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Variazioni nel Consiglio di classe 
 

Materie 

Materia insegnata negli      
anni 

 

Anni in cui è variata la 
composizione del  
consiglio di classe 

III° IV° V° III° IV° V° 
Lingua e letteratura italiana X X X X X  
Storia X X X X X  
Lingua inglese X X X X X X 
Matematica X X X X   
GPOI   X   X 
TPSIT X X X X  X 
Informatica X X X X X X 
Sistemi e reti X X X X X X 
Telecomunicazioni X X  X   
Lab. TPSIT X X X X  X 
Lab. Informatica X X X X  X 
Lab. Sistemi e reti X X X X X X 
Scienze motorie e sportive X X X X   
Religione cattolica X X X X   
Ed. Civica X X X X X X 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Alunni che hanno frequentato la classe quinta 
 

Numero Allievi Frequentanti 
Numero allievi provenienti dalla 

classe precedente 
Numero allievi provenienti da altri 

istituti 

23 22 1 

 
 
Flussi degli studenti della classe 
 

 
CLASSE 

ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI 
DA ALTRA 

CLASSE 
PROMOSSI RESPINTI 

TERZA 21 5 23 3 
QUARTA 22 1 22 1 
QUINTA 22 1   

 
 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, 
senza ripetenze o spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 

21 

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al 
presente documento il rispettivo PDP/PDPT): 

8 

NUMERO DI STUDENTI CON DISABILITÀ (Non verrà allegata al 
presente documento la rispettiva relazione di presentazione in quanto, come 
specificato nel PEI, l’alunno non affronterà l’Esame di Stato ma otterrà un 
Attestato di Credito Formativo in quanto ha seguito un percorso didattico  
differenziato a partire dalla classe prima superiore e per l’intera durata delle 
scuole superiori):  

1 
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3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
 

 
Materia 

N. studenti 
promossi con 6 

N. studenti 
promossi con 7 

N. studenti 
promossi con 8 

N. studenti 
promossi con 9-

10  
Informatica 8 5 1 8 
Lingua e letteratura italiana 5 12 5 0 
Lingua inglese 7 4 5 6 
Matematica 12 5 3 2 
Religione cattolica 0 0 0 9 
Scienze motorie e sportive 1 2 12 7 
Sistemi e reti 9 9 1 3 
Storia 4 6 8 4 
TPSIT 10 5 3 4 
Telecomunicazioni 12 5 3 2 
Ed. Civica 1 4 14 3 
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4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 
 (visite aziendali, viaggi di istruzione, conferenze, incontri con esperti effettuate durante il secondo biennio e 
l’ultimo anno)  
 
 

Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione, informazioni sul relatore 

Escursione  2020-21 
Chiesa N.S. Angeli di Sv : Scoperta della storia  del territorio con la 

Prof.ssa Sogliani Paola 

Progetto  
2021-22 Make a Wish 

Convegno 
2021-22 Incontro con i volontari dell’Avis  

Incontro on line in ambito 
curricolare 2021-22 

Con il filosofo Massimo Cacciari sul tema della figura 
dell’intellettuale 

Erasmus  
2021-22 PCTO – Spagna a Granada per un ristretto gruppo di alunni 

Incontro  
2022-23 

presso la Sala della Sibilla (Priamar – SV) con Federico Buffa sul 
tema “I diavoli di Zonderwater” 

Incontro  
2022-23 

in Aula Borsellino con lo storico Angelo D’Orsi sul tema “Le nuove 
guerre e gli intellettuali” 

Teatro 
2022-23 presso Officine Solimano Spettacolo “Gran Consiglio”  

Irlanda 
2022-23 PCTO – Bray (Dublin) per un ristretto gruppo di alunni 

Convegno 
2022-23 presso il Campus dell’Università di Savona sulle Pari Opportunità  

Incontri on line in ambito 
curricolare 2022-23 

Presentazione di Google Cloud Platform a cura di Emanuela 
Caramagna 

Incontro  
2022-23 

in Aula Borsellino Presentazione della carriera di esperto 
informatico nell’Arma   dei Carabinieri  

Incontro  
2022-23 in Aula Borsellino Presentazione a cura della scuola MTS  

Incontro  
2022-23 

in Aula Borsellino con Damiano Tommasi sul tema dello sport e 
delle dinamiche di gruppo 

Incontro 
2022-23 

in Aula Borsellino  con i responsabili dell’associazione “Il 
Cenacolo” sul tema delle dipendenze 

BLSD 
2022-23 Progetto “Renzino Astengo” a cura dei volontari del 118 

Visita 
2022-23 Azienda ABB di Genova 
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5. MODALITÀ DIDATTICHE E OPERATIVE RELATIVE AI PERIODI 
SVOLTE DURANTE L’EMERGENZA COVID19 NEGLI A.S. 2019-20 E 2020-
21 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito istituzionale, sociale e formativo 
di “fare scuola” anche durante il protrarsi di  questa situazione, volendo contrastare l’isolamento e 
la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a sviluppare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative in modalità 
DDI: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di 
App, software dedicati, Webinar e altri sistemi già utilizzati comunemente nei percorsi di Didattica 
a Distanza (DaD). 

Dal 24/02/2020 le lezioni sono state immediatamente erogate in DAD sincrona, mentre nell’a.s. 
2020-21, le classi quarte hanno sempre frequentato in presenza per due giornia settimana le materie 
laboratoriali. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente tramite i colloqui in modalità on 
line ed eventualmente contatti via mail o telefonici. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e soprattutto con 
l’utilizzo della DDI (Didattica Integrativa Digitale), secondo il Piano della Didattica Digitale 
deliberato dal Collegio dei Docenti, continuamente adattato, nelle diverse revisioni, all’andamento 
della frequenza scolastica legata alle condizioni pandemiche, come stabilito dai diversi strumenti 
legislativi messi in essere.  

In particolare, i docenti hanno adottato e utilizzato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 
DID: videolezioni sincrone programmate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 
“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 
elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale o Classroom con 
funzione apposita, materiale didattico, mappe concettuali e Power Point inserite nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe 
concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre 
alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre 
in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 
di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato, oppure alle carenze diffuse della rete informatica, 
specialmente in determinate località del comprensorio. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza che sono state utilizzate in questo periodo di emergenza, In allegato le relazioni di 
presentazione dei candidati BES. 

Riguardo l’aspetto della valutazione, è stata adottata dal Collegio dei Docenti una griglia di 
valutazione del processo di apprendimento di Istituto, da utilizzare facoltativamente dai docenti in 
modo di fornire loro un ausilio nella valutazione, specialmente per le discipline non laboratoriali 
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che più hanno risentito della frequenza limitata durante le proprie ore di lezione, agli studenti un 
feedback significativo per poter organizzare al meglio il loro percorso di crescita.  

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente monitorati nel loro livello di profitto e nelle discipline 
dove sono state riscontrate più carenze. Si è provveduto a svolgere,nell’a.s. 20/21, le attività PAI e 
PIA di recupero del precedente anno scolastico, in presenza, e sono state effettuate le relative 
verifiche. Sono inoltre state svolte attività di sportello didattico, a distanza, su prenotazione.  
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6. PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 
TRIENNIO 2020-21, 2021-22, 2022-23. 

 
Riferimenti Legislativi:  
 

- TESTO UNICO: DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297; 
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 
- DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226; 
- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 
- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’Alternanza Scuola Lavoro e dell’art. 2 del D.D. 

n.936 del 15 settembre 2015 e successivi; 
- DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226; 
- D.M. 18 gennaio 2019, n. 37, 
- DECRETO LEGISLATIVO n. 62 /2017 CAPO III: esame di stato nel secondo ciclo di istruzione 
- O.M. n.45 del 9 marzo 2023 

 
L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”, dalla 
seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza Scuola 
Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali, imbarchi e altre tipologie di percorsi 
equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul territorio 
e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile grazie alla 
condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere imprescindibile la 
necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la contestualizzazione della 
stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta consapevole del proprio futuro, 
sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il “Ferraris Pancaldo”, con l’attuazione 
della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, nonostante lo stato di crisi occupazionale 
in cui versa il territorio e le complessità della macchina organizzativa legata all’elevato numero di 
studenti, che hanno imposto la massima flessibilità organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 
Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: l’’Alternanza Scuola Lavoro 
(ora PTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro 
arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative spendibili anche nel 
mercato del lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve essere fornita agli studenti, 
sociale ed economico del territorio mediante percorsi finalizzati all’innovazione didattica e 
all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche sia in ambienti lavorativi privati, pubblici e del 
terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo sviluppo delle specifiche professionalità 
dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente prevede specifiche e requisiti propri dei progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro/ PCTO all’interno dei quali il collegio dei docenti ha ritenuto opportuno 
fissare i seguenti punti: 
 I progettisono percorsi di formazione capaci di cogliere le specificità del contesto territoriale 

attraverso processi di integrazione tra il sistema dell’istruzione e il mondo della formazione e 
del lavoro; essi sono anche uno strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione 
scolastica; 

 I progetti PCTO attivati dall’Istituto si configurano come: 

1.1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche 
secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 
1.2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico-
privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la collaborazione con 
imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree 
tecnologiche strategiche per il nostro Paese. 
1.3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 
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Scientifici; 
 
In base a queste indicazioni tutti i progetti PCTO sono stati sviluppati secondo queste linee 
metodologiche: 
 
Metodologia delle unità di apprendimento  
Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 
articolazione del Collegio dei Docenti), ha individuato competenze relative ad una serie di 
tematiche comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 
l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione del 
Curriculum Vitae. Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici 
professionalizzanti, relativi ai singoli indirizzi che spesso non sono precisamente individuati nelle 
linee guide per la riforma della scuola secondaria superiore, ma sono significativamente richiesti 
dalle aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività formative previste 
dal piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha progettato e 
sviluppato delle unità di apprendimento (almeno una per anno scolastico) che sono state realizzate 
curricularmente o extra curricolo, anche utilizzando il recupero orario integrativo, in modo da 
fornire un “valore aggiunto” all’insieme di competenze posseduto dell’allievo in uscita dal percorso 
formativo secondario superiore, con una molteplicità di attività quali:  
-  formazione su temi specifici, 
- incontri con esperti, 
- visite guidate in azienda,  
- realizzazione di percorsi di eccellenza, anche utilizzando i laboratori dell’Istituto,  
- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna, 
- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 
 
Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono stati 
sviluppati gli “skill” trasversali come: lavorare in team, gestire le dinamiche del gruppo, il sapere 
relazionare e documentare, oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. Pertanto, ogni Consiglio 
di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per indirizzo e per classe 
delle attività. 
Purtroppo, l’emergenza COVID ha limitato considerevolmente tutte le attività previste negli anni 
scolastici 2019-20 e 2020-21 incidendo sulle attività PCTO svolte dagli allievi che hanno 
frequentato in questi anni il secondo biennio; nel dettaglio: 

- sono stati sospesi progetti con esterni (esempio: BITRON, RFI, etc.)   molto significativi,  
- sono state effettuate in modalità online le iniziative di orientamento in uscita universitario e 

non, 
- alcuni alunni per cui era preventivato lo stage in questo periodo non hanno potuto 

effettuarlo,  
- molte attività svolte sono state effettuatein forma di videoconferenza o simili. 

 
Metodologia dei tirocini formativi: 
Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali, ha 
deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, a 
ogni allievo, nell’arco del triennio di specializzazione, venga proposto lo svolgimento di almeno un 
periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, 
oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono state svolte: 

1) presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso 
soggetti ospitanti esterni alla scuola, 

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando “project work”, sulla base di 
una o più committenze interna o esterne all‘Istituto, 
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3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti all’ambito 
professionale dell’indirizzo di studio; 

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal MIUR 
o da altri soggetti istituzionali.  

 
Con Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita: “A partire 
dall’anno scolastico 2018-19, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro sono ridenominati 
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e sono attuati per una durata 
complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 145 del 30/12/2018, c.784,787”; 
In base a quanto previsto nel D.M 37 del 18/01/2019, che l’O.M.45/2023 recepisce nell’art. 22 
comma 2 lettera b): il candidato dimostra, nel corso del colloquio: “di saper analizzare criticamente 
e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, medianteuna breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO odell’apprendistato di primo livello, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenutoconto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica”. 
Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, purtroppo, l’emergenza COVID 19 ha praticamente 
azzeratola possibilità di svolgere tirocini formativi esterni alla scuola. Gli alunni che si apprestano a 
svolgere l’esame di stato sono stati danneggiati nello svolgimento dei Percorsi PCTO, anche in 
rapporto al fatto che nel nostro Istituto la cura della formazione fuori aula è estremamente 
valorizzante. Comunque per i percorsi di Stage, ove possibile, è stata seguita la procedura valutativa 
riportata di seguito. 
 
Valutazione percorsi di STAGE 
A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 
indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 
raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico 
PERCORSO DI STAGE. Questecompetenze chiave, sono state riassunte in macrocompetenze: 2 
trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo (volta per volta concordata tra i tutor) valutate mediante 
una attribuzione di punteggio in una scala ventesimale. La valutazione di ogni singola macro 
competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la seguente griglia di valutazione: 
 
Frequenza del comportamento Punteggio 
Mai 0 
Raramente 1 
in maniera sufficiente 2 
Spesso 3 
Abitualmente 4 
 
Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 
oggettive e fatte proprie utilizzandole in questo modo: 

 Gli indicatori delle competenze trasversali hanno contribuito alla definizione del voto di 
condotta 

 Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia per la 
definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito Scolastico (1 
punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo in caso di 
valutazione ampiamente positiva del percorsodi STAGE, con punteggio complessivo 
maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, in sede di scrutinio finale, i voti nelle singole 
materie di indirizzo. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Criteri di valutazione adottati dall’Istituto (estratto del PTOF): 
 
Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 
considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei 
seguenti OBIETTIVI: 
Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 
 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, 

regole, teorie; 
 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione traducendola, 

riorganizzandola, interpretandola. 
Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 
 l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 

generalizzando e/o esemplificando; 
 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad 

altri; 
 la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 

struttura coerente; 
 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 

metodo. 
Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 
 la creatività. 

Obiettivi di interesse e di partecipazione. 
 
Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 
 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non 

è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 
organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 
palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non 
riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive 
sono inadeguate. 

 voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 
insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora 
personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina 
all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente 
impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate. 

 voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 
concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi 
minimi previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; 
l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti. 

 voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 
autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le 
capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti. 

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti 
gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle 
tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo 
dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 
argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 
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propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
rilevanti capacità espositive. 

 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti 
gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 
propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 
pregevoli capacità espositive. 

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati adottati parametri previsti 
nel PTOF e in ottemperanza al Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020,nelpiano per la Didattica 
Digitale Integrata inserito nel PTOF, deliberato dal Collegio dei Docenti e continuamente 
revisionato. 
 
Dall’anno scolastico 2020-21, con delibera del Collegio Docenti del 18 febbraio 2021, è stata 
adottata una griglia di valutazione di Istituto, intesa alla valutazione del processo di apprendimento, 
utilizzabile dai docenti previa chiara comunicazione a famiglie e studenti. 
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8. ATTIVITÀ INERENTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 
superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 
della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 
confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 
crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a far 
acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica e 
storico-sociale. 

Nelle classi quinte è stato avviato l’insegnamento dell’educazione civica così come stabilito legge 
92 del 2019 e dall’emanazione delle successive linee guida emanate dal MI il 23 giugno 2020.  

L’educazione civica si sviluppa su tre assi portanti: lo studio della Costituzione (diritto nazionale ed 
internazionale) legalità e solidarietà; lo sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio) e la cittadinanza digitale. 

Relativamente al primo asse “Cittadinanza e Costituzione” per le classi quinte la programmazione 
di massima prevede: 

- Organi Costituzionali della Repubblica Italiana:  
- Funzioni elezione composizione del Parlamento 
- Formazione e funzioni del Governo 
- Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica 
- Cenni all’organo giurisdizionale 
- Nascita e sviluppo dell’Unione Europea con attenzione agli Organi e agli atti legislativi 
- Organismi Internazionali: 
- ONU 
- Nato 
- Cenni al WTO 

 
Le attività suddette sono state implementate con le discipline di italiano e inglese nella prospettiva 
della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica e nella consapevolezza della 
formazione del cittadino attivo.  
 

Relativamente agli altri due assi portanti individuati nelle linee guida ovvero sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale, ogni indirizzo ha sviluppato specifiche tematiche in coerenza con il proprio 
profilo. 
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9. CLIL 
 

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una 
disciplina non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare: 

Sono state svolte n. 6 ore in modalità CLIL in Lab. TPSIT dal Prof. Simone Rolando riguardanti i 
seguenti argomenti:  

1)Le Reti  

2) La redazione del Curriculum Vitae in lingua inglese sulla base di un formato europeo 
standardizzato 

 

 

Allegati al presente documento 

Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova scritta 

Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova scritta 

Allegato3 - Spunti proposti alle simulazioni di colloquio 

Allegato4 - Griglia di valutazionedella prima prova 

Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 

Allegato6 - Griglia di valutazione del colloquio 

Allegati – programmi consuntivi di tutte le discipline 
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Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova 
 

TIPOLOGIAA- ANALISIEINTERPRETAZIONEDIUNTESTOLETTERARIOITALIANO 

PROPOSTAA1 

GiuseppeUngaretti,daL’Allegria,IlPortoSepolto. 
Risvegli 

Marianoil 29giugno1916 
 

Ognimiomomentoio 
l’ho 
vissutoun’altravolta 
in un’epoca 
fondafuori dime 

Sono lontano colla mia 
memoriadietroa quelle viteperse 

Mi desto in un bagnodi 
care cose 
consuetesorpreso 
eraddolcito 

Rincorrole nuvole 
chesisciolgonodolcementecog
li occhiattenti 
emirammentodiqu
alcheamico 
morto 

Ma Diocos’è? 

E la 
creaturaatte
rrita 
sbarragli occhie 
accogliegocciole
distelle 
elapianuramuta 

E si 
senteriav
ere 

 

daVita d’unuomo. Tuttelepoesie,acuradiLeonePiccioni, Mondadori,Milano,1982 

 

ComprensioneeAnalisi 
Puoirisponderepuntoperpuntooppurecostruireununicodiscorsochecomprendalerispostealledomandep
roposte. 

1. Sintetizzaiprincipalitemidellapoesia. 

2. Aqualirisvegli alludeiltitolo? 

3. Checosarappresentaperl’ioliricol’«epocafonda/fuoridi me»nellaprimastrofa? 

4. Qualespaziohalaguerra,evocatadalriferimentoalluogoinFriuliedalladatadicomposizione,neldispiegars
idellamemoria? 

5. Qualesignificatoassumeladomanda«MaDiocos’è?»ecomesispiegailfattocheneiversisuccessivilareazio
neèriferita auna impersonale «creatura/atterrita»anzichéall’iochel’ha posta? 

6. Analizza,dalpuntodivistaformale,iltipodiversificazione,lasceltaeladisposizionedelleparole. 
 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione 
sul 
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percorsointerioredelpoeta.Puoiancheapprofondirel’argomentotramiteconfronticonaltritestidiUngare
ttiodialtriautoriate notio con altre forme d’arte delNovecento. 
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PROPOSTAA2 

Luigi Pirandello,daIlfuMattia Pascal, inTuttii romanzi,ArnoldoMondadori,Milano,1973. 

Il protagonista de “Il fu Mattia Pascal”, dopo una grossa vincita al gioco al casinò di 
Montecarlo, mentre statornando a casa legge la notizia del ritrovamento a Miragno, il paese dove 
lui abita, di un cadavere identificato 
comeMattiaPascal.Benchésconvolto,decidedicoglierel’occasioneperiniziareunanuovavita;assunto
lopseudonimodi AdrianoMeis, ne elabora lafalsaidentità. 

 

“Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m’ero accorto tra gli svaghi de’ 
viaggi e nell’ebbrezzadella nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po’ stanco, 
come ho detto, del vagabondaggio edeliberato a impormi un freno. E mi accorgevo che... sì, c’era 
un po’ di nebbia, c’era; e faceva freddo; m’accorgevocheper quantoilmioanimo siopponessea 
prenderqualità dalcoloredeltempo,pur nesoffriva.[…] 

M’ero spassato abbastanza, correndo di qua e di là: Adriano Meis aveva avuto in quell’anno la 
sua giovinezzaspensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse 
un abito di vita quieto e modesto.Oh,glisarebbestatofacile,liberocom’era esenz’obblighidisorta! 

Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché 
come un uccellosenza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una 
regolare esistenza. Ma dove? in unagrandecittà oin una piccola? Non sapevorisolvermi. 

Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate; dall’una all’altra, 
indugiandomi inciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal 
luogo, insomma, di cui serbavo piùvivamemoria;edicevo: 

“Ecco, io vi sono stato! Ora, quanta vita mi sfugge, che séguita ad agitarsi qua e là variamente. 
Eppure, in quantiluoghi ho detto: — Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei volentieri! —. E ho 
invidiato gli abitanti che, quietamente,con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, 
potevano dimorarvi, senza conoscere quel senso penoso diprecarietàche tiensospesol’animo 
dichiviaggia.” 

Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi 
ponevo a dormire, i variioggettichemistavano intorno. 

Ognioggettoinnoisuoltrasformarsisecondoleimmaginich’essoevocaeaggruppa,percosìdire,attorno
asé.Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli 
che ci suscita in unapercezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura 
non si trova nell’oggetto per 
semedesimo.Lafantasialoabbelliscecingendoloequasiirraggiandolod’immaginicare.Nénoilopercep
iamopiùqual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre 
abitudini vi associano.Nell’oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, 
l’accordo, l’armonia che stabiliamo tra esso e noi,l’animache esso acquistapernoisoltantoe che 
èformata dainostri ricordi”. 

ComprensioneeAnalisi 

Puoirisponderepuntoperpuntooppurecostruireununicodiscorsochecomprendalerisposteatutteledoman
deproposte. 

1. Sintetizzailcontenutodelbrano,individuandoglistatid’animodel protagonista. 

2. SpiegaacosaalludeAdrianoMeisquandosidefinisce‘unuccellosenzanido’eilmotivodel‘sensopenosodip
recarietà’. 
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3. Nelbranosifacennoalla‘nuovalibertà’delprotagonistaealsuo‘vagabondaggio’:analizzaiterminieleesp
ressioni utilizzate dall’autore per descriverli. 

4. Analizzaisentimentidelprotagonistaallalucedellatematicadeldoppio,evidenziandolesceltelessicalied
espressivediPirandello. 

5. Le osservazionisuglioggettipropongonoiltemadelriflesso:esaminalostiledell’autoreelepeculiarità 
dellasuaprosaevidenziando ipassaggideltesto incuitali 
osservazioniappaionoparticolarmenteconvincenti. 

 

Interpretazione 
Commentailbranopropostoconparticolareriferimentoaitemidellalibertàedelbisognodiuna‘regolare
esistenza’,approfondendolialla luce delle tue letturedi altri testi pirandellianio di altri autoridella 
letteraturaitalianadelNovecento. 

 

 

TIPOLOGIAB–ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO 

PROPOSTAB1 

DurantelaIIguerramondialeirapportiepistolarifraChurchill,StalineRooseveltfuronointensi,giacchéilpr
emier 

britannicofecedatramitetraMoscaeWashington,inparticolareneiprimitempidelconflitto. 

L’importanza storica di quelle missive è notevole perché aiuta a ricostruire la fitta e complessa 
trama di rapporti,diffidenze e rivalità attraverso la quale si costruì l’alleanza tra gli USA, la Gran 
Bretagna e l’URSS in tempo diguerra:leduelettere diseguitoriportate,risalentialnovembre 1941, 
nesonoun esempio. 

 

Testitratti da: CarteggioChurchill-Stalin1941-1945,Bonetti,Milano1965,pp.40-42. 

Messaggiopersonaledel premierStalinalprimoministroChurchill- Speditol’8novembre1941 
Il vostro messaggio mi è giunto il 7 novembre. Sono d’accordo con voi sulla necessità della 
chiarezza, che in questomomento manca nelle relazioni tra l’Urss e la Gran Bretagna. La 
mancanza di chiarezza è dovuta a due circostanze:per prima cosa non c’è una chiara 
comprensione tra i nostri due paesi riguardo agli scopi della guerra e allaorganizzazionepost-
bellicadellapace;secondariamentenon c’ètraUrsseGranBretagnaun accordoperunreciprocoaiuto 
militare inEuropacontro Hitler. 

Fino a quando non sarà raggiunta la comprensione su questi due punti capitali, non solo non vi 
sarà chiarezza nellerelazioni anglo-sovietiche, ma, per parlare francamente, non vi sarà neppure 
una reciproca fiducia. Certamente,l’accordo sulle forniture militari all’Unione Sovietica ha un 
grande significato positivo, ma non chiarisce il problemanédefinisce completamentelaquestione 
delle relazionitrainostridue paesi. 

Se il generale Wavell e il generale Paget, che voi menzionate nel vostro messaggio, verranno a 
Mosca per concludereaccordi sui punti essenziali fissati sopra, io naturalmente prenderò contatti 
con loro per considerare tali punti. Se,invece, la missione dei due generali deve essere limitata ad 
informazioni ed esami di questioni secondarie, allora 
iononvedolanecessitàdidistoglierlidalleloromansioni,néritengogiustointerromperelamiaattivitàper
impegnarmiin colloquiditale natura.[…] 

W.Churchill a J.V.Stalin- Ricevutoil 22 novembre1941 
Moltegrazie perilvostromessaggio chehoricevutoora. 
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Findall’iniziodellaguerra,hocominciatoconilPresidenteRooseveltunacorrispondenzapersonale,che
hapermesso di stabilire tra noi una vera comprensione e ha spesso aiutato ad agire 
tempestivamente. Il mio solodesiderioèdilavoraresulmedesimo pianodicameratismo e di 
confidenza con voi.[…] 

A questo scopo noi vorremmo inviare in un prossimo futuro, via Mediterraneo, il Segretario degli 
Esteri Eden, chevoi già conoscete, adincontrarviaMosca oaltrove.[…] 

Noto che voi vorreste discutere la organizzazione post-bellica della pace, la nostra intenzione è di 
combattere laguerra, in alleanza ed in costante collaborazione con voi, fino al limite delle nostre 
forze e comunque sino alla fine, equando la guerra sarà vinta, cosa della quale sono sicuro, noi 
speriamo che Gran Bretagna, Russia Sovietica e StatiUnitisi riuniranno attorno al tavolo 
delconciliodei vincitori come i treprincipalicollaboratorie come gli autoridelladistruzione 
delnazismo. […] 

Il fatto che la Russia sia un paese comunista mentre la Gran Bretagna e gli Stati Uniti non lo 
sono e non lo voglionodiventare,non è di ostacolo allacreazionediun buon pianoper lanostra 
salvaguardiareciprocae per inostrilegittimiinteressi.[…] 

 

Comprensionee Analisi 
Puoirisponderepuntoperpuntooppurecostruireununicodiscorsochecomprendalerisposteatutteledoman
deproposte. 

1. Riassumientrambelelettere,ponendoinrilievoidiversiobiettivideidueuominipolitici. 
2. Spiegailsignificatodeltermine‘chiarezza’piùvolteutilizzatodaStalinnellasualettera:acosasiriferisceinr

elazionealla guerra controla Germania? 
3. IllustralaposizionepoliticachesievincenellaletteradiChurchillquandoeglifariferimentoallediverseideo

logiepolitiche deipaesicoinvolti. 
4. Nellelettereapparesullosfondounterzoimportanteinterlocutore:individualoespiegaimotivipercuièst

atoevocato. 
 

Produzione 

Prendendo spunto dai testi proposti e sulla base delle tue conoscenze storiche e delle tue letture, 
esprimi le tueopinioni sulle caratteristiche della collaborazione tra Regno Unito e Unione 
Sovietica per sconfiggere la Germanianazista e sulle affermazioni contenute nelle lettere dei due 
leader politici. Organizza tesi e argomenti in un discorsocoerente ecoeso. 

 

PROPOSTAB2 

TestotrattodaManlioDiDomenico,Complessoèdiversodacomplicato:perquestoservemultidiscipli
narietà,in“Il Sole24 ore”,supplemento Nòva,6 marzo 2022,pag. 18. 

Unapandemiaèuncomplessofenomenobiologico,socialeedeconomico.“Complesso”èmoltodiverso
da“complicato”: il primo si riferisce alle componenti di un sistema e alle loro interazioni, il 
secondo si usa percaratterizzare un problema in relazione al suo grado di difficoltà. Un problema 
complicato richiede molte risorse peressere approcciato, ma può essere risolto; un problema 
complesso non garantisce che vi sia una soluzione unica 
eottimale,maèspessocaratterizzatodamolteplicisoluzionichecoesistono,alcunemiglioridialtreemolt
eegualmentevalide. […] 

Ma perché è importante capire la distinzione tra complicato e complesso? Questa distinzione sta 
alla base degliapprocci necessari per risolvere in maniera efficace i problemi corrispondenti. I 
problemi complicati possono essererisolti molto spesso utilizzando un approccio riduzionista, 



[Digitare il testo] 
 

dove l’oggetto dianalisi, per esempio uno smartphone,può essere scomposto nelle sue 
componenti fondamentali che, una volta comprese, permettono di intervenire, con uncosto noto e 
la certezza di risolvere il problema. Purtroppo, per i problemi complessi questo approccio è 
destinato afallire: le interazioni tra le componenti sono organizzate in modo non banale e danno 
luogo a effetti che non possonoessereprevistia partiredalla conoscenza 
dellesingoleparti.[…]Un’osservazionesimilefu fattada Philip Anderson, Nobel per la Fisica nel 
1977, in un articolo che è stato citato migliaia di volte e rappresenta una delle pietre miliaridella 
scienza della complessità: «More isdifferent». Anderson sottolinea come la natura sia organizzata 
in unagerarchia, dove ogni livello è caratterizzato da una scala specifica. […] Ogni scala ha una 
sua rilevanza: gli oggetti distudio (particelle, molecole, cellule, tessuti, organi, organismi, 
individui, società) a una scala sono regolati da leggiche non sono banalmente deducibili da quelle 
delle scale inferiori. Nelle parole di Anderson, la biologia non èchimicaapplicata,la chimica nonè 
fisicaapplicata,ecosìvia. 

Questo excursus è necessario per comprendere come va disegnata una risposta chiara a un 
problema complesso comela pandemia di Covid 19, che interessa molteplici scale: da quella 
molecolare, dove le interazioni tra le proteine(molecole molto speciali necessarie al 
funzionamento della cellula) del virus Sars-Cov-2 e del suo ospite umano (enon), sono in grado 
di generare alterazioni nel tradizionale funzionamento dei nostri sistemi, dall’immunitario 
alrespiratorio, dal circolatorio al nervoso, causando in qualche caso – la cui incidenza è ancora 
oggetto di studio –problemi che interessano molteplici organi, anche a distanza di tempo 
dall’infezione. Virologi, biologi evoluzionisti,infettivologi, immunologi, patologi: tutti mostrano 
competenze specifichenecessarie alla comprensionedi questafase del fenomeno. Ma non solo: la 
circolazione del virus avviene per trasmissione aerea, […] e il comportamentoumano, che si 
esprime tramite la socialità, è la principale fonte di trasmissione. A questa scala è l’epidemiologia 
lascienza che ci permette di capire il fenomeno, tramite modelli matematici e scenari che testano 
ipotesi su potenzialiinterventi. Ma l’attuazione o meno di questi interventi ha effetti diretti, 
talvolta prevedibili e talvolta imprevedibili,sull’individuo e la società: dalla salute individuale 
(fisica e mentale) a quella pubblica, dall’istruzione all’economia.A questa scala, esperti di salute 
pubblica, sociologia, economia, scienze comportamentali, pedagogia, e così via, 
sonotuttinecessaripercomprendereilfenomeno. 

Il dibattito scientifico, contrariamente a quanto si suppone, poggia sul porsi domande e dubitare, 
in una continuainterazione che procede comprovando i dati fino all’avanzamento della 
conoscenza. Durante una pandemia gliapprocci riduzionistici non sono sufficienti, e la mancanza 
di comunicazione e confronto tra le discipline coinvoltealle varie scale permette di costruire solo 
una visione parziale, simile a quella in cui vi sono alcune tessere di unpuzzle ma è ancora 
difficile intuirne il disegno finale. L’interdisciplinarietà non può, e non deve, più essere 
unpensiero illusorio, ma dovrebbe diventare il motore della risposta alla battaglia contro questa 
pandemia. 
Soprattutto,dovrebbeessereaccompagnatadaunacomunicazioneistituzionaleescientificachiaraeben
organizzata,perridurreilrischio diinfodemia erispostecomportamentaliimpreviste. 

 

Comprensionee Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a 
tutte le domandeproposte. 

1. Sintetizzal’articoloespiegailsignificatodell’espressione«Moreisdifferent». 
2. Quali sono le tesi centrali presentate nell’articolo e con quali argomenti vengono sostenute? 

Spiega anche ledifferenze esistenti tra un problema complesso e un problema complicato e perché 
un problema complicato puòessererisolto più facilmente diunproblemacomplesso. 

3. Checosacaratterizzaun“approccioriduzionista”equalisonoisuoilimiti? 



[Digitare il testo] 
 

4. Qualicaratteristichepeculiaridellaconoscenzascientificasonostateevidenziatedalrecentefenomenod
ellapandemia? 

Produzione 

Dopo aver letto e analizzato l’articolo, esprimi le tue considerazioni sulla relazione tra la 
complessità e la conoscenzascientifica, confrontandoti con le tesi espresse nel testo sulla base 
delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tueesperienze personali. Sviluppa le tue opinioni in 
un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati inundiscorso coerente e coeso. 

 

 

PROPOSTAB3 
 

PhilippeDaverio,Grandtourd’Italiaapiccoli passi,Rizzoli,Milano,2018,pp.18-19. 
Lo slow food ha conquistato da tempo i palati più intelligenti. Lo Slow Tour è ancora da inventare; 
o meglio è 
praticadariscoprire,poichéunavoltamoltideglieminentiviaggiatoriquicitatisispostavanoinmodoassail
entoetaloraa piedi.È struggente la narrazione che fa Goethe del suoarrivo a velainSicilia. A pochi 
di noi potrà 
capitareunasimilescomodafortuna.Ilviaggiountemposifacevaconipiedieconlatesta;oggisfortunatame
ntelofannoipopoli bulimici d'estremo Oriente con un salto di tre giorni fra Venezia, Firenze, Roma 
e Pompei, e la massima loroattenzione viene spesso dedicata all'outlet dove non comperano più il 
Colosseo o la Torre di Pisa in pressato diplastica (tanto sono loro stessi a produrli a casa) ma le 
griffe del Made in Italy a prezzo scontato (che spesso anchequeste vengono prodotte da loro). È 
l'Italia destinata a diventare solo un grande magazzino dove al fast trip siaggiunge anche il fast 
food, e dove i rigatoni all’amatriciana diventeranno un mistero iniziatico riservato a pochieletti? La 
velocità porta agli stereotipi e fa ricercare soltanto ciò che si è già visto su un giornaletto o ha 
ottenuto più“like” su Internet: fa confondere Colosseo e Torre di Pisa e porta alcuni americani a 
pensare che San Sebastianotrafittodallefrecce sia statovittimadeicheyenne. 

La questione va ripensata. Girare il Bel Paese richiede tempo. Esige una anarchica 
disorganizzazione, foriera dipoetici approfondimenti. 

Itrenivelocisonooggieccellentimaconsentonosoloilpassaredaunametropoliall'altra,mentreleareedelm
useodiffusod'Italiasonoattraversatedalineecosìobsoleteeantichedatogliereognivogliad'uso.Rimanese
mpreunasoluzione,quelladelfestinalentelatino,cioèdel“Faiinfretta,maandandopiano”.Cisonoduemodi
oppostiperaffrontareilviaggio, ilprimoè veloceequindinecessariamentebulimico:ilpiù 
possibilenelminortempopossibile.Lascianellamenteumanaunasensazionemistanellaqualeilfalsolegio
narioromanovenditored’acquamineralesiconfonde e si fonde con l’autentico monaco benedettino 
che canta il gregoriano nella chiesa di Sant’Antimo. 
[…]All'opposto,ilviaggiolentononpercorregrandidistanze,maoffrel'opportunitàdidensiapprofondime
nti.AvevaproprioragioneGiacomoLeopardiquando[…]sostenevacheinunPaese“dovetantisannopocosi
sapoco”.Eallora,chepochisisentanodestinatiasapertanto,epersapertantononservesapertuttomaavervist
opochecoseeaverlepercepite,averleindagateeaverleassimilate.Talvoltabastaunpiccolomuseo,apparent
ementeinnocuo,peraprirelatestaauncosmodisensazionichediventerannopercezioni.Epoi,comesidicede
lleciliegie,anchequestesensazionifinirannol’una coltirarel'altra elasciareunsegnostabile 
eutilenellamente. 

 

Comprensionee Analisi 

Puoirisponderepuntoperpuntooppurecostruireununicodiscorsochecomprendalerisposteatutteledoman
deproposte. 
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TIPOLOGIAC–RIFLESSIONECRITICADICARATTEREESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVOSUTEMATICHEDI ATTUALITÀ 

1. Sintetizzaleargomentazioniespressedall’autoreinmeritoallecaratteristichediundiffusomodocontem
poraneodi viaggiare. 

2. IllustralecritichediDaveriorispettoalfasttripeinseriscilenelladisaminapiùampiachechiamaincausaaltr
iaspetti delvivere attuale. 

3. IndividuacosaprovocaconfusioneneituristichevisitanoilnostroPaese 
inmanierafrettolosaespiegailcollegamentotra latematica proposta el’espressione latina 
‘festinalente’. 

4. Neltestol’autorefaesplicitoriferimentoadueeminentiscrittorivissutitrailXVIIIeilXIXsecolo:spiegaimoti
vi ditalescelta. 

 

Produzione 

La società contemporanea si contraddistingue per la velocità dei ritmi lavorativi, di vita e di 
svago: rifletti su questoaspetto e sulle tematiche proposte da Daverio nel brano. Esprimi le tue 
opinioni al riguardo elaborando un 
testoargomentativoincuitesiedargomentisianoorganizzatiinundiscorsocoerenteecoeso,anchefacend
oriferimentoal tuo percorso distudi,alletue conoscenze ealle tue esperienze personali. 

 

 

 

PROPOSTAC1 

Testotrattodall’articolodiMauroBonazzi,Saperdialogareèvitale,in7-
Settesupplementosettimanaledel‘Corrieredella Sera’, 14 gennaio2022, p. 57. 

Troppospessoisaggi,gliesperti,enonsololoro,vivononellasicurezzadellelorocertezze,arroccatidietroil
murodelleloroconvinzioni. Mailverosapientedevefareesattamente il contrario[…]. 

Spingersioltre,trasgredireiconfinidiciòcheènotoefamiliare,rimettendolepropriecertezzeindiscussione
nel confronto con gli altri. Perché non c’è conoscenza fino a che il nostro pensiero non riesce a 
specchiarsi nel pensieroaltrui, riconoscendosi nei suoi limiti, prendendo consapevolezza di quello 
che ancora gli manca, o di quello che nonvedeva. Per questo il dialogo è così importante, necessario 
- è vitale. Anche quando non è facile, quando comportascambi duri. Anzi sono proprio quelli i 
confronti più utili. Senza qualcuno che contesti le nostre certezze, offrendocialtre prospettive, è 
difficile uscire dal cerchio chiuso di una conoscenza illusoria perché parziale, limitata. In 
fondo,questo intendeva Socrate, quando ripeteva a tutti che sapeva di non sapere: non era una 
banale ammissione diignoranza, ma una richiesta di aiuto, perché il vero sapere è quello che nasce 
quando si mettono alla prova i propripregiudizi,ampliando gliorizzonti. Valeper isapienti,evale per 
noi[…]. 

 

A partire dall’articolo proposto e traendo spunto dalle tue esperienze, conoscenze e letture, rifletti 
sull’importanza, ilvalore e le condizioni del dialogo a livello personale e nella vita della società 
nei suoi vari aspetti e ambiti. Puoiarticolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e 
presentarlo con un titolo complessivo che ne esprimasinteticamenteilcontenuto. 
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PROPOSTAC2 
 

EntranoinCostituzioneletuteledell’ambiente,dellabiodiversitàedeglianimali 
Trattodahttps://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione 

 

Articoliprimadellemodifiche Articoli dopolemodifiche 
Art. 9 
LaRepubblicapromuovelosviluppoelaricercas
cientificae tecnica. 
Tutelailpaesaggioeilpatrimoniostoricoeartisti
codella Nazione. 

Art. 9 
LaRepubblicapromuovelosviluppoelaricercas
cientificae tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artisticodellaNazione. 
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi,anche nell’interesse delle future 
generazioni. Lalegge dello Stato disciplina i 
modi e le forme dituteladeglianimali. 

Art. 41 
L'iniziativaeconomicaprivataèlibera. 
Non può svolgersi in contrasto con 
l'utilitàsocialeoinmododarecaredannoallasic
urezza,allalibertà,alladignitàumana. 
Laleggedeterminaiprogrammieicontrollioppo
rtuniperchél'attivitàeconomica pubblica e 
privata possa essereindirizzataecoordinata 
afinisociali. 

Art. 41 
L'iniziativaeconomicaprivataèlibera. 
Nonpuòsvolgersiincontrastoconl'utilitàsocial
eoin modo da recare danno alla salute, 
all’ambiente,allasicurezza,allalibertà, 
alladignitàumana. 
Laleggedeterminaiprogrammieicontrollioppo
rtuniperchél'attivitàeconomicapubblicaepriv
ata possaessereindirizzataecoordinataa 
finisociali e ambientali. 

 

Sulla base della tabella che mette in evidenza le recenti modifiche apportate agli articoli 9 e 41 
della Costituzionedalla Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, esponi le tue considerazioni 
e riflessioni al riguardo in un testocoerente e coeso sostenuto da adeguate argomentazioni, che 
potrai anche articolare in paragrafi opportunamentetitolati e presentarecon untitolo 
cheneesprimasinteticamente ilcontenuto. 
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Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova 
 
 

Simulazione seconda prova Esame di stato 
 

Un'etichetta discografica indipendente chiede che sia realizzata una base di dati utile 
all’archiviazione ed alla gestione delle proprie produzioni musicali, anche al fine di renderle 
eventualmente disponibili su Internet.  
Le scelte editoriali dell’etichetta sono relative a diversi generi musicali ciascuno comprendente 
diversi sottogeneri come, ad esempio:  
1. Genere Popolare Sottogenere  

a) Avanguardia 
b) Blues  
c) Elettronica  
d) Folk  
e) Jazz  
f) New Age  
g) Rap 
h) Rock  
i) ………  

 
2. Genere classico Sottogenere  

a) Musica da camera  
b) Concerto  
c) Opera  
d) Sinfonia  
e) Musica corale  
f) ……………..  

 
L’organizzazione della casa discografica prevede che:  
• un artista o un gruppo musicale o un’orchestra possano registrare musica di generi diversi o, 
nell’ambito dello stesso genere, di diversi sottogeneri;  
• possano essere rilasciate più edizioni di uno stesso album ciascuna con una diversa copertina;  
• un artista o un gruppo o un’orchestra possano non essere più attivi sul mercato discografico.  
 
Si chiede, in particolare, che si possano archiviare i seguenti dati:  
a) il nome dell’artista e/o del gruppo musicale e/o dell’orchestra;  
b) il periodo (in anni) di attività sul mercato discografico;  
c) il titolo dell’album;  
d) il nome del direttore d’orchestra;  
e) la data (giorno - mese – anno) di pubblicazione della/e edizione/i;  
f) il titolo dei brani musicali presenti nell’album;  
g) la durata (minuti – secondi) dell’album;  
h) la durata (minuti – secondi) dei singoli brani dell’album;  
i) il nome dell’autore o degli autori dei brani;  
j) brevi notizie biografiche dell’artista e/o del gruppo musicale e/o del direttore d’orchestra;  
k) l’immagine della copertina dell’album.  
 
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, progetti una base di dati utile alla realizzazione 
dell’archivio richiesto dall’etichetta indipendente, fornendo:  
1. uno schema concettuale della base di dati;  
2. uno schema logico della base di dati;  
3. la definizione delle relazioni della base di dati in linguaggio SQL;  
 
inoltre:  
 



[Digitare il testo] 
 

4. implementi in linguaggio SQL la seguente interrogazione:  
• Dato il titolo di un brano, quali sono le date di pubblicazione, la durata, l’artista e/o il 

gruppo musicale e/o l’orchestra con il relativo periodo di attività nonché gli autori e l’album di 
appartenenza.  
 

Opzionalmente, supponendo che la base di dati sia disponibile su di un server on line, il candidato 
implementi una directory per il web che consenta, a partire da una pagina con l’elenco dei generi 
musicali, di ottenere:  
• con un click sul nome di un genere musicale, una pagina con l’elenco dei nomi dei sottogeneri 
musicali;  
• con un click sul nome di un sottogenere musicale, una pagina con l’elenco dei nomi degli artisti;  
• con un click sul nome di un artista, l’elenco degli album di quell’artista con le immagini di 
copertina, la durata, l’anno o gli anni di edizione, le notizie bibliografiche sull’artista ed il periodo di 
attività. 
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Allegato3 - Spunti per le simulazioni di colloqui 
 

 
1. Internet of things 
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2. Vita di Trincea 

 

 

Vita di trincea 
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3. Web hosting 
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4. Reti informatiche 

 

 

 

 

  

 

 



[Digitare il testo] 
 

 

5. Pagine web 
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Allegato4 - Griglia di valutazione della prima prova 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parzialmente 
adeguato 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parzialmente 
efficace 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parzialmente  
puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti – o risposte 
puntuali alle domande 
orientative) 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parzialmente 
pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parzialmente  
adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Allegato5 - Griglia di valutazione della seconda prova 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

ESAMI DI STATO anno scolastico 2022 - 2023 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
La traccia della seconda prova scritta presenta una prima parte con la richiesta relativa ad un elaborato tecnico e una 
seconda parte con la risposta a due quesiti su quattro proposti. La valutazione è relativa all'intera prova nella sua 
complessità e relativamente ai quadri di riferimento. In base ai livelli accertati di competenze si definiscono i seguenti 
punteggi riferiti ai singoli indicatori:   
 
indicatore Punteggio 

1 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base raggiunto, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

2 1-2: livello base non raggiunto, 3 livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: livello avanzato 

3 0-1-2: livello base non raggiunto, 3: livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: livello avanzato 

4 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

 

N. INDICATORI DESCRITTORI PESO max PUNTI 

1 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di studi 

 La risoluzione è coerente con la consegna. 
 Il candidato utilizza in modo corretto le grandezze e 

le relative unità di misura. 
 Il candidato applica in modo corretto i principi base. 
 Il candidato sa applicare le formule al contesto. 
 Il candidato sa individuare possibili soluzioni 

alternative. 

4  

2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie/ 
scelte effettuate/ procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

 Il candidato sa strutturare la prova, anche con 
schemi, come richiesto dalla consegna. 

 Il candidato sa redigere una possibile soluzione 
individuando le specifiche caratteristiche e 
motivando le scelte adottate. 

 Il candidato sa dimensionare una possibile soluzione. 
 Il candidato sa individuare eventuali soluzioni che, il 

linea con le tematiche proposte, siano in grado di 
ottimizzare il processo. 

 
6 
 

 
 
 

3 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/  
correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti  

 Il candidato propone una soluzione esaustiva. 
 I calcoli risultano corretti. 
 Le eventuali soluzioni proposte risultano corrette. 

6  

4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
tecnici specifici. 

 Il candidato sa argomentare la soluzione proposta 
giustificando le scelte adottate. 

 Il candidato utilizza una terminologia tecnica 
appropriata. 

 Il lessico utilizzato è appropriato e corretto. 

4  

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 
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Allegato 6 - Griglia di valutazione del colloquio - Scheda di valutazione adottata per il colloquio secondo normativa - AllegatoAGrigliadivalutazionedellaprovaorale 
LaCommissione assegnafinoadunmassimodi ventipunti,tenendoariferimentoindicatori,livelli, descrittoriepunteggidi seguitoindicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
deicontenuti e dei 
metodidelle diverse 
disciplinedel curricolo, 
conparticolareriferiment
oaquelled’indirizzo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 0.50-1 

 
II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato. 1.50-2.50 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 3-3.50 
IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorometodi. 4–4.50 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailorometodi. 5 

Capacitàdiutilizzareleco
noscenze acquisite 
edicollegarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 0.50-1 

 
II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 1.50-2.50 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline 3-3.50 

IV È ingradodiutilizzareleconoscenze acquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 4–4.50 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 5 

Capacità di 
argomentarein maniera 
critica 
epersonale,rielaborandoi
contenutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 0.50-1 

 
II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 1.50-2.50 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti 3-3.50 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 4–4.50 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutiacquisiti 5 
Ricchezzaepadronanzales
sicale e semantica,con 
specificoriferimentoalling
uaggiotecnico e/o di 
settore,ancheinlinguastra
niera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50 

 

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 1 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 1.50 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 2 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 2.50 

Capacità di analisi 
ecomprensione 
dellarealtà in chiave 
dicittadinanza attiva 
apartiredallariflessiones
ulle 
esperienzepersonali 

I Nonèingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,olofainmodoinadeguato 0.50 

 

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàesoloseguidato 1 

III Èin gradodicompiereun’analisiadeguatadellarealtàsullabasediunacorrettariflessionesulle proprieesperienze personali 1.50 

IV Èingradodicompiereun’analisi precisadellarealtàsullabasediuna attentariflessionesulleproprie esperienzepersonali 2 

V Èin gradodicompiere un’analisiapprofonditadellarealtàsulla basediunariflessione criticae consapevole sulle proprieesperienze personali 2.50 

Punteggiototaledellaprova  
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Progettazione delle attività 
 

 
         ORE SVOLTE TOTALE 
ANNO 
 
                  11 
ORE  
DIRITTO-ECONOMIA          
 

PRIMO PERIODO: 
• Organi Costituzionali: Parlamento; Governo; Presidente della Repubblica; accenno alla 
Magistratura                           

- Introduzione generale ai 3 assi di studio dell'Educazione civica, con relativi sotto-
argomenti. 

- Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 

- Il sistema politico italiano e i nostri organi costituzionali:  Parlamento; Governo; 
Presidente della Repubblica; Corte costituzionale. Le funzioni del PdR e della Corte a 
garanzia della Costituzione. 

- La formazione di un nuovo Governo 

SECONDO PERIODO: 

• Istituzioni internazionali e sistemi di governo   
 
- Gli art. 10 e 11 Costituzione alla base del principio internazionalsita 
- Le Organizzazioni internazionali governative e non governative 
- ONU, NATO E UNIONE EUROPEA 
- UNIONE EUROPEA: tappe storiche, allargamento Paesi, Istituzioni principali, normativa 
UE. 
- Le forme di Governo negli Stati democratici: i diversi tipi di Monarchia o Repubblica.  
     
INGLESE                                                                                                                    6 ORE 

 

PRIMO PERIODO: 
I rave-parties. Che cosa sono? Storia, sviluppi nei Paesi del Nord Europa e fatti di 
cronaca. 

Legislazioni europee sul tema. Recenti sviluppi. 

Valutazione: risposta a domande aperte di carattere argomentativo 

SECONDO PERIODO: 

Ricerca di articoli e dibattito in classe sul divario nord-sud del mondo in merito ai 
cambiamenti climatici. Valutazione: comprensione del testo sul tema trattato. 
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Ore svolte: 2 nel primo periodo - 3 nel secondo periodo + 1 ora (accompagnamento della 
classe all’incontro con l’AVIS) 

 
 

ITALIANO/STORIA                                                                                                9 ORE 
 
PRIMO PERIODO 
CONTENUTI LEZIONE 1 (italiano)I corretti stli di vita 
CONTENUTI LEZIONE 2 (italiano) analisi – ricerca di articoli e pubblicazioni sul 
problema, dibatto e fissazione dei concetti 
 
SECONDO PERIODO 
CONTENUTI LEZIONE 1 (italiano) Energie rinnovabili e cambiamenti climatici 
CONTENUTI LEZIONE 2 (italiano) Debate sul tema 
 
INFORMATICA                                                                                                         6 ORE 
Argomento:  
i social network e i rischi legati all'uso dei social network 
5 ore di educazione civica + 1 ora per la verifica. 

 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE (GPOI)      10 ORE 
Argomenti del programma: 

Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

Uno sviluppo sostenibile attraverso il Project Management (#PMForSustainableFuture) 

Lavoro: mappa concettuale 

Social media 

Video su come le app social agiscono sul cervello 

Meccanismi dei Social Media che portano alla dipendenza 

Testimonianze sul tema della dipendenza 

Verifica sul tema Dipendenza 

Educazione Civica nelle scuole 

Regolamento di istituto e patto di corresponsabilità 

Video sulla legalità 

Verifica 

 

COMPETENZE 

 Ricercare informazioni da più fonti. 

 Saper leggere, ascoltare e comprendere un testo. 

 Essere in grado di riassumere un argomento complesso. 

 Analizzare le informazioni raccolte e rappresentarle graficamente. 

 Riconoscere i meccanismi dei social media che portano alla dipendenza 
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ABILITA’ 

 Saper argomentare l’Agenda 2030. 

 Capire quanto la corretta gestione dei progetti (Project Management – GPOI) possa 
essere alla base di 

uno sviluppo sostenibile. 

CONOSCENZE 

 In cosa consiste l’Agenda 2030. Cosa si sta facendo a livello Europeo ed in Italia. 

 Come il Project Management può essere utilizzato per uno sviluppo sostenibile. 

 Principali social Network e meccanismi che portano alla dipendenza. 

 

SCIENZE MOTORIE    4 ORE 
Discipline olimpiche e Paraolimpiche a confronto. I valori dello sport. 

CONTENUTI 

Conoscere il fair play e i valori fondamentali dello sport, da applicare anche nella vita 

Conosce le discipline olimpiche e paralimpiche 

Conoscere le disabilità sensoriali 

Assumere comportamenti responsabili nei confronti della disabilità 

Riconoscere le difficoltà motorie della disabilità 

 
Descrizione complessiva e condivisa delle 

competenze, abilità e conoscenze 
a cui il processo di apprendimento volge 

 
CONOSCENZE 
Conoscere le regole fondamentali dell’ordinamento giuridico; conoscere le regole della 
società civile. 

OBIETTIVI 

 Sviluppare conoscenze e comprensione delle strutture e dei profili sociali, giuridici, 
civici, ambientali e sociali 

 Contribuire a formare cittadini responsabili 

 Promuovere la partecipazione consapevole alla vita della comunità 

 Sviluppare la conoscenza delle istituzioni 

 Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza digitale e attiva, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere personale. 

 Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti di persone, animali e natura 
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ABILITA’ 

 Saper comprendere i concetti del prendersi cura di sé e dell’ambiente 

 Saper comprendere i rischi della rete 

 Saper individuare l’identità digitale e gli altri sistemi di comunicazione come valore della 
collettività 

COMPETENZE 

Le competenze attese non saranno ascrivibili ad un'unica disciplina bensì avranno rispetto 
del principio di trasversalità e dell’interconnessione tra i saperi disciplinari ed 
extradisciplinari. 

Saper far emergere come valore da applicare in ogni aspetto della vita i contenuti assunti 
in materia di legalità, sostenibilità, salute, sicurezza, storia 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni          X 

Dialogo formativo  

Problem solving          X 

Metodologia CLIL          X 

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning          X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA X  
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Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente        X 

Attrezzature di laboratorio             X 

Dispense elettroniche        X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore        X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma: 

STORIA DELLA LETTERATURA DAL PERIODO POSTUNITARIO ALLA SECONDA META' DEL 

NOVECENTO. 

SINTESI SU VITA, OPERE E POETICA DEI MAGGIORI ESPONENTI DEL MONDO LETTERARIO E 
CULTURALE . 

Nel dettaglio: 
-Positivismo, naturalismo francese, realismo: E.Zola  da "L'Assomoir":  "Gervasia  all'Assomoir" 
- G.Carducci: da “Rime nuove”,"Pianto antico",  da “Odi Barbare” ,"Alla stazione  una mattina d'autunno". 
- Verga: vita, opere,pensiero, poetica;da "I Malavoglia” , “il ritorno e l'addio  di  N'Toni”; da “Mastro Don Gesualdo” :”Addio alla  
roba” , “La morte di Gesualdo” 
- Cenni sul Simbolismo  francese:  C.Baudelaire"Corrispondenze" , “Spleen”". 
-La Scapigliatura:  A.Boito:  "DUALISMO”; U.I. TARCHETTI: “ L’amore distruttivo”da “Fosca” 
-Il Crepuscolarismo: G.Gozzano da "I colloqui":"La signorina  Felicita  ovvero la felicità". 
- Le Avanguardie , cenni storici e culturali 
-Il Futurismo: F.T.Marinetti  da  "Zang TumbTumb": "Il bombardamento di Adrianopoli". 
-G.Pascoli:vita, opere, pensiero, poetica; da "Myricae", "Novembre","X agosto, “Lavandare" “Il tuono” “Il lampo” 
“Temporale”;L’assiuolo”,  dai "Canti di Castelvecchio”:” La mia sera” 
-G.D'Annunzio:vita, opere, pensiero,poetica; da "Il piacere": “Il ritratto di un esteta",  "Il verso è tutto” ; da "Alcyone":"La pioggia  
nel pineto"  “La sera fiesolana” ; da "Notturno":" Deserto di cenere" 
I vociani:  C.Sbarbaro  , da “Pianissimo” : "Taci, anima  stanca  di  godere" 
-La poesia  tra le due guerre e l'Ermetismo : 
- G.Ungaretti:  vita, opere e pensiero; da"L'allegria": "Veglia",  "Sono una creatura",  "Soldati"; da "Il dolore":"Non gridate più"; 
- E.Montale : vita, opere, pensiero;da "Ossi di seppia":"Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato", 
"Forse un mattino andando" “La bufera”; 
 -U.Saba, cenni di biografia e poetica e  da "Il canzoniere":"Ulisse", “La capra”, “Amai” 
-L. Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica.  Da"Il fu  Mattia Pascal": “Cambio  treno” , da “Novelle  per un anno”:  “La  Patente”. 
-I.Svevo:vita, opere, pensiero, poetica, formazione culturale; lettura di brani  da “Senilità”: “Angiolina”, da “La coscienza di Zeno” : 
“L'ultima  sigaretta” 
-Cenni sul Neorealismo. 
E.Vittorini:  Vita e opere cenni, lettura integrale di “Uomini e no” 
B.Fenoglioun brano tratto da “Il partigiano Johnny” :“La scelta  della  lotta partigiana” 
“-C.Pavese: vita, opere, pensiero, poetica ; da "Lavorare stanca" , da “La luna e i falò ” :“Il ritorno di Anguilla “ ,la poesia :”Verrà la 
morte e avrà i tuoi occhi” 
-I.Calvino: vita, opere, pensiero, poetica; brani da"I sentieri dei nidi di ragno” “La pistola”, da "Le cosmicomiche"  “ Tutto in un 

punto “ 
da “Le cttà invisibili”  “Ottavia, una città sottile”, da “Se una notte d'inverno un viaggiatore” :“Il romanzo lo scrive  chi lo legge” 
P.Pasolini: cenni su vita e opere, da “una vita violenta” : Il coraggio di Tommasino”, da Poesia in forma di rosa”: “Supplica a mia 

madre” 
 
Lettura integrale dei romanzi   “Un anno sull'altipiano” - Lussu,  “Uomini  e no” -Vittorini “ 
 
NEL DETTAGLIO 

M.SAMBUGAR,G.SALÀ : CODICE LETTERARIO-LA NUOVA ITALIA ED.- VOL.3A-3B 
 
VOL. A 
 
 
 
POSITIVISMO               P.24-30 
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NATURALISMO FRANCESE                    P.31-33/ Zola:Gervasia all'Assomoir : 38-43/ 
 
VERGA    E VERISMO                      P.70-80/da "I Malavoglia":102-104/ da "Mastro Don Gesualdo": 130-131/133-135 
 
SCAPIGLIATURA          P.144-147/ U.I.Tarchetti da" Fosca" :153-160/Boito "Dualismo" 162-165 
 
CARDUCCI                   P. 172-179/"Alla stazione una mattina d'autunno" 190-192 
 
DECADENTISMO         P 208-219/221-222/229     
 
PASCOLI                       P 252-261/Lavandare:263/X agosto:265/L'assiuolo 269-270/Temporale: 272/ Il lampo:274/ La 
mia sera:288-289 
 
D'ANNUNZIO                P  310-320/ da "Il piacere" :322-324/326/La sera fiesolana:343-344/La pioggia nel pineto:346-
349 
 
CREPUSCOLARI E VOCIANI              P 372-376/La signorina Felicita ovvero la felicità " 377-313/Sbarbaro 
"Pianissimo"393-394 
 
ROMANZO MODERNO TRA VERISMO E DECADENTISMO            P 402-404/ p.428-463, selezione di contenuti  :le 
Avanguardie storiche, presentazione di Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 
 
ETÀ DELLA CRISI               
LE AVANGUARDIE : FUTURISMO Marinetti "Bombardamento" 469-470 
 
SVEVO                               P 488-495/da "Senilità" 500-503/ Introduzione al romanzo 505/507/da "La coscienza di 
Zeno"512-514 
 
PIRANDELLO                     P 542-558/da "Il fu Mattia Pascal"570/da "Sei personaggi in cerca d'autore" 584/da "Novelle 
per un anno": La patente 592 
 
UNGARETTI                      P. 620-634/ da "L'allegria" Veglia: 635/Il porto sepolto: 639/Sono una creatura:644/San 
Martino del Carso:650/Soldati:656/ Non gridate più :667 
 
 
VOL. B 
 
 
 
ERMETISMO:                      P.70-75/ QUASIMODO " Ed è  subito sera":78 
 
SABA:                                   P.104-108/da "Canzoniere" La capra:117/Trieste:119/Amai: 130 
 
MONTALE :                          P.144-152/da "Ossi di seppia" I limoni:155/Meriggiare pallido e assorto: 161/Spesso il male 
di vivere : 164/ da " La bufera e altro" La bufera :190-191/ 
 
IL NEOREALISMO                P.254-258/ FENOGLIO da "Il partigiano Johnny" 263-268/ PAVESE 284-290/da "La luna e i 
falò ":305-307/ da "Lavorare stanca":292/ Verrà la morte e avrà i tuoi occhi:316/ 
 
PASOLINI:                          P. 404/406/ da "Una vita violenta":414-416/ da " Poesia in forma di rosa" Supplica a mia 
madre:419 
 
 
CALVINO                          P.442-446/ da "I sentieri dei nidi di ragno" :453-455/ da "Le città invisibili":473/ da "Se una 
notte d'inverno un viaggiatore " :481-484/ 
 
 Lettura integrale dei romanzi di E.Lussu “Un anno sull'altipiano”-  E.Vittorii “Uomini e no” 
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Competenze (saper fare): 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

- riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi tra testi e autori fondamentali 

-leggere, comprendere , interpretare e produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi 

Conoscenze (sapere): 

-Elementi strutturali  di un testo coerente e coeso 

-Uso del dizionario 

-Tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, relazione, testo argomentativo (anche con 

l'analisi e l'utilizzo di documenti) 

-Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

-Principali generi letterari 

-Principali strutture sintattiche della grammatica italiana 

-Competenze lessicali specifiche 

Abilità (saper essere) 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni per la produzione di testi di vario tipo 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

Rielaborare in forma chiara le informazioni 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Individuare gli scopi  comunicativi ed espressivi  di un testo 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo 

Esprimere il proprio punto di vista 

 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo tra le quali il Docente potrà scegliere) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 
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Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 
Valutazione del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento tra i quali il 

Docente potrà scegliere) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  
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Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova tra le quali il Docente potrà scegliere) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma: 
-L'Unità d'Italia e le problematiche affrontate dai primi governi del nuovo regno. 

-L'età giolittiana. 

-La situazione prebellica in Europa. 

-Lo scoppio del primo conflitto mondiale e le fasi della guerra. 

-Il 1917 e gli avvenimenti che hanno preceduto la fine della guerra in Europa e nel mondo. 

-Da Lenin a Stalin e la nascita dell'URSS 

-I trattati di pace ed il difficile dopoguerra europeo e mondiale. 

-Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo. 

-Il dopoguerra in Europa e la genesi del Nazismo. 

-La crisi del 1929. 

-La costruzione del regime in Italia. 

-L'Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale. 

-Le fasi del conflitto e la conclusione. 

-Il dopoguerra in Italia. 

-Il dopoguerra in Europa e la divisione del mondo in due blocchi  contrapposti. 

-La guerra in Corea. 

-L'Italia del centrismo 

-Il boom economico in Italia dei primi anni Sessanta. 

-I problemi della decolonizzazione e la Guerra in Vietnam. 

-Gli scontri ideologici e razziali negli USA negli anni '60 

-La nascita dello Stato di Israele. 

-La crisi petrolifera del 1973 

-La caduta del Muro di Berlino del 1989 

NEL DETTAGLIO 

-L'Unità d'Italia e le problematiche affrontate dai primi governi del nuovo regno.  P.14-22 

-L'età giolittiana.  P.24.-33 
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-La situazione prebellica in Europa. P.40-50 

-Lo scoppio del primo conflitto mondiale e le fasi della guerra.  P.52-57 

-Il 1917 e gli avvenimenti che hanno preceduto la fine della guerra in Europa e nel mondo.  P.64-73 

-Da Lenin a Stalin e la nascita dell'URSS.   P.178-183, 184-194 

-I trattati di pace ed il difficile dopoguerra europeo e mondiale.   P.80-88, 90-94,96-102 

-Il dopoguerra in Italia e la genesi del Fascismo.   P.108-115 

-Il dopoguerra in Europa e la genesi del Nazismo.   P150-169 

-La crisi del 1929.   P.209-213 

-La costruzione del regime in Italia.   P116-141 

-L'Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale.    P.216-222 

-Le fasi del conflitto e la conclusione.   P.228-240 ,254-265 

- La Shoah.   P242-249 

-Il dopoguerra in Italia, le Foibe.  P.320-330 

-Il dopoguerra in Europa e la divisione del mondo in due blocchi  contrapposti. P.278-288,290-293,295-

300,390-392 

-La guerra in Corea.   P387-388 

-L'Italia del centrismo.  P. 336-343 

-Il boom economico in Italia dei primi anni Sessanta e gli anni di piombo.   P.334-338,345-350 

-I problemi della decolonizzazione e la Guerra in Vietnam.   P.301 

-Gli scontri ideologici e razziali negli USA negli anni '60 .   P.306-307 

-La nascita dello Stato di Israele.   P.374-377. 

-La crisi petrolifera del 1973.   P.377 e 345 

- Cuba e le dittature del Sud America .   P392-395 

-La caduta del Muro di Berlino del 1989.    P.402-406 

 
 

Competenze (saper fare): 

analizzare e confrontare  dati, fonti, testi storiografici 

-collocare fenomeni nello spazio e nel tempo, compararli e riconoscerne le complessità 
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-riconoscere mutamenti e permanenze 

-pensare criticamente per costruire la cultura della cittadinanza 

Conoscenze (sapere): 

Periodizzazioni fondamentali della storia (dalla fine dell'Ottocento fino alla caduta del Muro di Berlino 1989) 

Principali fenomeni storici nelle loro dimensioni  spazio-temporali 

Principali fenomeni sociali ed economici della storia anche in relazione a quelli attuali 

Abilità (saper essere) 

identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi 

comprendere il cambiamento anche nel confronto con gli eventi e le situazioni attuali 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo tra le quali il Docente potrà scegliere) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 
Valutazione del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA X  
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Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento tra i quali il 
Docente potrà scegliere) 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova tra le quali il Docente potrà scegliere) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Competenze (saper essere): 
- Comprendere testi o messaggi orali e scritti di interesse generale su questioni di 
attualità o relativi al proprio settore di indirizzo. 
- Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi 
settoriali, orali e scritti, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello 
B2 del QCER, con autonomia sempre maggiore. 
 
Conoscenze (sapere): 
- L’allievo conosce e sa utilizzare correttamente (sia per iscritto che oralmente) con un 
certo grado di autonomia il sistema fonologico, il lessico di interesse generale e di 
settore (del programma tecnico-scientifico culturale del proprio indirizzo), per 
sostenere con relativa sicurezza una conversazione, descrivere processi e situazioni 
personali, relazionare sugli argomenti studiati, comprendere il contenuto, i protagonisti 
i luoghi e altre informazioni specifiche. 
- L’allievo acquisisce la conoscenza dei principali aspetti storico-geografici e 
socio-culturali della lingua Inglese e dei Paesi anglofoni. 
 
Abilità (saper fare) 
- Comprendere, produrre messaggi e testi (orali e scritti) generali e settoriali. 
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di 
lavoro, utilizzando correttamente il lessico di settore. 
- Produrre, nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
 
 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 
 
PROVE INVALSI 
Dal libro di testo “Training for Successful Invalsi” di V. Rossetti: 
selezione di esercitazioni inerenti le seguenti abilità: ListeningComprehension, Reading 
Comprehension and Language Practice. 
 
CIVILTÁ 
Dal libro di testo “Culture matters” di A. Brunetti - P. Lynch: 
sono state prese in esame varie letture inerenti gli aspetti socio-culturali – storico – 
geografici ed economici dei seguenti paesi: 
- USA 
- South Africa 
- India 
Sono state approfondite, dallo stesso volume, le seguenti letture: 
“The changing vision of Generation Y” 
“Isracismstill a problem in the US?” 
“No taxationwithoutrepresentation” 
“American Reconstruction” 
“Women in Indian society” 
“Mahatma Gandhi” 
 
Visione e approfondimento dei seguenti video: 
“The Evolution of New York City” (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dqIg4jem2Ds&ab_channel=evolution) 
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“Is New York City an Empire in Decline?” (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lk1xKtZvOQ8&ab_channel=TheNewYorkTimes) 
 
GRAMMATICA 
Dal manuale di grammatica “Grammar Files - Green Edition” di E. Jordan - P. Fiocchi: 
ripasso di alcune strutture grammaticali (il periodo ipotetico e le frasi relative) e di gran parte dei 
tempi verbali (future tense e verbi modali) affrontati negli anni precedenti. 
 
 
LETTERATURA 
E’ stato apportato un ampliamento alla programmazione iniziale delle attività finalizzato 
all’approfondimento di alcuni autori e movimenti culturali e letterari che ruotano intorno al contesto 
storico-geografico affrontato durante l’anno.  
 
- Ernest Hemingway: 
Opera: “A Farewell to Arms”  
Ulteriori approfondimenti: The Lost Generation 
 
- George Orwell: 
Opere: “Animal Farm” e “1984” 
Ulteriori approfondimenti: il romanzo anti-utopico e il romanzo distopico. 
 
MICROLINGUA 
Dal libro di testo “Working with New Technology” di K. O’Malley: 
sono state prese in esame, analizzate, tradotte e sono state argomento di discussione con gli 
studenti, letture collegate alla materia di specializzazione, tratte dalle seguenti unità 
- Unit 14: Computer Networks and the Internet 
- Unit 15: The World Wide Web 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
-Approfondimento sui rave-parties: definizione, analisi di dibattiti recenti sul tema e differente 
legislazione e percezione in Italia e in Europa 
- North/South divide on climatechange: approfondimento, discussione e lettura di articoli 
riguardanti le recenti conferenze, le negoziazioni e le cospicue differenze sulle conseguenze dei 
cambiamenti climatici tra i Paesi del Nord e del Sud del mondo.  
 
 
 
Metodi: 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  
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Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 
 
Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 
 
Prove: 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 
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Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 
Documentazione del software 
Rappresentazione dei flussi di dati (DFD) 
Diagrammi entità associazione ER 
Documentazione e manutenzione del SW 
 
DataBase (DB) e progetto concettuale 
Definizione di DB 
Il Data Base Management System (DBMS) 
Caratteristiche e funzioni del DBMS 
Linguaggi per la gestione dei DB (DML, DDL, QL) 
Modelli per DB: gerarchico, reticolare e relazionale 
Progettazione dei DB 
Progetto concettuale: schema concettuale e diagramma ER 
 
DataBase (DB) relazionale e progetto logico 
Caratteristiche del modello relazionale 
Operazioni relazionali e algebra relazionale 
Progetto logico: schema logico relazionale ottenuto dal diagramma ER 
Progetto fisico: implementazione con mysql 
Congruenza dei dati e vincoli referenziali 
Prima, seconda e terza forma normale 
Forma normale di Boyce-Codd 
Normalizzazione di un DB Caratteristiche del modello relazionale 
Operazioni relazionali e algebra relazionale 
 
Linguaggio SQL (DB mysql) 
Comandi per la creazione di tabelle (CREATE TABLE) 
Implementazione di vincoli di integrità referenziale interni ed esterni (PRIMARY KEY, 
FOREIGN KEY, CHECK) 
Modifica delle caratteristiche di una tabella (ALTER TABLE) 
Indicizzazione di una tabella (INDEX ON) 
Inserimento, modifica e cancellazione di dati (INSERT, DELETE, UPDATE) 
Esecuzione di comandi SQL da file (SOURCE) 
Interrogazione di un DB: implementazione delle operazioni relazionali con il comando 
SELECT 
Caratteristiche principali del comando SELECT (DISTINCT, ORDER BY, GROUP) 
Procedure e Funzioni MySql 
Stored Procedure e Stored Function 
TRIGGER 
 
Data Base in rete 
Configurazione client-serve 
Programmazione lato server in PHP 
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Laboratorio 
Sviluppo di semplici programmi ad oggetti in codice JAVA 
Implementazione di un DB con mysql 
Interfacciamento PHP MySql 
 
 

Competenze (saper fare): 
 
PROCEDURE 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza 
PROCESSI 
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
TRATTAMENTO DATI 
Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 
PROGETTAZIONE SOFTWARE/HARDWARE 
Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 
 

Abilità (saper essere) 
 
Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 
Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti e/o progettando semplici 
protocolli di comunicazione 
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 
 

Conoscenze (sapere): 
 
Sapere trattare consistenti quantità di dati con sistemi informatici 
Modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati 
Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati 
Documentare, programmare, organizzare la progettazione di software e hardware 
Tecniche e tecnologie per la programmazione di rete 
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 
Linguaggi che consentono la programmazione lato server a livello applicativo 
Tecnologie per la realizzazione di pagine web dinamiche 
Tecnologie per la realizzazione di web-service 
 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo tra le quali il Docente potrà scegliere) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 
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Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 
Valutazione del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA X  

 

Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento tra i quali il 
Docente potrà scegliere) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  
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Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova tra le quali il Docente potrà scegliere) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 
Argomenti del programma: 
 

 Stack ISO/OSI: strutturazione in livelli e funzioni svolte da ogni livello 
 Livello di Trasporto 

  Funzionalità del livello di trasporto 
  Protocollo UDP e TCP 

 Dynamichost configurationprotocol(DHCP) 

  Protocollo standardperl'assegnazione dinamicadegliindirizziIP 

  Configurazionedinamicadell'host 

  Parametridiconfigurazione 

 Caratteristichedi unaVPN 

  TipidiVPN 

  La sicurezzanelle VPN 

  Autenticazionedell'identità 

  Cifratura 

  Tunneling 

  Protocolliper lasicurezza nelleVPN 

  Ipsec 

  SSL/TLS 

  BGP/MPLS 

 La sicurezzadei sistemiinformatici 

  SicurezzaGestionedeirischi 

  Sicurezzafisica 

  Sicurezzadeidati edei programmiControllodegli accessi 

  Password 

  Sicurezzainrete 

  Crittografare messaggiedocumenti 

  A t t acch i  in f o rmat i c i  

  Crittografia: algoritmi e chiave  

  Crittografia a chiavesimmetrica 

  Crittografia a chiavepubblica 

  Cenni su DES e RSA 

 Gatewayeserviziintegrati: proxy,firewall,NATeDMZ 

  ProxyServer efirewall 
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  NATeDMZ 

 Lastrutturadellarete 

  Topologiafisica 

  Mezzitrasmissivi 

  Apparatidirete 

  IlcablaggiostrutturatodellaLAN 

  LostandardISO/IEC 11801 

  Icentro stellae ledorsali 

  La collocazione dei serverdedicatie virtuali 

  S erverstand-alone 

  Datacenter 

  Server farm 

 Internet of things 

 

Laboratorio 

 Socket 
 Accenni e introduzione ai socket in ambiente Linux / Unix 
 Creazione di una semplice applicazione Client – Server utilizzando i WebSocket in 
JavaScript / Node.JS 

 PHP e interazione con Database 

 
Competenze: 

  Configurare, installaree gestiresistemidi elaborazionedatie reti 

  Sviluppareapplicazioniinformatiche localioservizi a distanza 

  Svilupparepagine Webdinamiche 

  Documentare, programmare e organizzare la progettazionedisoftware e hardware 
 
Conoscenze: 

  Configurare, installare egestire sistemidi elaborazionedati ereti 
  Sviluppareapplicazioniinformaticheper locali o servizi adistanza 
  Retiprivatevirtuali 
  Modelloclient/server e distribuitoper i servizi direte 
  Funzionalitàecaratteristichedeiprincipali servizidirete 
  Strumenti e protocolliperla gestioneed ilmonitoraggio dellereti 

 
Abilità 

  Configurare, installare e gestirereti in riferimentoalla sicurezza eall’accesso dei 
servizi 
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  Sviluppareapplicazioniinformaticheper locali o servizia distanza 

  Identificarelecaratteristiche diun serviziodi rete 
 
Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Flipped class  

 
Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA X  

 
Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente  

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  
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Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 
Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione X 

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema  

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 
-  Interfaccia utente. Metodologie di interazione uomo-macchina e progettazione di interfacce: 
Tipologie di interfaccia Modalità e Modelli di interazione. Tipologie di Menù, controlli e finestre di 
dialogo, utilizzo di colori, suoni ed immagini. 
- Progettazione di siti web e architetture per applicazioni web. Strutture dei siti web: mappe e 
percorsi - Progettazione e pubblicazione dei contenuti, criteri di funzionamento dei motori di 
ricerca. Analisi e utilizzo dei sistemi CSM (Content Management System) per la realizzazione di 
pagine dinamiche e la definizione di profili utente con livelli di accesso differenti. 
- Progettazione grafica del sito, sviluppo del sito, pubblicazione e aggiornamento. 
- Sicurezza Informatica Definizione di sistema informatico sicuro. Codifica, Steganografia e 
Crittografia. 
- Introduzione all’algoritmo “firma digitale”. 
- La posta elettronica certificata e la marca temporale  
- La virtualizzazione dei server e dei software  
- La collocazione dei Server dedicati e virtuali 
- Introduzione al linguaggio c# 
- Installazione framework ASP.NET Core Blazor 
 
(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 
 
Competenze (saper fare): Conoscere e discriminare le diverse metodologie di interazione uomo 
macchina. 
Progettare interfacce utente corrette e funzionali, considerando la pluralità degli utenti per garantire 
un accesso universale alle informazioni. 
Comprendere il funzionamento e progettare una rete dati, affrontando anche tematiche di 
instradamento, sicurezza e organizzazione dei contenuti.  
 
Conoscenze (sapere): Identificare e correggere le problematiche relative alle interfacce utente. 
Pubblicare contenuti informativi sul web o in una rete, progettando mappe e pianificando i percorsi 
corretti. 
Ampliare la conoscenza ed i campi di applicazione dei dispositivi informatici. 
Comprendere, identificare e risolvere problematiche di gestione delle reti e di sicurezza informatica. 
 
Abilità (saper essere): Produrre, pubblicare e gestire un sito web, redigendo anche l’opportuna 
documentazione informativa. 
Comprendere il funzionamento di una rete dati. 
Amministrare la sicurezza delle informazioni di un sistema informativo e delle comunicazioni. 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio x 
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Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO x 

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA  x 

 

Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente  

Attrezzature di laboratorio      x 

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  
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Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio x 

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario   

Relazione x 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 
UNITÀ 1 - Pianificazione e sviluppo di progetti. 
Definizione di progetto. 
Definizione e obiettivi del Project Management. 
Il ciclo di vita del progetto. 
Fasi principali del Project Management. 
Project charter. 
Strutture e scomposizioni delle attività lavorative di progetto 

WBS (Work Breakdown Structure) e WP (Work Package) 
Codifica della WBS 
OBS (Organization Breakdown Structure). 
RBS (Resource Breakdown structure). 
CBS (Cost Breakdown Structure). 

Software Open Source Project Libre 
Gestione delle criticità: attribuzione e verifica delle responsabilità 

RAM (ResponsibilityAssignment Matrix) 
PDM (PrecedenceDiagramming Method) 
Calcolo e aggregazione dei costi 
Valutazione dei rischi 
Budget di alto livello 
 
UNITÀ 2 - Gestione e monitoraggio dei progetti. 
Fase di avvio del progetto 
Gestione del tempo e delle priorità 
 Saper riconoscere l’importanza e/o l’urgenza delle attività - Matrice di Eisenhower 
Tecniche di programmazione reticolare e planning di un progetto 

Planning delle attività 
Diagrammi di Gantt 
CPM (Critica Path Method) 

Definizione dei vincoli 
Algoritmo di propagazione delle date 
Esempi e esercitazioni pratiche di applicazione dell’algoritmo 

Introduzione al PERT (Program Evaluation and Review Technique). 
Lavoro a coppie sul progetto Linea Autobus 
Monitoraggio e controllo di un progetto 

Politiche di controllo 
Gestione e controllo dei costi 
Analisi degli scostamenti, introduzione alle tecniche di “Cost Engineering”: 

BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) 
BCWP (Budget Cost of Work Performed) 
ACWP (Actual Cost Work Performed) 
Indici SPI (Scheduled Performance Index) CPI (Cost Performance Index) 
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EAC (Estimated Cost atCompletition) ed Expected end date 
Percentuale di completamento 

 
 
UNITÀ 3 - Azienda 
Definizione di Azienda e impresa 

HR (Human resources) 
Come affrontare un colloquio di lavoro 

 Le soft skills 
Social network LinkedIn. 

La quantità da produrre: Break Even Point  
Risoluzione con metodo grafico (diagramma di redditività) e con metodo analitico 

Modelli di sviluppo software 
 
 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
Identificare ed applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti.  
 
Identificare le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.  
 
Recepire i vincoli tra attività e 
pianificare lo svolgimento 
temporale del progetto.  
 
Contestualizzare ed adattare 
concetti di analisi economia ai 
vari settori produttivi. 

Sapersi inserire nelle procedure 
di pianificazione e gestione di 
un progetto.  
 
Individuare e selezionare le 
risorse e gli strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto, 
anche in riferimento ai costi.  
 
Verificare e validare la 
rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di “Cost 
Engineering”.  
 
Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro.  
 
Analizzare e rappresentare, 
anche graficamente, 
l'organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle 
aziende. 
 
 Comprendere e rappresentare 
le interdipendenze tra i processi 
aziendali 

Tecniche di pianificazione, 
previsione e controllo di costi, 
risorse.  
 
 
Diritti e doveri dei lavoratori 
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Metodi: 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio x 

Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  

Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento x 

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (utilizzo degli spazi della scuola: lavori 
collaborativi in giardino, visione di filmati. 
Utilizzo di kahoot per il ripasso di alcuni 
argomenti) 

x 

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 
Valutazione del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA x  

 

 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio      x 

Dispense elettroniche x 

Software di simulazione  
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Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (software OpenSource da utilizzare a casa: 
come ad esempio ProjectLibre per la gestione di 
progetti) 

x 

 

Prove: 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario  x 

Relazione x 

Elaborazioni grafiche x 

Esercizi x 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 
MODULO  0: Raccordo  

Contenuti: derivate 

Ripasso delle fondamentali regole di derivazione 

 
MODULO 1 

Contenuti: Integrali Indefiniti 

Definizione di funzione primitiva; integrale indefinito come primitiva di una funzione 

Ricerca della primitiva passante per un punto P del piano assegnato 

Metodi di integrazione:  per scomposizione, per funzioni composte, per sostituzione,  per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

MODULO 2 

Contenuti: Integrali definiti ed Integrali impropri 

Formalizzazione del concetto di integrale definito e sue proprietà 

Formula fondamentale del calcolo integrale  

 Integrali impropri su intervalli limitati e su intervalli illimitati 

Applicazione del calcolo integrale al calcolo di aree e volumi 

Teorema della Media e significato geometrico in caso di funzione integranda positiva 

Funzione Integrale 

Secondo teorema fondamentale del calcolo Integrale 

Applicazioni del concetto di integrale definito al calcolo dello spazio e dello spostamento di un 
punto materiale in un moto rettilineo  

 

 

MODULO 3 

Contenuti: Equazioni differenziali 

Introduzione al concetto di equazione differenziale 

Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili o ad esse 

riconducibili 

 

Competenze (saper essere) 
 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie di 
indirizzo 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le conoscenze 
apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi apprendimenti 

Conoscenze (sapere): 
Concetto di primitiva di una funzione  

Gli integrali elementari 

Integrazione delle funzioni composte 

Integrazione per sostituzione e per parti 

Integrazione delle funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

Calcolo di aree e di volumi 

Integrali impropri 

Soluzione di un’equazione differenziale 

 

Abilità (saper fare): 
1- Saper determinare la primitiva di una funzione. 

2- Saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi. 

3- Saper stabilire mediante la definizione, se una funzione è soluzione di un'equazione 

differenziale. 

4. Saper risolvere problemi attinenti alla fisica e alla matematica mediante l'uso delle 

equazioni differenziali 

 
 

Metodi: 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale x 

Esercitazioni x 

Dialogo formativo x 

Problem solving x 
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Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare) 
Uso di 

Classroom  
 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA x  

 

Mezzi e strumenti utilizzati: 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo x 

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare) 

Utilizzo di 
Classroom 

per la 
condivisione 
di materiali e 

video,         
assegnazione 

di lavori o 
per la 

condivisione 
di link. 
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Prove: 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione  x 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi x 

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 
Obiettivi svolti 
- Conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della legalità, 
del rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante; 
- Organizzazione di un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune 
- Importanza della divisione del lavoro equo 
- Importanza del rispetto del proprio benessere psico-fisico per migliorare il proprio stato di salute 
 
COMPETENZE SVILUPPATE (dalle competenze chiave di cittadinanza) 
Imparare ad imparare 
Collaborare 
Progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisire ed interpretare informazioni 
 
CONTENUTI 
RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI SPORT E INCLUSIONE 
Conoscenze 
Conosce il valore dello sport come mezzo per promuovere l’inclusione rispetto alle disabilità. 
Conosce i principi fondanti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. 
Conosce come i vari sport adattino il proprio regolamento 
 al fine dell’inclusione delle disabilità. 
Abilità 
Adatta e modula i propri comportamenti e le proprie abilità motorie nella pratica di sport e 
disabilità. 
SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 
Approfondimento delle conoscenze anatomo-fisiologiche e di educazione alimentare, sulla salute e 
sul benessere fisico: 
- preservare la salute attraverso la conoscenza dei principi nutritivi 
- diversificare il fabbisogno e il consumo energetico da attività di ordine quotidiano a attività di 
tipo motorio e sportivo specifico. 
-procedure di primo soccorso con conseguimento di patentino BLSD 

Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale  

Esercitazioni X 
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Dialogo formativo  

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
 

 SI NO 
Griglia EVPA X  

 

Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature della palestra X 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  
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Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione pratica x 

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario  x 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  
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Progettazione delle attività 
 

 

 

Argomenti del programma: 
 

- Il corpo e l’anima: la dimensione materiale e spirituale dell’uomo- caratteristiche 
dell’uomo. 

- La famiglia: amore, maternità e paternità responsabile. 

- Il concetto di Dio tra scienza e fede. 

- Introduzione e presentazione di alcuni temi di bioetica (aborto, eutanasia, fecondazione 
assistita). 

- Etica e ambiente. 

- Attualità. 
 

Competenze: 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
 

 

Conoscenze   
 

 La natura e il valore delle relazioni umani e sociali alla luce della rivelazione cristiana e 
delle istanze della società contemporanea.  

 Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione 
della pace, impegno per la giustizia sociale. 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.  
 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche 

a confronto con altri sistemi di pensiero. 
 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;  
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Abilità  
 
Lo studente  
 
 Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto con gli 

altri. 
 Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 
 Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 Individua la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 

 
Metodi:(indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale x 

Esercitazioni  

Dialogo formativo x 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 
Docenti e riportati nel PTOF. 
Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 
del Processo di Apprendimento 
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 SI NO 
Griglia EVPA           x 

 

 
Mezzi e strumenti utilizzati:(indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo         x 

Appunti prodotti dal docente (slide)         x 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove:(indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione breve e dialogata x 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Interventi individuali/dibattito costruttivo      x 

 


