più che discreti . Per quanto 

riguarda il comportamento sono ragazzi educati e rispettosi anche se a volte qualcuno assume un aria di 

superiorità che  può  infastidire  In viaggio di istruzione hanno avuto un comportamento impeccabile   . I 

programmi sia di matematica che di fisica sono stati svolti “quasi” completamente, il quasi è dovuto alle 

difficoltà incontrate causa dei due anni di DAD  In relazione all’Educazione Civica la mia valutazione è stata 

eseguita nel secondo quadrimestre e l’ argomento trattato è stato: L’ACQUA QUESTA INFINITA RISORSA 

         L’insegnante 

        Pulvirenti Maria Gabriella  
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Istituto  d’Istruzione Superiore “Via Silvestri 301” Roma  

Liceo Scientifico Statale 

 

Programma di Scienze Motorie 
                    

A.S. 2022/2023        Classe  5F   Insegnante  Prof. Bernardo Candela  

 

 Miglioramento delle qualità fisiche 
Resistenza : corsa ad andatura costante da 5’  a 12’ (Miglioramento della funzione 

cardiocircolatoria e respiratoria ) 

Forza :potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale (balzi arti 

inferiori ,singoli e multipli) piegamenti arti superiori;addominali ,dorsali,Uso  

dei piccoli attrezzi, Uso dei grandi attrezzi:spalliera 
Velocità :esercizi di reazione,sprint 20-30m,allunghi,skip 

Mobilità articolare : esercizi di stretching 

Affinità delle funzioni neuro- muscolari: esercizi di preatletica,vari tipi di 

andature ,capacità di controllo motorio,rielaborazione degli schemi motori di 

base ,esercizi generali a corpo libero per l’arricchimento dell’esperienza 

motoria,minicircuiti. 
 Consolidamento del carattere e della socialità 
 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

Pallavolo:finalità del gioco e del Regolamento.Acquisizione delle      tecniche e 

delle tattiche di attacco e  di difesa. Funzioni di arbitraggio e di refertista.  

Pallacanestro :finalità del gioco e del Regolamento.Acquisizione delle tecniche 

e delle tattiche di attacco e  di difesa.  

Tennis tavolo : finalità del gioco e del Regolamento.Acquisizione delle       

tecniche e delle tattiche di attacco e  di difesa,il singolo ,il doppio. 

Calcio a cinque: finalità del gioco e acquisizioni delle  tecniche e tattiche di 

gioco 

 La prevenzione degli infortuni,  pronto soccorso ed emergenze 

 Attività fisica e tutela della salute 

 Sport e benessere 

 Problematiche legate al mondo dello sport( tifo,violenza,razzismo) 

 

  

                                                                                                                                             

                                                                                                                    Insegnante  
                                                                                        Prof. Bernardo Candela 

Roma, 7 maggio 2023 
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Relazione finale 

Classe V F 

A.S. 2022/2023 

 

Materie Italiano-Latino 

Prof.ssa Paola Teodosio 

 

Il gruppo classe è formato da 17 alunni che la docente ha seguito a partire dal I anno. Da subito il rapporto 

instaurato con l’insegnante è stato molto positivo e si è basato sulla disponibilità al dialogo ed al confronto 

costruttivo. Di conseguenza si è favorito un clima sereno che ha permesso un regolare svolgimento dei 

programmi. A volte si sono evidenziati alcuni rallentamenti, soprattutto se si considerano gli anni della 

pandemia e di conseguenza molte ore in DAD. Sin dall’inizio, si sono mostrate alcune problematicità 

relative allo studio ed all’impegno, ma i ragazzi si sono sempre lasciati guidare ed hanno risposto agli stimoli 

in modo positivo. Nel corso di questo ultimo anno di studio, la docente ,per motivi di salute,si è assentata 

per circa due mesi e questo ha determinato un rallentamento dei programmi.Al rientro ,subito si è cercato 

di riprenderr gli argomenti e di procedere con le verifiche. Nel complesso, i risultati conseguiti sono buoni. 

Anche per quanto riguarda lo studio del latino, non si sono riscontrate grandi difficoltà. Soprattutto per le 

traduzioni, sono state effettuate verifiche per approntare interventi didattici adeguati e tra gli obiettivi 

formativi e didattici perseguiti, è apparsa fondamentale l’acquisizione dei linguaggi specifici delle diverse 

materie. Grande importanza è stata data alla lettura dei testi ed alla loro analisi. I programmi sono stati 

svolti regolarmente, in linea con le guide ministeriali. Sono state proposte lezioni frontali, cooperative 

learning, visioni di film d’autore. 

Di seguito sono riportati i programmi. 

ITALIANO 

 

- G. Leopardi : vita e opere 

- I Canti : genesi, struttura e titolo 

- Il passero solitario 

- L’Infinto 

- A Silvia 

- Canto di un pastore errante dell’Asia 

- Il sabato del villaggio 

- La ginestra o fiore del deserto 

- La produzione in prosa : le Operette morali; lo Zibaldone; Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

 

La cultura del Positivismo 

- E. Zola, Il romanzo sperimentale 

- Cultura letteraria dell’Italia unitaria : Giosuè Carducci, vita ed opere 
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- Pianto antico 

- Nevicata 

 

La Scapigliatura 

Il Verismo 

- G. Verga : vita e opere 

- Le Novelle : Rosso Malpelo; La Lupa; La roba 

- I Malavoglia : contenuti e personaggi 

- Mastro-Don-Gesualdo : contenuti e personaggi 

 

Il Decadentismo : contesto culturale 

- Decadentismo e Simbolismo : C. Baudelaire 

- I fiori del male 

- Corrispondenze 

- Albatro 

- G. D’Annunzio : vita e opere 

- La poetica del Superuomo 

- L’Estetismo 

- Il piacere, lettura integrale 

- Le Laudi : La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

-   

Da fare a maggio:           

 

 

- G. Pascoli : vita e opere 

- Il nido familiare 

- La poetica del fanciullino 

- Myricae : X agosto, L’assiuolo, Lavandare 

- Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

-  

 

- L’età dell’ansia : Freud e la psicoanalisi 

Le avanguardie : il Futurismo, F. Marinetti ed il Manifesto della letteratura futurista 

 

 

- I. Svevo : vita e opere 

- Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno, contenuti e personaggi 

 

- L. Pirandello : vita e opere 

L’ Umorismo 
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Novelle per un anno : Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore ; Uno , nessuno e centomila, contenuti e 

personaggi 

Il teatro : Sei personaggi in cerca d’autore 

 

 

- G. Ungaretti : vita e opere 

- L’ Allegria : Fratelli, Veglia, San Martino del Carso,Mattina,Sldati 

- Il Dolore, Il Sentimento del Tempo, La Terra Promessa 

 

- E. Montale : vita e opere 

 

- Ossi di seppia Non chiederci la parola, Spesso il mal di vivere ho incontrato, I limoni 

Le Occasioni, La bufera ed altro, Satura 

 Ho sceso un milione di scale dandoti il braccio 

 

 

- U. Saba : vita e opere 

- Il Canzoniere : La capra, A mia moglie, Mio padre è stato per me l’assassino, Trieste 

 

- L’ Ermetismo 

S. Quasimodo : vita e opere 

Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 

 

Neorealismo : contesto storico-culturale 
 

 

Dante Alighieri Commedia Canti : I,III,VI,XI 

 

 

Prof.ssa Paola Teodosio 
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Programma di Latino 

Classe V F 

A.S 2022/2023 

 

 

Poesia e prosa nella prima età imperiale 

-La favola : Fedro 

I dati biografici 

La favola : caratteristiche e contenuto dell’opera 

La visione della realtà 

Analisi “Il lupo e l’agnello” 

 

-Seneca : la vita 

I “ Dialogi” 

I Dialoghi di carattere consolatorio 

I Dialoghi-trattati 

I Trattati 

Le “Epistulae ad Lucilium” : contenuti e personaggi 

Lo stile della prosa 

Le tragedie 

L’”Apokolokyntosis” : contenuti e personaggi 

Estratti da “ De brevitate vitae” 

 

-L’Epica e la Satira : Lucano e Persio 

-Lucano : dati biografici 

-Il Bellum Civile : caratteristiche dell’epos ed i personaggi 

Il linguaggio poetico 
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-Persio : dati biografici 

-Le Satire : la poetica e i contenuti 

 

-Petronio : la questione dell’autore del Satyricon 

-Contenuti e personaggi 

-La questione del genere letterario 

Il realismo petroniano 

Analisi “La matrona di Efeso” 

 

-Poesia e prosa nell’età dei Flavi 

-Marziale : dati biografici 

-La poetica 

-Gli Epigrammata : temi e stile 

 

-Quintiliano : dati biografici 

-L’Institutio oratoria : finalità e contenuti 

-La decadenza dell’oratoria 

Lettura “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione a Roma”, “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

L’importanza della ricreazione” 

 

-Giovenale : dati biografici 

-La Satira 

-La poetica 

-Le satire dell’indignatio 

Lettura VI satira “Contro le donne” 

 

-Tacito : dati biografici 

-L’Agricola: contenuti e caratteristiche 
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-La Germania : contenuti e caratteristiche 

-Le opere storiche : contenuti e caratteristiche 

-Le Historiae 

-Gli Annales 

 

 

-Apuleio : dati biografici 

-Il De Magia 

-I Florida e le opere filosofiche 

-Le Metamorfosi : contenuti e caratteristiche 

-La fabula di Amore e Psiche 

 

-La letteratura cristiana 

-Agostino : dati biografici 

-Le Confessiones 

-Il De Civitate Dei 

-L’Epistolario e i Sermones 

 

 

 

Prof.ssa Paola Teodosio 

 

 

 

 

  



30 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5 F 

Liceo Scientifico  

Anno Scolastico 2022-2023 

 

RELAZIONE FINALE Classe 5 F 

 

La classe è composta da 17 alunni, durante il corso dell'anno scolastico la classe si è dimostrata interessata 

all'attività proposta e ai contenuti didattici, inoltre il gruppo classe ha mostrato un atteggiamento 

rispettoso ed educato nei confronti dell'insegnante. 

Nel complesso gli studenti hanno mostrato senso di responsabilità ed impegno nello studio permettendo la 

costruzione di un dialogo educativo corretto, la frequenza alle lezioni ha evidenziato   nella classe una 

solida disponibilità all'ascolto e alla partecipazione. 

L'impegno è stato in generale adeguato e costante, pertanto gli obiettivi di apprendimento si possono 

ritenere complessivamente raggiunti da tutta la classe; i risultati sono stati buoni e discreti per la 

maggioranza della classe, si segnalano anche studenti con risultati pienamente soddisfacenti. 

Il programma di storia, previsto all'inizio dell'anno nella programmazione annuale è stato svolto 

con regolarità anche se si è reso necessario, in particolare nel primo quadrimestre, assottigliare 

qualche passaggio per alcune interruzioni alla didattica causate dalle diverse attività scolastiche e 

non, cui la classe ha aderito. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

L’insegnamento della disciplina ha come finalità generale quello di far conoscere agli allievi lo 

sviluppo della civiltà umana nel tempo, tenendo conto dei fattori sociali, economici, politici, 

culturali che concorrono a produrlo. Obiettivo del corso di storia è la formazione negli studenti di 

una cultura storica e di una coscienza critica finalizzate ad una più articolata comprensione e 

valutazione dell’epoca presente e allo sviluppo di una visione problematica e pluralista della 

realtà. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Comprendere e utilizzare termini e categorie storiche. 

 Comprendere ed evidenziare i rapporti di causa ed effetto che legano gli avvenimenti storici, 

sviluppando la capacità di cogliere nessi sincronici e diacronici. 
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 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra 

epoche. 

 Saper valutare la persistenza, nella realtà contemporanea, di problematiche economiche, 

sociali e politiche che hanno la loro origine nel passato 

 Comprendere e utilizzare forme di cittadinanza attiva e democratica . 

 

 

METODLOLOGIA DIDATTICA 

 

Nella metodologia didattica si affiancherà alla lezione frontale la discussione guidata e la lettura di 

documenti o testi critici attinenti, con la prospettiva di fornire agli studenti la consapevolezza della 

problematicità di ogni ricostruzione storica, saranno inoltre utilizzate fonti storiche come brani 

storiografici, documentari, testi iconici (immagini, fotografie, cartine, tabelle e grafici). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si effettueranno verifiche in itinere, per appurare l’assimilazione di quanto spiegato nelle lezioni 

precedenti, e verifiche sommative, composte da interrogazioni orali e verifiche scritte, per valutare 

le conoscenze acquisite, le abilità linguistiche e le competenze raggiunte. 

 

Libro di testo: Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, vol.2 e 3, Ed. La Nuova Italia 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
 

 L'Italia unita 

L'avvento della Sinistra costituzionale: Depretis e Crispi, la crisi di fine secolo. 

 

 L'età della borghesia e gli esordi dell'industrializzazione 
Nuove ideologie politiche e sociali, l'età della borghesia, la seconda rivoluzione industriale. 

 

 La stagione dell'imperialismo 
Le matrici e i caratteri dell'imperialismo, il colonialismo in Asia e Africa. 

 

 L'Europa tra due secoli tra euforie ed inquietudini 
L'esordio della società di massa: economia e società nell'epoca delle masse, la Francia dal Secondo 

Impero alla Terza repubblica e il caso Dreyfus ,la Germania guglielmina, la crisi dell'impero russo, 

le crisi marocchine, le guerre balcaniche. 

 

 L'Italia giolittiana 
Il sistema giolittiano, l'economia italiana, la guerra in Libia e l'epilogo della stagione giolittiana. 

 

 La Prima Guerra mondiale 
Cause del conflitto, l'Italia dalla neutralità alla guerra, i primi anni di guerra, una guerra di massa, la 

svolta del 1917, l'epilogo del conflitto e i trattati di pace. 

 

 Il primo dopoguerra 
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Economia e società all'indomani della guerra, i fragili equilibri europei, la Repubblica di Weimar. 

 

 La rivoluzione russa 

La rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre, dal comunismo di guerra alla Nep. 

 

 La crisi del '29 
La crisi del 1929 e il New Deal. 

  

 Dal dopoguerra in Italia al regime fascista 
Il difficile dopoguerra, il “biennio rosso”, la fine della leaderschip liberale, l'avvento del fascismo, 

la costruzione del regime fascista, l'antifascismo, l'organizzazione del consenso, l'economia e la 

società durante il fascismo, la politica estera e le leggi razziali. 

 

 La Germania nazista 
Dalla crisi della Repubblica di Weimar all'avvento del nazismo, il Terzo Reich e la realizzazione 

del totalitarismo, repressione e consenso nel regime nazista. 

 

 Lo stalinismo in Unione Sovietica 
La nascita dell'URSS, da Lenin a Stalin, la pianificazione economica, lo stalinismo come 

totalitarismo. 

 

 L'Europa verso la guerra 
La crisi degli equilibri europei, la guerra civile spagnola, l'espansionismo hitleriano e la politica 

dell'appeasement, la conferenza di Monaco e l'Europa verso il conflitto. 

 

 La Seconda Guerra mondiale* 
Le cause del conflitto, la guerra lampo, l'intervento dell'Italia, la “battaglia di Inghilterra” e 

l'operazione Barbarossa, l'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti, la Shoah, la 

svolta nel conflitto, la caduta del fascismo e la Resistenza, le ultime fasi della guerra. 

 

 Il secondo dopoguerra nel mondo * 

I trattati di pace, la divisione in blocchi e la guerra fredda. 

 

 La nascita della Repubblica italiana* 
L'avvio della stagione democratica: il referendum, l'Assemblea costituente e la Costituzione. 

 

 

 

*da svolgere nel mese di maggio 

 

 

 

L'insegnante 

Prof.ssa Fiorella Ferranti 
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RELAZIONE SUL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

Costituzione sono diventati parte integrante di un nuovo insegnamento, trasversale a tutte le disci- 

pline, denominato Educazione Civica. Finalità principale del suddetto insegnamento è sviluppare 

negli studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della legalità, 

della responsabilità e della partecipazione declinati in tre assi: Costituzione, sviluppo sostenibile e 

cittadinanza digitale. 

L’Istituzione Scolastica ha attuato una revisione dei curricoli di istituto per adeguarsi alle nuove di- 

sposizioni, in osservanza della legge 20 agosto 2019, n. 92, con la quale è stata introdotto il suddet- 

to insegnamento, nel rispetto del Decreto Legislativo del 22 giugno 2020, con il quale sono state 

approvate Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica per favorire, da parte delle 

Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione della Legge e in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

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

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

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

menti sono diventati parte integrante del PTOF d’Istituto. 

Il Consiglio di Classe ha programmato singole unità di apprendimento per l'Educazione Civica, nel I e II 

Quadrimestre, miranti a promuovere una dimensione interdisciplinare di lavoro capace di ampliare la 

dimensione culturale degli argomenti di studio, secondo le linee indicate dalla Legge e nel rispetto del 

curricolo d’Istituto per la strutturazione delle specifiche Unità di Apprendimento. 

Nelle tabelle sono indicati, i tre assi previsti per l’insegnamento dell’Educazione Civica e gli ar- 

gomenti specifici svolti dai singoli docenti del Consiglio di Classe 5F.  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

I.I.S “VIA SILVESTRI 301” 00164 ROMA 

Via Silvestri, 301 – Distretto XXIV 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

 

CLASSE V F 

 

Prof. DANIELE BERNARDI 

 

A.S. 2022/2023 

 

 

Profilo della classe 

 

Composta da 17 alunni, la classe, seguita sin dal terzo anno scolastico dal prof. Daniele Bernardi, ha 
evidenziato competenze metodologiche e conoscitive supportate da un linguaggio pienamente adeguato al 
livello didattico della materia e dalla lettura corretta dell’opera (analisi); l’atteggiamento collaborativo degli 
studenti ha favorito lo svolgimento delle lezioni in un clima sereno e disteso e non si sono riscontrate 
difficoltà di apprendimento o di comprensione, anzi la fluidità della comunicazione ha permesso di svolgere 
tutto il programma prestabilito. 

Nel complesso, tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi generali. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

 

Finalità del corso è stata quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo 

dei termini tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del 

periodo. Per mezzo dello studio degli autori e delle opere lo studente avrà maturato una chiara 

consapevolezza del valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendone il significato e 

l’oggettivazione formale, divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico nazionale e 

internazionale ha avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e l’altrui identità. I periodi trattati nel corso dell’anno scolastico sono andati dalla 

fine dell’Ottocento a quasi tutto il Novecento, più precisamente fino agli anni Settanta. Le arti figurative 

sono state considerate soprattutto in relazione al periodo storico, politico, letterario e filosofico. Si sono 
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prese in esame le opere più rappresentative di ogni artista, cercando di presentare la maggior parte dei 

movimenti e dei gruppi del XIX e XX secolo, fino ad arrivare al XXI secolo. Particolare importanza è stata 

attribuita alla lettura dell’opera d’arte attraverso la lettura iconografica e critica, l’individuazione storica e 

culturale del periodo e la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’Educazione Civica è stato affrontato il tema del museo, in qualità 

di istituto culturale permanente, dal Codice Urbani dell’anno 2004 al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 

– in particolare l’articolo 1 – con riferimenti specifici al tema dell’allestimento e delle tipologie museali; tale 

tema si inserisce tra gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 

Obiettivi generali 

 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 

b) riconoscimento delle tecniche adottate 

c) confronto con le altre opere d’arte e periodi artistici trattati 

d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell’opera d'arte 

e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai 

periodi studiati 

f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell’oggetto di studio 

g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, 

di pensiero e di linguaggio del contesto 
 

Obiettivi minimi 

 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 

b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 

c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di 

un oggetto artistico 

d) uso puntuale della terminologia 

e) collegamenti interdisciplinari in relazione ad autore, periodo e collocazione geografica 

f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio 

visivo adeguato al contesto 
 

Contenuti disciplinari 

 

Storia dell’arte 

 

ARTS & CRAFTS E ART NOUVEAU 

SECESSIONISMO 
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ESPRESSIONISMO 

LE AVANGUARDIE STORICHE: 

CUBISMO 

FUTURISMO    

  DADA 

SURREALISMO 

ASTRATTISMO - IL CAVALIERE AZZURRO (Der Blaue Reiter) E NEOPLASTICISMO (De Stijl) 

METAFISICA  

RAZIONALISMO 

ARTE INFORMALE 

NEW DADA e Nouveau Réalisme  

POP ART 

 

Educazione Civica: 

 

Il museo moderno, l’allestimento, le tipologie museali: i principi fondamentali della ricerca, della 

conservazione, dell’esposizione e della comunicazione; la valorizzazione, l’integrità e la conservazione 

dell’oggetto d’arte e delle collezioni dei reperti  

 

 

Metodi e mezzi 

 

Per ciò che riguarda la didattica il metodo scelto è stato quello induttivo, lasciando spazio alla 

partecipazione degli alunni in sede. Sono state talvolta favoriti dibattiti, oltre alle lezioni frontali, volte a 

stimolare gli studenti a un approccio esperienziale della fruizione dell’opera d’arte. I mezzi tecnici impiegati 

sono stati suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe. Per le lezioni frontali è stato 

previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, in taluni casi, 

di libri accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo.  

 

Verifica 
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Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale e verifiche periodiche scritte 

esclusivamente in presenza), l’insegnante ha verificato di volta in volta lo stato di avanzamento dello studio 

e delle conoscenze, fornendo le eventuali indicazioni sul necessario ampliamento e approfondimento degli 

argomenti trattati. 

 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2023 

 

Storia dell’arte: n. 43 

 

 

 

Roma, 15/05/2023                                                                                              prof. Daniele Bernardi 
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IIS “Via Silvestri, 301” 

Plesso “Marcello Malpighi” 

Roma 

 

Programma di Religione svolto nella Classe V F 

durante l'anno scolastico 2022/23 

 

 

 Persona e società 
La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune,  solidarietà, 

sussidierietà 

 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa 

 Francesco 

 Il Cristianesimo e la politica 

 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo  II) 

 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 

 Il Cristianesimo nel '900 
Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 

Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 

Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 

La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 

L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 
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Il Concilio Vaticano II 

Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 

 

Roma, 15 maggio 2023      

 

Gli alunni       Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 

 

 

 

Breve relazione sulla classe 

 

Ho ripreso quest’anno la guida di questi ragazzi per ciò che concerne l’insegnamento della 

Religione, dopo un anno, il quarto, nel quale erano stati seguiti da un altro insegnante. Li 

conosco sin dal secondo anno del loro percorso nella scuola secondaria di secondo grado. 

In questi anni la classe si è mostrata sin dalle prime battute come una realtà interessante e 

didatticamente stimolante, mettendo in luce evidenti capacità che riguardavano la predisposizione 

allo studio e alla partecipazione delle varie attività didattiche proposte, dalla lezione frontale a 

quella interattiva. Gli alunni si sono distinti per una capacità inclusiva molto importante per quanto 

riguarda l'aspetto relazionale, evitando atteggiamenti negativi e sollecitandosi in quelli volti alla 

crescita umana.  

I rapporti tra me, insegnante, e gli alunni sono di stima reciproca e di fiducia. Gli alunni hanno da 

sempre preso parte in maniera costruttiva alle varie attività didattiche da proposte. In particolare 

quest'anno scolastico le tematiche didattiche vertevano ad un confronto didattico di ampio respiro, 

partendo da una lettura critica dei fatti della storia e delle ideologie economiche, politiche e sociali 

degli ultimi due secoli. Il confronto con la Dottrina Sociale della Chiesa ha dato agli alunni una 

chiave di lettura critica di questi fatti e arricchito la loro preparazione di base, come una sorta di 

lente di ingrandimento delle dinamiche sociali e come una specie di altro punto di vista autorevole, 

presentato non in maniera esclusiva, quanto come altro punto di vista necessario per una 

maggiore autonomia critica e per una maturità personale più definita, col chiaro intento di 

promuovere il dialogo e il confronto non solo nell'ambito scolastico, ma estendendolo ad ogni 

contesto umano. La classe, disciplinata e composta, ha ben partecipato alle attività, che hanno 

previsto proiezioni di film e dibattiti in classe, raggiungendo esiti globalmente soddisfacenti.  

 



41 
 

Chimica organica 

L’ATOMO DI CARBONIO                                                                                      
Caratteristiche dell’atomo di carbonio, generalità dei composti organici,  orbitali ibridi. 
Rappresentazione grafica dei composti organici: formule: di Lewis, razionali e condensate 
Caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e legami intermolecolari, reattività 
dei gruppi funzionali, effetto induttivo, gruppi elettron-attrattori e gruppi elettron-donatori. 
Rottura omolitica ed eterolitica. Reazioni radicaliche, elettrofile e nucleofile. 

 ISOMERIA                                                                                                     

Isomeria di catena e di struttura;                                                                          

Stereoisomeria : conformazionale;diasterisomeri ,chiralità ed enantiomeri; isomeria 

geometrica .  

IDROCARBURI                                                                                                                      
Alcani: caratteristiche generali, formula molecolare e di struttura. Nomenclatura dei gruppi 
alchilici. Nomenclatura degli alcani. Proprietà fisiche. Reazioni chimiche: combustione e di 
alogenazione. Cenni a miscele e molecole usate nella quotidianità .                                                                                                                    
Alcheni: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di 
posizione, di catena e geometrica. Proprietà fisiche. Reazioni di addizione al doppio 
legame: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi alogenidrici e 
idratazione).Regola di Markovnikov.                                                                                   
Alchini: caratteristiche generali. Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione 
e di catena. Proprietà fisiche e chimiche: insolubilità in acqua e acidità alchini terminali. 
Reazioni di addizione: idrogenazione, addizione elettrofila (alogenazione, acidi 
alogenidrici, idratazione). Regola di Markovnikov.                                                                                      
Cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria di posizione, geometrica e di 
conformazione.    

                                                                                                                     

IDROCARBURI AROMATICI:                                                                                     
struttura e legami del benzene. Ibrido di risonanza. Idrocarburi aromatici monosostituiti, 
bisostituiti e polisostituiti. Gruppi arilici. Cenni sulle reazioni di sostituzione elettrofila: 
nitrazione, alogenazione ed alchilazione. Reattività del benzene monosostituito. 
Orientazione del secondo sostituente. Idrocarburi aromatici policiclici. Cenni a molecole di 
uso e pericolosità ambientale e per il metabolismo umano   

 ALOGENURI ALCHILICI:                                                                                                  
nomenclatura e classificazione. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione (Sn2 e Sn1) e di 
eliminazione.   

 ALCOLI:                                                                                                                    
caratteristiche del gruppo ossidrile. Nomenclatura e classificazione. Sintesi: reazione di 
idratazione degli alcheni, reazione di riduzione di aldeidi e chetoni. Proprietà fisiche. 
Proprietà chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, reazione di 
ossidazione. Polioli. Eteri: caratteristiche dell’ossigeno etereo, nomenclatura, proprietà 
fisiche.  Fenoli: caratteristiche generali. Proprietà fisiche e chimiche.                    

 ALDEIDI E CHETONI:                                                                                                                 
caratteristiche del gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura.  reazione di 
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ossidazione degli alcoli. Proprietà fisiche. Reazioni: addizione nucleofila, riduzione, 
ossidazione. Tautomeria cheto-enolica.   

 ACIDI CARBOSSILICI:                                                                                               
caratteristiche del gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura. Sintesi. 
Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila 
acilica. Cenni sui derivati degli acidi carbossilici :Esteri; Ammidi; Ammine;Acidi carbossilici 
polifunzionali ( idrossiacidi, chetoacidi e acidi bicarbossilici). 

BIOCHIMICA                                                                                                

Cenni sui composti organici polimerici                                                                       

Carboidrati:funzione biologica e importanza per l’alimentazione. Monosaccaridi aldosi e 

chetosi.                                                                                                                             

Lipidi:funzione biologica e importanza per la salute ,differenze tra gli Steroidi, i Glicolipidi e 

i Trigliceridi.Trigliceridi  saturi e mono insaturi e polinsaturi (omega 9,omega 3 e omega 6). 

Reazione di saponificazione 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA CROSTA TERRESTRE MINERALI E ROCCE:                                                  I costituenti della 

litosfera. La classificazione, la composizione chimica, la struttura, la durezza, la lucentezza, il colore 
e la densità dei minerali .Processi di formazione di minerali e processi litogenetici.La classificazione 
dei silicati 

 Rocce magmatiche: origine e differenziazione del magma;classificazione dei magmi;classificazione 
delle rocce magmatiche e divisione in famiglie. Ciclo delle rocce 

 Rocce sedimentarie :stadi di litificazione delle rocce sedimentarie;processi esogeni e rocce 
clastiche;processi chimici e genesi di Travertino e strutture carsiche; e organiche di 
Idrocarburi,Selce e Dolomie 

Rocce  metamorfiche: processi metamorfici; variazione delle facies di basso, medio e alto 
metamorfismo e tipologia delle relative famiglie . 

 

GIACITURA E DEFORMAZIONE DELLE ROCCE                                 elementi di stratigrafia, 

tettonica e ciclo geologico  

 

I FENOMENI VULCANICI:                                                                                      origine e sviluppo di 

una attività vulcanica;struttura  della camera magmatica, del condotto e del cratere 

Eruzioni: classificazione dell’attività eruttiva , forma degli edifici, origine ed evoluzione dei magmi 

Distribuzione dei vulcani e relazione con la dinamica crostale 

 

FENOMENI SISMICI:                                                                                                  

studio dei terremoti. Teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. I sismografi. Dromocrone e localizzazione di epicentro. 
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La “forza” di un terremoto e la sua misurazione. Previsione e prevenzione di un terremoto 

con ciclo sismico,vulnerabilità, effetti di sito. Confronto tra magnitudo ed intensità.La 

pericolosità in Italia e gli effetti di sismi su più faglie (Turchia)     

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA:                                                                   

Crosta, mantello e nucleo. Superfici di discontinuità sismica. Flusso di calore. Temperatura 

interna della terra. Campo magnetico terrestre: la geodinamo, il paleomagnetismo 

LA TETTONICA GLOBALE                                                                              

.L’ Isostasia. La struttura e la  dinamica della litosfera continentale e le anomalie dei fondali 

oceanici: deriva dei continenti e i limiti della teoria di Wegener. Le dorsali oceaniche, faglie 

trasformi, fosse abissali. Espansione e subduzione. Tettonica delle placche: placche 

litosferiche e loro margini. Orogenesi. Ciclo di Wilson. Verifica del modello. Moti convettivi e 

punti caldi.       

IL NOSTRO PIANETA E LA TRANSIZIONE ENERGETICA                                                                           

le risorse energetiche fossili e le forme di energia sostenibili geotermia , attività umane e 

sfruttamento del pianeta 

 

  



44 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno Scolastico: 2022/2023 

Classe: 5 F 

Docente: Silvia Capuani 

Disciplina: Filosofia 

 

 

PROFILO E PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 studenti, 8 maschi e 9 femmine, ed è stata da me seguita a partire 

dal quarto anno, solo per filosofia.  

L’andamento didattico-educativo può considerarsi nel complesso buono; la classe ha sempre 

mantenuto un comportamento corretto nel corso delle attività didattiche, rispondendo in modo 

adeguato all’impegno richiesto, anche se non tutti hanno partecipato in modo attivo alle 

lezioni. Una parte della classe è apparsa a volte poco reattiva, e non sempre efficaci sono stati 

i tentativi di coinvolgere alcuni ragazzi, spesso refrattari ad intervenire anche per inclinazioni 

caratteriali. È comunque da considerare che la crescita complessiva degli studenti è stata in 

parte influenzata dalla pandemia di Covid-19, che ha avuto delle ricadute di lungo periodo 

soprattutto a livello emotivo e di socialità.  

La preparazione della classe può comunque nel complesso ritenersi più che discreta. Anche se 

alcuni hanno manifestato la tendenza ad intensificare lo studio in prossimità delle prove di 

verifica - il che non sempre ha permesso un pieno sviluppo delle capacità critiche e una 

approfondita conoscenza degli argomenti trattati - la maggior parte degli studenti ha rispettato 

le scadenze concordate, impegnandosi nello studio con spirito collaborativo.  

I livelli di preparazione non sono comunque omogenei: alcuni hanno ottenuto valutazioni 

significativamente positive, altri si sono attestati su valutazioni buone o discrete; una piccola 

parte ha infine una preparazione sufficiente.  

Per preparare al meglio la classe ad affrontare l’Esame di Stato si è preferito insistere sui 

nuclei fondanti degli argomenti studiati, tentando di rafforzare lo sviluppo di un pensiero 

critico; gli studenti sono stati spesso sollecitati a confrontare le posizioni dei vari autori su 
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determinati temi, nel tentativo di favorire l’acquisizione di una visione il più possibile 

interdisciplinare di quanto appreso.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  

Conoscenze 

La classe, che ha svolto il programma allegato, ha raggiunto nel complesso un livello più che 

discreto di conoscenze dei contenuti. Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 

complessivamente adeguato.  

 

Competenze 

Nel corso delle attività didattiche si sono incoraggiati gli studenti a confrontare, 

contestualizzandole, le diverse risposte fornite dai filosofi agli stessi problemi e si sono sollecitati 

collegamenti interdisciplinari. Si è favorita la rielaborazione in modo personale di quanto appreso. 

Lo studio della disciplina ha inoltre favorito un incremento delle capacità espressive e linguistiche.  

Il livello raggiunto è nel complesso più che discreto.  

 

Capacità 

Le capacità critiche degli studenti, sollecitate attraverso continui stimoli ad operare confronti, e ad 

elaborare proprie riflessioni sulle problematiche affrontate, hanno raggiunto nel complesso un 

livello più che discreto. Lo stesso può dirsi a proposito della capacità di impostare autonomamente 

il metodo di studio. Alcuni ragazzi sono però ancora titubanti ad esprimere opinioni motivate su un 

problema filosofico.  

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE EDUCATIVE 



46 
 

Diverse sono state le strategie didattiche attuate: discussioni guidate, visione di filmati e 

documentari, analisi ed elaborazione di mappe concettuali e schemi semplificativi, lettura di 

testi.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI 

Sono state effettuate almeno due verifiche a quadrimestre, in forma orale o scritta. La verifica 

scritta ha seguito le tipologie A o B. Le prove orali hanno mirato ad accertare l’acquisizione dei 

contenuti precedentemente trattati. Sono state effettuate alcune interrogazioni singole più 

approfondite, strutturate seguendo il modello della prova orale dell’Esame di Stato.  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 

Il recupero si è svolto in itinere. Nel corso delle lezioni si sono sempre riepilogati gli ultimi 

argomenti trattati, sia per facilitare gli studenti assenti, sia per favorire una maggiore 

sedimentazione dei temi affrontati.  
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Programma svolto di filosofia 

Libri di testo:  

E. Ruffaldi, La formazione filosofica, vol. 2B, Dall’illuminismo all’idealismo, E. Ruffaldi, vol. 3A, Da 

Schopenhauer al pragmatismo, Loescher, Torino, 2015. 

 

Romanticismo e Idealismo 

-Le premesse del Romanticismo 

-Caratteri del Romanticismo   

-La revisione del Kantismo 

-Da Kant all’idealismo 

-Fichte: la filosofia dell’Io (l’idealismo come scelta morale, l’Io Assoluto e la metafisica del 

soggetto, la dialettica e il rapporto Io-non io, la morale, la concezione politica)  

  

 

 Hegel  

-Gli scritti giovanili  

-il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee 

-I presupposti della filosofia hegeliana  

-L’autocoscienza e il sapere 

-La fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza, ragione) 

-La filosofia come sistema 
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-La filosofia della Natura 

-La filosofia dello Spirito 

-Lo spirito Soggettivo 

-Lo Spirito Oggettivo 

-Lo Spirito Assoluto 

-La filosofia della Storia 

 

La Destra e la Sinistra hegeliane e Marx  

Destra e Sinistra hegeliane 

Feuerbach: La filosofia come antropologia 

Marx: La concezione materialistica della storia 

Lavoro e alienazione nel capitalismo 

Il materialismo storico 

Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

L’analisi dell’economia capitalistica 

 

I contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer-Kierkegaard 

Schopenhauer  

-Il mondo come rappresentazione 

-La metafisica di Schopenhauer: la Volontà  

 -La liberazione dalla Volontà. 
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Kierkegaard 

 -L’esistenza e il singolo 

-Dall’angoscia alla fede. 

 

  Il positivismo  

-Caratteri generali del positivismo 

Il positivismo sociale: Comte 

           

 Nietzsche  

-La demistificazione della conoscenza e della morale 

 -L’annuncio di Zarathustra 

 -Il nichilismo   

-La volontà di potenza. 

 

Bergson:  

-Tempo, coscienza e libertà 

 -Materia e memoria 

 -L’evoluzione creatrice 

 

Freud * 

-Freud e la psicoanalisi 

-La scoperta dell’inconscio  
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-La struttura della personalità  

-Psicoanalisi e società. 

 

Arendt*: La banalità del male, le origini del totalitarismo. 

* programma da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 

Programma di Educazione Civica:  

-Il diritto al lavoro; da Marx, alla Costituzione, ai temi di maggiore attualità: analisi di uno speciale 

di “Rai scuola”. Lavori di gruppo e di approfondimento su: il lavoro in carcere; lavoro e pari 

opportunità: il problema della disabilità; lavoro e scuola: ASL e PCTO; lavoro e nuove tecnologie; il 

lavoro femminile. 

-Visita guidata a Forte Bravetta, luogo simbolo contro la pena di morte.  

 

 L’insegnante                                                                            

Silvia Capuani 
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