
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V^G
(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017 – art. 10 O.M. n. 45 del 9 marzo 2023)

Documento del 15 maggio a.s. 2022/23

Pag. 1 di 50





1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto  

Il  sistema produtto della  Protincia di  Oristano è caraterizzato  da una bassa incidenza del  setore
industriale rispeto a quello agricolo e, al contempo, da un setore dei sertizi in contnua espansione. Si
registra una percentuale del 32% delle imprese che operano nei setori dell’agricoltura, silticoltura e pesca;
una percentuale del 24% nel setore del commercio e del 12% nel setore delle costruzioni.  Le restant
imprese stolgono attità negli altri setori economici (attità manifaturiere, attità dei sertizi di alloggio e
di ristorazione, trasporto e magazzinaggio, noleggio, agenzie di tiaggio, sertizi di supporto alle imprese,
altre attità di sertizi) con percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese è
caraterizzato  dalla  presenza  di  piccole  e  piccolissime  imprese,  le  quali,  per  quanto  atene  la  forma
giuridica più difusa,  sono rappresentate perlopiù da dite inditiduali.  Solo una modesta percentuale è
rappresentata da società di persone e da società di capitali.

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza ossertata nel resto del Paese (22%) e,
nella Protincia di Oristano, sono pretalentemente impegnate nel setore del commercio (32%), al quale
seguono i setori dell’agricoltura, silticoltura e pesca (28%) e dei sertizi di alloggio e di ristorazione (9%). Le
imprese giotanili della Protincia di Oristano sono pretalentemente occupate in due setori dell’economia:
l’agricoltura, silticoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% latora nelle costruzioni e il 10% stolge
attità dei sertizi di alloggio e ristorazione. Il setore del commercio impiega oltre la metà delle imprese
straniere registrate in Protincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, silticoltura e pesca
e l’11% nel setore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trotano collocazione nei sertizi di alloggio e
ristorazione,  attità manifaturiere e sertizi  e trasport.  Un importante setore in crescita (la  Sardegna
supera la soglia del 4%) è quello dell'economia del mare (turismo marino, che rappresenta quasi due terzi
della blue economy, fliera itca e canteristca).

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formatti riletat, l’oferta formatta del
nostro isttuto punta a coniugare i talori della sostenibilità con lo stiluppo tecnologico e le opportunità
connesse al mondo di Internet, a partre dalle tocazioni e dalle competenze inditiduali, già maturate in
contest non formali ed informali.

1.2 Presentazione Istttto  

L’Isttuto Tecnico Industriale “Othoca”,  nato nel  1974, sorge su un’area di  33.246 metri  quadrat.  È
dotato di 47 aule così distribuite; 24 ala nuota e 23 aula tecchia, 22 laboratori didatci, con n. 6 locali di
supporto, 3 palestre e struture sportte all’aperto. Tra i laboratori e le aule è realizzata una rete LAN con
cica 300 P.C. gestt da un C.E.D. Da poco si è fnalmente realizzato il collegamento ad Internet con fbra
otca.

Sono present regolarmente funzionant e utlizzat i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, Matematca,
Informatca,  Meccanica,  Eletrotecnica,  Eletronica,  Progetazione  di  impiant eletrici,  Simulazione  e
Automazione, Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). Da segnalare il  FabLab realizzato in
collaborazione con il Consorzio Industriale, la Confartgianato ed il Comune di Oristano. L’I.T.I.S. è dotato di
una biblioteca contenente oltre 11.000 test consultabili.

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni notanta per ospitare oltre duecento student.  Da
un punto di tista struturale è assolutamente adeguata in quanto ti si trotano: Aula Magna; biblioteca che
comprende circa 2.000 tolumi; N. 2 aule di informatca; laboratorio di meccanica e macchine; laboratorio
di fsica-eletrotecnica; laboratorio di eletronica e telecomunicazioni; laboratorio di sistemi e automazione
industriale;  laboratorio  di  chimica;  palestra  e  campi  sportti  all’aperto;  laboratorio  di  Robotca  ed
automazione PLC; aula di disegno. 

Nel rispeto delle norme tigent, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educatto, formatto
e sociale che le isttuzioni scolastche ritestono, il nostro Isttuto opera al fne di raggiungere le seguent
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fnalità:

✔ promuotere il pieno stiluppo della persona sul piano citile, etco e culturale;
✔ far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attudini, per essere in grado

di operare scelte adeguate;
✔ insegnare a porsi di fronte alla realtà con ateggiamento critco, creatto e costrutto;
✔ educare alle responsabilità legate all’attità latoratta;
✔ promuotere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che fatorisca

l’inserimento nel mondo del latoro.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Proflo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

2.1.a  Pecup

Il diplomato in INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

● ha competenze specifche nel campo dei sistemi informatci, dell'elaborazione dell'informazione,
delle applicazioni e tecnologie Web, delle ret e degli apparat di comunicazione;

● ha competenze  e  conoscenze  che,  a  seconda delle  diterse  artcolazioni,  si  ritolgono all'analisi,
progetazione,  installazione  e  gestone  di  sistemi  informatci,  basi  di  dat,  ret di  sistemi  di
elaborazione, sistemi multmediali e apparat di trasmissione e ricezione dei segnali;

● ha competenze orientate alla gestone del ciclo di tita delle applicazioni che possono ritolgersi al
software gestonale – orientato ai sertizi – per i sistemi dedicat "incorporat";

● collabora nella gestone di proget, operando nel quadro di normatte nazionali e internazionali,
concernent la sicurezza in tute le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("pritacy").

È in grado di:
● collaborare,  nell'ambito  delle  normatte  tigent,  ai  fni  della  sicurezza  sul  latoro  e  della  tutela

ambientale  e  di  intertenire  nel  miglioramento  della  qualitàà  dei  prodot e  nell'organizzazione
produtta delle imprese;

● collaborare alla pianifcazione delle attitàà di produzione dei sistemi, dote applica capacitàà di
comunicare e interagire efcacemente, sia nella forma scrita che orale;

● esercitare,  in  contest di  latoro  caraterizzat pretalentemente  da  una  gestone  in  team,  un
approccio razionale, concetuale e analitco, orientato al raggiungimento dell'obietto, nell'analisi e
nella realizzazione delle soluzioni;

● utlizzare  a  litello  atanzato  la  lingua  inglese,  per  interloquire  in  un  ambito  professionale
caraterizzato da forte internazionalizzazione;

● defnire specifche tecniche, utlizzare e redigere manuali d'uso.
A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  nell'indirizzo  Informatca  e  Telecomunicazioni
consegue i risultat di apprendimento di seguito specifcat in termini di competenze:

● Scegliere dispositti e strument in base alle loro carateristche funzionali.
● Descritere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositti  e  strument eletronici  e  di

telecomunicazione.
● Gestre proget secondo le procedure e gli standard pretist dai sistemi aziendali di gestone della

qualità e della sicurezza. Gestre processi produtti correlat a funzioni aziendali.
● Confgurare, installare e gestre sistemi di elaborazione dat e ret.
● Stiluppare applicazioni informatche per ret locali o sertizi a distanza.

2.2 Quadro orario setmanale del corso 

Materia Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
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Inglese 3 3 3 3 3
Matematca 4 4 4 4 3
Fisica 3(2) 3(2)
Dirito ed Economia 2 2
Geografa 1
Scienze integrate (Chimica) 3(2) 3(2)
Scienze integrate (scienze della Terra e
Biologia)

2 2

Tecnologie e Tecniche di
Rappresentazione Grafca

3(1) 3(1)

Tecnologie informatche 3(2)
Scienze e tecnologie applicate 3
Sistemi e Ret 4(2) 4(2) 4(3)
Tecnologie e progetazione di sistemi
informatci e di telecomunicazioni

3(1) 3(2) 4(2)

Gestone,  progeto,  organizzazione
d’impresa

3(1)

Informatca 6(3) 6(3) 6(4)
Telecomunicazioni 3(2) 3(2)
Educazione citica* 1 1
Scienze motorie e sportte 2 2 2 2 2
Religione catolica 1 1 1 1 1
* L’ora di educazione citica non si aggiunge al monte ore annuale in quanto le attità sono state stolte durante le ore
curricolari di alcune altre discipline (orario interno).

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione della Classe: studentesse e student (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dat
Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)

COGNOME NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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20

3.2 Storia classe - Dat 

A.S. n. iscrit Inseriment stccessivi Trasferimentiaaaandoni

2020i21 28 8

2021i22 24 * 4

2022i23 20 4

* Uno studente della  classe ha frequentato con profto l’anno scolastco 2021-2022 all’estero, per poi
tornare in questa classe per completare il corso di studi nel corrente anno scolastco.

3.3 Composizione Consiglio di Classe

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E
CUCCU Giotanni Elia DOCENTE Italiano e Storia
FERRARA Anna M. B. DOCENTE Inglese
CORDEDDU Monica DOCENTE Matematca
MERCENARO Antonieta DOCENTE Informatca
INCONIS Fabiola DOCENTE Lab. Informatca, lab. GPOI
MARRAS Angelo DOCENTE Sistemi e Ret 
PRASCIOLU Daniele DOCENTE TPSIT
MURGIA Gianfranco DOCENTE Lab. TPSIT
PIA Massimiliano DOCENTE Lab. Sistemi e Ret

D’ARMA Stefania DOCENTE  E  REFERENTE  ED.
CIVICA Educazione Citica

PIREDDA Siltia DOCENTE GPOI
SPIGA Stefano DOCENTE Scienze Motorie Sportte
PALA Stefano DOCENTE Religione

3.4 Contnuità docent

DISCIPLINA 3  A   CLASSE  4  A   CLASSE  5  A   CLASSE  

ITALIANO CUCCU Giotanni Elia CUCCU Giotanni Elia CUCCU Giotanni Elia
STORIA CUCCU Giotanni Elia CUCCU Giotanni Elia CUCCU Giotanni Elia
MATEMATICA CORDEDDU Monica CORDEDDU Monica CORDEDDU Monica
INGLESE FERRARA Anna FERRARA Anna FERRARA Anna
INFORMATICA MERCENARO Antonieta MERCENARO Antonieta MERCENARO Antonieta
LAB. INFORMATICA INCONIS Fabiola INCONIS Fabiola INCONIS Fabiola 
SISTEMI E RETI SANNA Nicola MARRAS Angelo MARRAS Angelo
LAB. SISTEMI PIA Massimiliano PIA Massimiliano PIA Massimiliano
TPSIT MONTEFUSCO Roberta GARAU Simone PRASCIOLU Daniele
LAB. TPSIT MURGIA Gianfranco MURGIA Gianfranco MURGIA Gianfranco
GPOI                        -                     - PIREDDA Siltia
LAB. GPOI                       -                     - INCONIS Fabiola
ED. CIVICA D’ARMA Stefania D’ARMA Stefania D’ARMA Stefania
SCIENZE MOTORIE PINNA Carlo SPIGA Stefano SPIGA Stefano
RELIGIONE PALA Stefano PALA Stefano PALA Stefano
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

In conformità con quanto disciplinato nel PTOF, il Consiglio di Classe ha attato alcune strategie ritenute
più opportune per garantre la massima inclusione.

In partcolare le misure adotate sono state fnalizzate a:

●  pretenire e contrastare la dispersione scolastca, ogni forma di discriminazione e bullismo, anche
informatco; 

● potenziare l'inclusione scolastca e il dirito allo studio degli alunni con bisogni educatti speciali
atraterso percorsi inditidualizzat e personalizzat anche con il supporto e la collaborazione dei
sertizi socio-sanitari ed educatti del territorio e delle associazioni di setore e l'applicazione delle
linee  di  indirizzo  per  fatorire  il  dirito  allo  studio degli  alunni  adotat,  emanate dal  Ministero
dell'istruzione, dell'unitersità e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

● accrescere  l'uso  delle  nuote  tecnologie  ed  estendere  le  metodologie  didatche  innotatte,
all'interno  di  percorsi  di  apprendimento  struturat in  forma  di  laboratorio,  che  pretedano  la
collaborazione fra student e attità inclusite per l'acquisizione delle competenze.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didatche

Obietti educatto-formatti trastersali 

● Rispeto di se stessi e degli altri, nelle cose e nelle idee. 
● Rispeto delle norme di comportamento per una contitenza citile. 
● Consapetolezza dei propri doteri e senso di responsabilità. 
● Capacità di collaborare e di produrre all’interno di un gruppo di latoro. 
● Flessibilità nelle situazioni nuote. 
● Acquisire sicurezza di sé ed essere capaci di scelte autonome. 
● Maturare un ateggiamento critco e indipendente nei confront dei messaggi della citiltà moderna. 
● Stiluppo della propria personalità. 
● Partecipazione consapetole alla tita della Classe e al dialogo educatto. 
● Ateggiamento  positto  nei  confront dell’attità  scolastca,  tissuta  come  percorso  di  tita  e  di

formazione. 
● Autodisciplina nella partecipazione alle attità didatche comuni. 
● Conoscenza di sé e stiluppo della propria capacità progetuale. 
● Consolidamento e stiluppo del senso di responsabilità terso se stesso, gli altri e l’ambiente. 
● Autonomia responsabile nel comportamento, nell’organizzazione dello studio e nelle scelte. 
● Acquisizione del gusto di sapere e di fare.

Vengono concordate le seguent strategie da metere in ato per il conseguimento di tali obietti:

● informare gli  student e  le  famiglie  degli  obietti  inditiduat dal  Consiglio  di  classe  e  di  quelli
adotat nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di terifca e dei criteri di talutazione; 

● comunicare  tempesttamente  alle  famiglie  la  mancata  collaborazione  didatco-educatta  degli
allieti; 
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● instaurare  in  classe  un  clima  di  fducia  e  di  rispeto  reciproco,  improntato  al  dialogo  e  alla
partecipazione atta da parte degli allieti.

L’ateggiamento dei docent è stato unitoco, improntato a disponibilità e trasparenza. Parallelamente si
è richiesto in modo fermo il rispeto delle norme del Regolamento di Isttuto. In partcolare si sono
monitorat e talutat la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispeto delle consegne e la regolarità nello
stolgimento  dei  compit assegnat per  casa.  Atenzione  costante  è  stata  ritolta  al  mantenimento
dell’ordine  e  della  pulizia  nelle  aule,  nei  laboratori  e  negli  spazi  comuni.  Tut i  docent si  sono
impegnat inoltre  a  creare  un  clima  di  solidarietà  fra  gli  alunni,  talorizzandone  carateristche  e
potenzialità, per otenere un’esperienza scolastca positta, umanamente e culturalmente signifcatta.

5.2 Percorsi per le competenze trastersali e l’orientamento (P.C.T.O.) : attità nel triennio

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno di studio, ha stolto le attità pretiste per
i  Percorsi  e  le  Competenze  Trastersali  e  per  l’Orientamento,  come da  curricolo  del  corso  di  studi.  Si
etidenzia che, purtroppo, a causa dell’emergenza pandemica da Sars-Cot-2, durante il secondo biennio le
attità sono state fortemente limitate.
La realtà socio-economica della Protincia di Oristano è formata infat, sopratuto, da aziende ed ent di
dimensioni medio/piccole che non erano in grado di accogliere, per gli stages aziendali, gli alunni con tut i
dotut criteri di sicurezza. 
L'isttuto ha cercato di ottiare focalizzandosi  sulle attità formatte a distanza, nell’ambito della nuota
Didatca Digitale Integrata. 
Si  è  quindi  fatorita  la  partecipazione  a  webinar  formatti,  corsi  di  formazione  in  remoto  e  a
tideoconferenze e incontri online.

Per l’elenco completo delle atviti del triennio si veda l’allegato n°1 a qtesto doctmento

5.3 Ambient di apprendimento: Strument – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formatto

L’isttuto è dotato di numerosi laboratori presso i quali tengono stolte circa il 50% delle ore di attità per
quanto atene alle  materie  d’indirizzo.  Tut i  laboratori  sono dotat di  proietore collegato al  PC e  di
connessione internet a banda larga.

Sono disponibili: 

● laboratori  di  informatca dote è disponibile  un personal  computer per ogni  studente;  in quest
laboratori tengono stolte le attità relatte ad Informatca, GPOI, TPSIT, Sistemi e Ret;

● aula 3.0 e aula IoT utlizzate per attità di autoapprendimento con gli arredi confgurat allo scopo
(Isole  in  sosttuzione  dei  tradizionali  banchi)  con le  dotazioni  specifche  cioè  tablet  e  personal
computer. 

Le  aule sono utlizzate  durante la  normale attità  curricolare  e  disponibili  il  pomeriggio  e  la  sera,  per
proget extracurricolari; ogni aula è dotata di Latagna Interatta Multmediale collegata ad un Personal
Computer  con connessione Internet.  Questo consente,  anche durante le  lezioni  in  aula,  di  attalersi  di
risorse didatche reperibili online e di poter fruire di materiale audio/tideo selezionato opportunamente. 

La maggior parte dei docent conditide le risorse didatche anche atraterso drite su cloud o mediante
piataforme di e-learning
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI  (specifcare i principali element didatci e organizzatti – tempi, spazi, metodologie,
partecipant, obietti raggiunt, discipline cointolte)

6.1 Attità di recupero e potenziamento  

Rispeto alle difcoltà nel raggiungimento degli obietti didatci la scuola non ha attato corsi di recupero
extracurricolari per questa classe. Tutatia, gli student che hanno etidenziato carenze e lacune conoscitte
sono stat seguit in orario curricolare dai docent che hanno proposto attità di recupero sia in classe sia in
laboratorio, nonché attità di studio da stolgere autonomamente anche tramite la conditisione di materiali
atraterso sistemi di e-learning o drite.

6.2 Percorsi interdisciplinari programmat e stolt nell’anno scolastco

1. Italiano-Storia (tut gli argoment che si prestano all’analisi storica e leteraria assieme)

2. Informatca – TPSIT- Inglese-Sistemi e Ret (tut gli aspet in comune delle discipline
specifche, alcuni dei quali saranno tratat in modo generale in lingua inglese)

3. GPOI – Inglese (element di marketng)

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

Gli obietti programmat sono stat conseguit solo in parte. Gli alunni
sanno leggere e comprendere complessitamente un testo in maniera
adeguata  e  ne  inditiduano  il  tema  fondamentale;  alcuni  sanno
analizzare  un testo poetco e  narratto in  base all'aspeto stlistco,
struturale e di contenuto, mentre altri, a causa di lacune pregresse, di
un impegno inadeguato e di poca atenzione in classe, ritelano una
capacità di analisi non soddisfacente.

Non tut ragazzi  sono in grado di  collocare un testo nel  panorama
storico-culturale  del  tempo  e  nell'ambito  della  produzione
complessita di un autore.

Gli  alunni  sanno  produrre,  con  esit ditersi,  test scrit tincolat
rispetando le consegne stabilite. Alcuni sanno formulare un discorso
in  forma  chiara,  fuida  e  scorretole;  altri  ritelano,  intece,  una
competenza  espositta  sufciente,  mentre  altri  ancora  non
possiedono una padronanza del linguaggio specifco. Un certo numero
di  alunni  sa  rielaborare  in  modo  autonomo  i  contenut appresi  e
interpretare i test let, collocandoli in un periodo storico e culturale,
l’altra parte si limita, intece, ad una analisi superfciale dei contenut.
Per quanto riguarda le competenze linguistche, solo pochi possiedono
una discreta padronanza grammatcale e lessicale, mentre gli altri, a
causa delle già citate lacune pregresse, di un impegno discontnuo e di
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un’atenzione  insufciente,  presentano  strument elementari.  Gli
alunni conoscono le linee fondamentali della storia della leteratura
compresi in un arco di tempo che abbraccia gli atteniment che tanno
dal Posittismo al Neorealismo.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Tra Positvismo e Decadentsmo. Il Posittismo: modernità e 
progresso; il pensiero di Comte; Darwin e l’etoluzionismo; il 
Darwinismo sociale di Spencer; il Posittismo italiano; l’irrazionalismo 
di fne secolo:

Nattralismo e Verismo. G. Flaubert precursore del Naturalismo in 
Francia: Madame Botary (cenni). Nascita e carateri del motimento; lo
scritore scienziato. E. Zola le roman expérimental. I fratelli de 
Goncourt. Taine e il conceto di "race, milieu, moment". É. Durkheim e
la coscienza colletta: la nascita della Sociologia. La poetca, i temi e le
ambientazioni della narratta naturalista: la tranche de tie. Confronto 
tra Naturalismo e Verismo. Letura, analisi e commento:                          
-   Edmond e Jtles de Goncotrt, Germinie Lacerteux, Prefazione: 
Questo romanzo è un romanzo tero;                                                            
-  Émile Zola, Le roman expérimental, Ossertazione e 
sperimentazione.

Giovanni Verga. La tita, le opere, il pensiero e la poetca. La fase 
preterista e l’approdo al Verismo; le tecniche narratte; la tisione 
della tita nella narratta di Verga.  Letura, analisi e commento:
-  Vita dei campi: Letera dedicatoria a Saltatore Farina, L’amante di 
Gramigna, Prefazione; Fantastcheria; La Lupa.                                           
-  Rustcane: La roba.
-   Il ciclo dei Vint: I Malatoglia; la genesi e la ticenda; lo scontro fra 
tradizione e modernità; una strutura binaria; le notità formali; 
l’ideale dell’ostrica e la religione della famiglia: Studio della 
Prefazione; Letura inditiduale dell’intero romanzo. 
Approfondimento dei seguent brani antologici: La famiglia Toscano 
e la partenza di ‘Ntoni, dal cap. I°; l’addio di ‘Ntoni, dal cap. XV° .
Mastro don Gesualdo; composizione e trama; il romanzo 
della “roba” e dell’alienazione; le notità formali: La morte di 
Gesualdo, dal capitolo V°.
 

Simaolismo, Estetsmo e Decadentsmo. Le inquietudini della 
modernità. Il Decadentsmo: origine e signifcato del termine; la 
periodizzazione. Filosofa e scienza nel decadentsmo: la scoperta 
scientfca dell'interiorità; Nietzsche: il nichilismo e la “morte di Dio”; il
conceto del superuomo in "Così parl  Zarathustra". H. Bergson e il 
conceto di tempo: tempo spazializzato e tempo come durata pura. 
Freud e la nascita della psicanalisi: conscio e inconscio. Es, Io e Super-
Io; i sogni, i lapsus e gli at mancat. Leteratura dell'età decadente. La
fgura dell'esteta o dandy.                                                        Letura, 
analisi e commento:                                                                            -  
Charles Batdelaire, I fori del male: Spleen; L’albatro;                              
-  Patl Verlaine, Languore; 
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Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino. La tita, le opere, il pensiero e 
la poetca. Letura, analisi e commento:                                                    
-  Il fanciullino, «è dentro di noi un fanciullino»;
- Myricae, X Agosto; Arano; Latandare; Il temporale; Il lampo; Il tuono;
-  Cant di Casteltecchio: Il gelsomino noturno.
 

Grazia Deledda. La tita, il pensiero, le opere e la poetca; i rapport 
con la cultura contemporanea e il premio Nobel; il tema della colpa.
Letura, analisi e commento:
-  Raccont sardi, Il Mago; Romanzo minimo.
-  Canne al tento, Il mondo fantastco del serto Efx, dal cap. I; La 
malata di Efx, dal capitolo XVII°.
- Elias Portolu, La preghiera noturna, dal cap. III.
 

Gaariele D’Anntnzio. La tita, il pensiero, le opere e la poetca; i 
capolatori in prosa. Letura, analisi e commento:
- Il Piacere, Ritrato di un esteta, dal libro I, cap. II; La sacra Maria e
la profana Elena, libro III, cap. 1                                                               
- Le tergini delle rocce, Il programma politco del superuomo, dal 
libro I;
- Alcyone: La pioggia nel pineto; I Pastori.

Il Ftttrismo e le avangtardie. La nascita del futurismo; i principi 
dell’ideologia futurista; i manifest del futurismo, le serate futuriste e 
la leteratura futurista; l’esaltazione della modernità; un nuoto 
linguaggio.                                                                                                           
- Filippo Tommaso Marinett Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 
1909; Manifesto tecnico della leteratura futurista, 11 maggio 1912;     
- Aldo Palazzeschi, E lasciatemi ditertre.        

Creptscolari e vociani. I carateri della sensibilità crepuscolare; i temi 
e lo stle. “La Voce”; l’espressionismo tociano.                                            
- Camillo Saaraaro, Taci, anima stanca;                                                        
- Marino Moret, Io non ho nulla da dire;                                                    
- Corrado Gavoni, O pallida giornata malinconica.                   

Ltigi Pirandello e la crisi dell’inditiduo. La tita, le opere, il pensiero e 
la poetca.Letura, analisi e commento:                                                         
- L’Umorismo, l’arte umoristca, Il sentmento del contrario, parte 
seconda:                                                                                                              
-Notelle per un anno; Il treno ha fschiato; La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero;                                                                                            
- Il fu Mata Pascal, Letura inditiduale dell’intero romanzo. 
Approfondimento dei seguent brani antologici: Perchè Mata Pascal 
si è deciso a scritere, cap. II; La nascita di Adriano Meis, dal capitolo 
VII°;                                                                                                                       
- Uno, nessuno e centomila, Un piccolo difeto, I°, capitolo 1;            
-Sei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso in scena dei sei 
personaggi.
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Italo Svevo. La tita, le opere, il pensiero e la poetca. Letura, analisi e 
commento:                                                                                                          
- La coscienza di Zeno, Prefazione; L’ultma sigareta, cap. III°; Lo 
schiafo del padre, cap. IV°; L’esplosione fnale, cap. VIII°.

Tra le due guerre: riferiment storico-culturali. Tra razionalismo e 
impegno citile;  la poesia italiana tra Ermetsmo e Antnotecentsmo.

Gitseppe Ungareti. La tita, la poetca, il pensiero e le opere. Letura, 
analisi e commento:                                                                           
-L’Allegria: Il porto sepolto; In memoria; San Martno del Carso; Veglia;
Fratelli; Soldat, Matna;                                                                   
-Sentmento del tempo: La madre.

Qtasimodo e l’Ermetsmo. La poesia ermetca: modelli e protagonist;
la poesia come ricerca della terità; la “parola pura”. S. Quasimodo, 
biografa; la fase ermetca e la stagione dell’impegno. Letura, analisi e
commento:                                                                                                       
-Acque e terre: Ed è subito sera;                                                                     
-Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.

Etgenio Montale. La tita, la poetca, il pensiero e le opere. Letura, 
analisi e commento:                                                                                          
-Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di titere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo;     
- Le occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel tolto; 
- Satura: Ho sceso, dandot il braccio; La storia.

Neorealismo e dintorni. La stagione dell’impegno; Gramsci e il 
conceto di “nazional-popolare”; un nuoto realismo; le tematche e le 
scelte formali; etoluzioni e limit.

Primo Levi: cenni biografci e opere. Letura, analisi e commento:

- Se questo è un uomo: poesia introdutta “Se questo è un uomo”; 
L’arrito nel Lager, Cap. II°; Senza perchè, cap. II°; Il canto di Ulisse, cap.
XI°.

Dante, Ditina Commedia, Paradiso: XXXIII

ABILITÀ:
Lingta

●Identfcare moment e fasi etolutte della lingua italiana con 
partcolare riferimento al Notecento.                                                       
●Inditiduare aspet linguistci, stlistci e culturali dei / nei test 
leterari più rappresentatti.                                                                         
●Inditiduare le correlazioni tra le innotazioni scientfche e 
tecnologiche e le trasformazioni linguistche.                                     
●Produrre relazioni, sintesi, comment ed altri test di ambito 
professionale con linguaggio specifco.                                                          
● Utlizzare termini   tecnici   e   scientfci   anche   in   lingue   diterse 
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dall’italiano.                                                                                                        
● Interagire con interlocutori espert del setore di riferimento anche 
per negoziare in contest professionali.                                                         
●Scegliere la forma multmediale più adata alla comunicazione nel 
setore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi.

 Leterattra

●Contestualizzare  l’etoluzione  della  citiltà  artstca  e  leteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politci e scientfci di riferimento.
●Identfcare  e  analizzare  temi,  argoment e  idee  stiluppate  dai
principali autori della leteratura italiana e di altre leterature.
●Cogliere, in prospetta interculturale, gli element di identtà e di 
ditersità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.                        
● Collegare i test leterari con altri ambit disciplinari e interpretarli 
con opportuni metodi e strument d’analisi al fne di formulare un 
mottato giudizio critco.

METODOLOGIE: Lezioni frontali in presenza; lezioni partecipate; esercitazioni; dibatt.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  la  corrispondenza  tot-litelli  si  rimanda  alla  griglia  conditisa  e
adotata dal Consiglio di classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Liaro  di  testo:  S.  Prandi,  LA  VITA  IMMAGINATA,  ed.  Mondadori
scuola, Voll. 3a e 3b
 Strtmentt Libro di testo; PC; lim; strument audiotisiti.

STORIA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

Gli  obietti programmat sono stat conseguit solo in parte. Gli
alunni hanno mostrato un discreto interesse nei  confront della
materia; hanno seguito le
lezioni  in  maniera  atta  e  partecipata.  Tutatia,  non  sempre
l’interesse  mostrato  in  classe  si  è  tradoto,  poi,  in  un  impegno
costante  e  responsabile,  pertanto  solo  alcuni  student,  quelli  che
hanno unito al citato interesse la costanza nello studio, sono riuscit a
migliorare fno a conseguire risultat discret e, in alcuni casi, buoni.
Nel complesso la classe conosce le linee principali di stiluppo politco,
economico,  sociale,  artstco-culturale  del  periodo compreso  tra  le
fne dell’Otocento e i primi anni del secondo dopoguerra.
Conosce  i  principali  concet esplicatti  della  storia:  ritoluzione
tecnologica,  società  di  massa,  partto  di  massa,  totalitarismo,
globalizzazione. Un discreto gruppo di alunni utlizza corretamente e
in  maniera  appropriata  il  linguaggio  specifco  della  materia  e  ha
imparato  a  compiere  delle  inferenze  pertnent con  la  realtà
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contemporanea;  alcuni,  intece,  si  limitano  ad  una  conoscenza
mnemonica dei principali fat e li riferisce in maniera acritca.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Le origini della societi di massa
La seconda ritoluzione industriale; nascita delle società di massa; le 
masse organizzate; consumi e tempo libero; L’espansione 
imperialista; Il mondo delle potenze imperialiste: Economia e politca; 
Dalla nazione al nazionalismo; Il socialismo; Tra religione e scienza: 
Chiesa, secolarizzazione e progresso.
L'Italia all’inizio del Novecento
Trasformazioni economiche e cambiament sociali; L'età giolitana; I 
cambiament interni al Partto socialista e al mondo catolico; La crisi 
del sistema giolitano.
La Prima gterra mondiale
Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale; La prima fase della 
guerra; L'Italia in guerra; Una guerra nuota; Il 1917 un anno di stolta; 
La fne della guerra.
Il mondo nel primo dopogterra
Un dopoguerra tratagliato; Il dopoguerra in Francia e in Gran 
Bretagna; Il dopoguerra in Austria e in Germania; Gli Stat Unit nel 
primo dopoguerra; L'Asia e il Medio Oriente.
 La rivolta araaa; il genocidio armenot tn crimine contro l’tmaniti; 
origine della qtestone israelo- palestneset                                            
La grande crisi del 1929 e i stoi efet                                                      
La crisi economica del 1929; La risposta degli Stat Unit alla crisi: il 
New Deal; La crisi in Gran Bretagna e in Francia.                                       
Dalla rivoltzione rtssa allo stalinismo                                                    
Dalla ritoluzione di febbraio alla ritoluzione d'otobre; la costruzione 
dell'Unione Sotietca; Lo stalinismo.                                                           
Il fascismo italianot da movimento a regime                                            
Il primo dopoguerra in Italia; Il biennio rosso; Le forze politche nel 
dopoguerra; Nascita e ascesa del fascismo; I fascist al potere; La 
costruzione della ditatura fascista.                                                             
Il regime fascista in Italia                                                                             
Il consolidamento della ditatura; Il partto nazionale fascista; 
L'opposizione al regime; La società fascista e la cultura di massa; 
L'economia di regime; La politca estera.                                                    
Il regime nazista in Germania                                                                 
L'ascesa di Adolf Hitler; Il totalitarismo nazista; La politca economica 
del Reich e la preparazione alla guerra.                                                     
Gli anni Trentat la vigilia della seconda Gterra Mondiale                      
Gli anni Trenta in Giappone e in Cina; Alla tigilia di una nuota, 
detastante guerra.                                                                                        
La seconda Gterra Mondiale                                                                     
La tratolgente atanzata tedesca; l'Italia nel confito; La guerra nell'est
europeo; Lo sterminio degli ebrei; L'inizio della guerra nel Pacifco; 
Una stolta nelle sort del confito; L'Italia il crollo del regime fascista e
la resistenza; La conclusione del confito.

ABILITÀ: •Riconoscere nella storia del Notecento e nel mondo atuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli element di contnuità e 
discontnuità.                                                                                                
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•Analizzare problematche signifcatte del periodo considerato.     
•Riconoscere la tarietà e lo stiluppo storico dei sistemi economici e 
politci e inditiduarne i nessi con i contest internazionali e alcune 
tariabili ambientali, demografche, sociali e culturali.                          
•Efetuare confront tra ditersi modelli/tradizioni culturali in un’otca
interculturale.                                                                                       
•Riconoscere le relazioni fra etoluzione scientfca e tecnologica (con 
partcolare riferimento ai setori produtti e agli indirizzi di studio) e 
contest ambientali, demografci, socioeconomici, politci e culturali.  
•Inditiduare i rapport fra cultura umanistca e scientfco- tecnologica 
con riferimento agli ambit professionali.                                     
•Analizzare storicamente campi e profli professionali, anche in 
funzione dell’orientamento.                                                          
•Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artstci nel periodo storico 
di riferimento.                                                                                    
•Applicare categorie, strument e metodi delle scienze storico-sociali 
per comprendere mutament socio-economici, aspet demografci e 
processi di trasformazione.                                                                          
•Utlizzare font storiche di ditersa tpologia per ricerche su specifche 
tematche, anche pluri/interdisciplinari.                                         
•Interpretare e confrontare test di diterso orientamento 
storiografco.  •Utlizzare ed applicare categorie, metodi e strument 
della ricerca storica in contest laboratoriali per afrontare, in un’otca
storico- interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

•Analizzare critcamente le radici storiche e l’etoluzione delle 
principali carte costtuzionali e delle isttuzioni internazionali, europee 
e nazionali.

METODOLOGIE: Lezioni frontali in presenza; lezioni partecipate; esercitazioni; dibatt.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la  corrispondenza tot-litelli  si  rimanda alla  griglia  conditisa ed
adotata nel Consiglio di classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo: G. De Luna – M. Meriggi, LA RETE DEL TEMPO, Pearson,
tol 3 il Notecento e gli anni Duemila

Strument: Libro di testo, PC, lim, materiale audiotisito.

LINGUA INGLESE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

Gli obietti programmat sono stat raggiunt in maniera abbastanza 
soddisfacente. La maggior parte della classe ha acquisito le seguent 
competenze:

 - comprendere test in lingua inglese appartenent ditersi ambit 
(generali e setoriali);
- fare ricerche autonome e relazionare a riguardo in forma orale e 
scrita;
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- esporre oralmente informazioni elaborate autonomamente o 
discusse in classe;
- comprendere indicazioni e informazioni orali sia dal tito che 
registrate (audio o tideo);
- rielaborare informazioni su aspet tecnici studiate durante le lezioni 
di inglese e di altre discipline ed esporle sia all’orale che allo scrito in 
modo organico.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Attità di reading e listening comprehension trate da Your INVALSI
tutor  per  la  preparazione  alle  prote  INVALSI  e  per  migliorare  le
competenze di reading e listening comprehension.

Economics (PDF)t

 the purpose of the business acttity; 
 business plan: a key ingredient for success;
 marketng and marketng mix.

Descriae a network and network components (PDF)t

 what is a computer network;
 wired and wireless connectons;
 scale of a network;
 basic hardware components;
 computer network propertes.

The Internet (PDF)t

 TCP/IP protocols;
 packets;
 packets routng network;
 Internet addresses: IPt4 and IPt6 standards, DHCP, public 

addresses, MAC addresses, prefxes, resolting an IP address;
 Internet layers;
 SSL/TLS protocols; symmetric and asymmetric encrypton and 

decrypton, SSL certfcates.

Dataaases and MySQL (PDF)

 defniton of database;
 relatonal databases;
 DBMS and RDBMS;
 tables, unique keys, primary key, foreign keys.
 MySQL: relatonal database, open source, client-serter model.
 SQL and SQL main statements. 

Edtcazione civicat the EU (PDF)
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 the origins of the EU

 European Coal and Steel Community

 The Treaty of Rome
 Treaty of Maastricht

 European Insttutons: European Parliament, European 
Commision, European Council, Council of the European 
Union; the European Central Bank.

ABILITÀ: Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argoment conosciut;

utlizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione

agli element di contesto;

comprendere idee principali, detagli e punto di tista in test orali in 

lingua standard, riguardant argoment not d’atualità, di studio e di 

latoro;

comprendere idee principali, detagli e punto di tista in test scrit 

relattamente complessi riguardant argoment di atualità, di studio e 

di latoro;

comprendere globalmente, utlizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-teletisiti e flmat ditulgatti tecnico-scientfci di 

setore;

produrre, nella forma scrita e orale, breti relazioni, sintesi e 

comment coerent e coesi, su esperienze, processi e situazioni relatte

al setore di indirizzo;

utlizzare il lessico di setore;

riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fni della 
mediazione linguistca e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e lezioni partecipate; uso di strument multmediali e
audiotisiti; discussioni guidate.

CRITERI DI VALUTAZIONE: La  talutazione  è  stata  condota  utlizzando  tabelle  e  descritori
approtat dal Collegio Docent e present nel PTOF
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TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libri di testo:

Bit by Bit – English for Informaton and Communicaton Technology
(Edisco)

Your Intalsi Tutor (MacMillian Educaton)

Nonostante ci sia un libro di testo di inglese informatco, la materia lo
rende  ogni  anno  più  obsoleto  e  per  questo  motto  quest’anno
abbiamo usato del materiale più aggiornato in formato PDF, conditiso
su Classroom. Per le esercitazioni Intalsi,  intece, è stato utlizzato il
libro in adozione.

 Libro di testo (Your Intasi Tutor);
 PDF conditisi su Classroom;
 PC e LIM;
 strument audiotisiti;

 GSuite for Educaton.

MATEMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina: Gli  alunni  hanno  raggiunto  sufcient competenze  nell’esposizione

chiara  e  correta  degli  argoment,  utlizzando  un  linguaggio
appropriato alla situazione.

Sanno  utlizzare  consapetolmente  e  corretamente  tecniche  e
strument di calcolo ed applicare una procedura all'esercizio specifco.
Riescono  ad  inquadrare  un  problema  nello  schema  risolutto
appropriato.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Limit di funzione

Calcolo di limit e contnuità delle funzioni

Deritate 

Teoremi del calcolo diferenziale, massimi, minimi e fessi

Studio di funzione

ABILITÀ:
Saper utlizzare nel contesto (e altrote) le conoscenze, gli strument e i
metodi della matematca.

Utlizzare il  metodo scientfco nella risoluzione di problemi (analisi,
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sintesi, talutazione).

Abituare gradualmente gli allieti ad un processo ipotetco-dedutto,
concentrando l’atenzione sulla strutura del ragionamento e nel fato
che gli schemi dedutti si trotano applicat ad ogget       

Promuotere le facoltà sia intuitte che logiche

Esercitare a ragionare anche induttamente

Stiluppare le attudini sia analitche che sintetche

L'abitudine alla precisione. 

La capacità di ragionamento coerente e argomentato.

METODOLOGIE:
Lezione frontale e dialogata 

Esercitazioni

Latori di gruppo

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e nella
frequenza del corso.

Nella talutazione sono state adotate le griglie present nel PTOF.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro  di  testo  in  adozione:  MATEMATICA.VERDE  seconda  edizione,
confezione 4 con TUTOR tolume 4A + 4B – autori M. Bergamini  G.
Barozzi  A. Trifone  i – Zanichelli editrice 

INFORMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

La maggior parte dei ragazzi ha dimostrato senso di responsabilità e
partecipato  attamente  alle  lezioni.  La  classe,  seppur  con  litelli
diferent: di eccellenza per un piccolo gruppo ma anche, in qualche
caso,  con  qualche  difcoltà,  ha  globalmente  acquisito  le  seguent
competenze:

·   Utlizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspet
dialetci  ed  algoritmici  per  afrontare  situazioni
problematche elaborando opportune soluzioni;

·   Stiluppare applicazioni informatche per ret locali o sertizi a
distanza;

·   Scegliere  dispositti  e  strument in  base  alle  loro
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carateristche funzionali;

·   Gestre proget secondo le procedure e gli standard pretist
dai  sistemi  aziendali  di  gestone  della  qualità e  della
sicurezza;

·   Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attità
inditiduali e di gruppo relatte a situazioni professionali;

·   Utlizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspet
dialetci  ed  algoritmici  per  afrontare  situazioni
problematche elaborando opportune soluzioni funzionali e
progetazione e realizzazione di basi di dat;

·   Progetare e realizzare applicazioni informatche con basi di
dat;

          .     Stiluppare applicazioni web-based integrando basi di dat.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Ud1.  Basi  di  dat e  sistemi  di  gestone  delle  basi  di  dat.
Fasi, modelli e schemi della progetazione delle basi di dat.

Ud2. Modello ER e Diagrammi ER. Software di progetazione JDER. Il
modello di dat relazionale. Traduzione dei diagrammi ER in schemi
logici relazionali.

Ud3.  Esempi  di  progetazione  di  basi  di  dat relazionali.
Normalizzazione:  aspet intuitti  ed informali.  Algebra  e operatori
relazionali: proiezione, selezione, join.

Ud4. Il comando SELECT e l'algebra relazionale. Il conceto di JOIN. Le
funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento group by La
clausola  HAVING.  Clausola  di  ordinamento  ORDER  BY.Query
annidate.

Ud5.  I  comandi  DDL  del  linguaggio  SQL:  CREATE,  ALTER  e  DROP.
I  tincoli  nella  defnizione  dei  dat.
I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, UPDATE, DELETE.

Ud6. DBMS MySQL. Interfaccia phpMyAdmin.

Ud7. Il linguaggio PHP. La comunicazione tra form HTML e script lato
serter in PHP. Array superglobali.

Ud8.  L'interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS MySQL. Semplice
gestone di DB online con PHP.

 Ud9.  Studio  di  temi  d'esame  stolt (seconda  prota  scrita
Informatca).    Simulazioni  della  seconda  prota  (secondo  il  nuoto
ordinamento)

ABILITÀ: ·    Utlizzare document e procedure di stiluppo.

·   Implementare  database con interfaccia  grafca sul  web in
relazione a quanto emerso nella fase di analisi dei requisit e
progetazione.

·   Utlizzare i linguaggi di programmazione per la gestone delle
informazioni di pagine web dinamiche. 
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·   Utlizzare  i  linguaggi  di  programmazione  per  la
programmazione lato client/serter.

METODOLOGIE: Lezioni  frontali,  lezioni  partecipate,  latori  di  gruppo,  esercitazioni,
stiluppo proget, dibatt, ricerche inditiduali e di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  la  corrispondenza  tot-litelli  si  rimanda  alla  griglia  conditisa  e
adotata nel Consiglio di Classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI: Liaro di testot  Database SQL e PHP per il  quinto anno degli  Isttut

Tecnici Tecnologici, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Ed. Hoepli

Materiali  e  Strtment adotatt  slide  e  appunt della  docente,
materiale  multmediale,  laboratorio  di  Informatca,  Suite  di  Google,
registro  eletronico  per  l’annotazione  delle  attità e  dei  compit
assegnat.

SISTEMI E RETI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

La classe ha in generale acquisito le seguent competenze:

 Progetare una rete dat selezionando tecnologie, apparat e
protocolli.

 Analizzare le problematche relatte alla sicurezza informatca
e proporre strategie e soluzioni.

La maggior parte degli alunni ha dimostrato senso di responsabilità e
partecipato costantemente e attamente alle lezioni raggiungendo un
litello di preparazione discreto: solo in qualche caso l’applicazione è
stata discontnua e pertanto le competenze e conoscenze non sono
state pienamente soddisfacent.

In ditersi casi il litello di preparazione raggiunto è otmo.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

 Il livello transport dell’architettra TCPiIP

 Litello transport, funzionalità, Multplazione, Porte
  Protocollo UDP
 Protocollo TCP

 Il livello applicaton dell’architettra TCPiIP

  Litello applicaton e protocolli
 Protocollo Telnet, sessione e standard
 Protocollo  FTP,  standard  e  modalità  di  latoro,  modalità  di

accesso
  Protocollo  HTTP,  modalità  di  latoro,  metodi  e  messaggi,

proxy
 Protocolli per la posta eletronica, intio e ricezione di e-mail:

SMTP, POP3, IMAP. 
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 DNS e risoluzione dei nomi, gerarchia domini, messaggi dns e
resource record. Funzionamento DNS

 DHCP

Le VLAN

  Le Virtual LAN
  Il protocollo VTP e l'inter-VLAN Routng

 Tecniche critografche

     Sicurezza
     Gestone dei rischi
     Tecniche di critografa
     Chiate simmetrica e pubblica
     Certfcat e frma digitale

 Le ret private virttali (VPN)

   Carateristche di una VPN
  Tipi di VPN
  Sicurezza nelle VPN
  Cifratura e tunneling
  Protocolli per la sicurezza nelle VPN

La sictrezza delle ret e dei sistemi

  La sicurezza dei sistemi
  SSL, TLS
  Firewall, proxy, ACL e DMZ

  Le ret senza flit Wi-f e moaile

  La sicurezza nelle ret wireless. Critografa. Autentcazione.
  Architetura ret wireless

ABILITÀ:  Classifcare  una  rete  e  i  sertizi  ofert in  riferimento  agli
standard tecnologici

 Saper distnguere le diterse tecnologie e i ditersi component
necessari alla realizzazione di una VPN

 Saper installare, confgurare e gestre una rete in riferimento
alla pritatezza, alla sicurezza e all’accesso ai sertizi

 Saper installare e confgurare un serter web
 Saper scegliere gli opportuni mezzi fsici e gli apparat di rete

in base ai ditersi scenari di utlizzo

METODOLOGIE: Lezioni  frontali,  lezioni  partecipate,  latori  di  gruppo,  esercitazioni,
stiluppo proget, dibatt, ricerche inditiduali e di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  la  corrispondenza  tot-litelli  si  rimanda  alla  griglia  conditisa  e
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adotata nel Consiglio di Classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI: Liaro di testot Nuoto Sistemi e ret (tolume 3), Autori Lorusso, Bianchi

- Editore: HOEPLI

Materiali  e  Strtment adotatt  slide  e  appunt della  docente,
materiale multmediale, tideo didatci, laboratorio di sistemi, Suite di
Google,  registro  eletronico  per  l’annotazione  delle  attità e  dei
compit assegnat.

TPSIT

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

 Un piccolo gruppo di student ha raggiunto un litello eccellente in
termini  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  grazie  alla  puntuale
partecipazione ai laboratori, alle lezioni e allo studio costante.

Mediamente  discreto  l’andamento  della  della  classe  salto  qualche
caso  di  ragazzi  che  si  sono  applicat con  discontnuità  le  cui
competenze e conoscenze non sono state pienamente soddisfacent.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Ud1 - I sistemi distribuit classifcazione dei sistemi distribuit - Benefci
legat alla  distribuzione  -  Stantaggi  legat alla  distribuzione  -
architeture  distribuite  hardware:  dalle  SISD   al  cluster  di  PC  -
Architeture  distribuite  software:  dai  terminali  remot ai  sistemi
completamente distribuit - Architetura a litelli  -  HTTP e il  modello
client-serter - Il protocollo HTTP - Contersazione client-serter - Tipi di
connessioni - I messaggi HTTP - Messaggio di richiesta: HTTP Request -
Messaggio di risposta: HTTP Response - Header HTTP - Metodi (terbi)
HTTP - Le rappresentazioni HTTP - I codici di stato

Ud2  -  Applicazioni  Web:  generalità  -  Il  modello  client-serter  -
Distnzione tra serter e client - Litelli e strat - Il modello ISO/OSI e le
applicazioni  -  Applicazioni  di  rete  -  Scelta  dell’architetura  per
l’applicazione  di  rete  -  Sertizi  ofert dallo  strato  di  trasporto  alle
applicazioni

Ud3 - I socket e i protocolli per la comunicazione di rete - Le porte di
comunicazione e  i  socket  -  Famiglie  e  tpi  di  socket  -  Trasmissione
unicast e multcast

Ud4  - La programmazione serter-side - Modello a codice separato -
Applicazioni lato serter con codice separato: CGI e sertlet -  Strutura
di  una sertlet -  La classe HtpSertlet  -  Ciclo di  tita di  una sertlet -
Vantaggi e stantaggi delle sertlet - La connessione ai database - La
connessione con JDBC Jata Database Connecttity - Tipi di driter JDBC

Ud5 - Accenni alle API di Google e ai sertizi di geolocalizzazione.

Laaoratoriot 
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 Creazione di un mini sito web (html, css).
 Il fle xml.
 Validazione di un documento xml con DTD.

Ed. Civica

 Il web 3.0
 La blockchain

ABILITÀ:  Saper riconoscere le diterse tpologie di sistemi distribuit.
 Saper  classifcare  le  architeture  distribuite.  Inditiduare  i

benefci della distribuzione. Confrontare la distribuzione con
l’elaborazione concentrata.

  Inditiduare le diterse applicazioni distribuite.
  Saper classifcare le applicazioni di rete.
 Saper redigere un documento XML
 Saper talidare un documento XML
 Saper riconoscere le diferenze, lato programmazione serter,

nell’utlizzo delle CGI rispeto alle sertlet per la realizzazione
di applicazioni WEB. 

 Saper  distnguere  i  driter  JDBC   per  l’accesso  a  database
esterni.

METODOLOGIE: Lezioni  frontali,  lezioni  partecipate,  esercitazioni  in  laboratorio,
discussioni guidate, ricerche inditiduali e/o di gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  la  corrispondenza  tot-litelli  si  rimanda  alla  griglia  conditisa  e
adotata nel Consiglio di Classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI: Liaro di testot Nuoto tecnologie e progetazione di sistemi informatci

e di telecomunicazioni (tolume 3), Paolo Camagni E Riccardo Nikolassy
- Editore: HOEPLI

Materiali  e Strtment adotatt  slide e appunt del docente, libro di
testo di riferimento, pagine web, classroom, mail.

GPOI

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

La classe in generale ha acquisito le seguent competenze:
 Essere  in  grado  di  afrontare  i  problemi  di  gestone  e

organizzazione di proget e di imprese;
 Utlizzare  i  principali  concet relatti  all’organizzazione  dei

processi produtti;
 Identfcare  le  metodologie  e  le  tecniche  della  gestone  per

proget;
 Utlizzare  i  principali  concet relatti  all’economia  e

all’organizzazione dei processi produtti e dei sertizi;
 Utlizzare le principali tecniche di stiluppo di un business plan.

Inditiduare potenziali rischi di impresa;
 Utlizzare  le  principali  tecniche  del  project  management  per
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artcolare il latoro di un team;
 Analizzare  il  talore,  i  limit e  i  rischi  delle  tarie  soluzioni

tecniche per la sicurezza nei luoghi di latoro e per la tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.

Gli obietti descrit sono stat raggiunt in modo quasi omogeneo
da  tut i  component della  classe  e  il  rendimento  medio  è  da
considerarsi  più  che  sufciente.  In  generale  gli  allieti  hanno
comunque  acquisito  le  competenze  minime  prefssate  nella
programmazione di inizio anno, in termini di conoscenze, capacità
e competenze. In alcuni casi il litello raggiunto è otmo.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

CONOSCENZEt
 Conoscere  le  principali  defnizioni  usate  nella  gestone  dei

proget e nell’organizzazione di impresa;
 Saper distnguere tra prodoto e sertizio;
 Comprendere le basi del project management e della leadership

di progeto;
 I concet base di economia e i tpi di mercato: domanda, oferta

ed equilibrio di mercato;
 Comprendere il rischio di impresa; 
 Conoscere le carateristche di un business plan;
 EDUCAZIONE CIVICAt Sapere che cos’è l’Agenda 2030 dell’ONU

per lo sviltppo sosteniaile;
 Riconoscere le carateristche dell’economia circolare;
 Conoscere il ciclo di tita di un progeto;
 Conoscere il  ruolo del project manager in tute le fasi in cui è

artcolato un progeto;
 Conoscere le ritoluzioni industriali e i fondament dell’industria

4.0;
  Conoscere  i  dispositti  intelligent,  il  cloud  e  i  big  data,  e  la

robotca;
 Conoscere le principali metodologie di certfcazione di qualità;
 Conoscere la principale normatta di sicurezza inerente al latoro

e le principali fgure della sicurezza e le relatte funzioni;
 Conoscere i principali rischi da tideoterminale.

CONTENUTI TRATTATIt
UdA 1t Gestre proget e fare impresa 
L’impresa;  Il  progeto;  Il  Project  Management;  La  leadership  e  la
gestone del team; Il prodoto; Il processo.
Laaoratoriot Impostare una "impresa": organizzazione di un tiaggio
di tre setmane 

UdA 2t Element di economia e organizzazione d’impresa
Perché conoscere l’economia?; Il mercato; Come, che cosa e per chi
produrre?;  Il  conceto  di  talore  nell’impresa;  L’importanza  dei
processi aziendali;  La strutura organizzatta; I sistemi informatti;
Nuote organizzazioni e modelli di riferimento: il ruolo delle ICT; La
lean producton.
Laaoratoriot Calcolo dei cost e ricati.

UdA 3t Sviltppare tn’impresa
Che  cos’è  un’impresa;  Le  startup  e  le  PMI;  Come  si  stiluppa
un’impresa;  Le  analisi  di  mercato;  Il  business  plan;  Il  risk
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management; L’economia circolare.
EDUCAZIONE CIVICAt L’Agenda 2030 dell’ONUt i 17 oaietvi per lo
sviltppo sosteniaile (analisi e stato dell’arte).
Laaoratorio:Stiluppare  un’idea  di  impresa  e  il  relatto  Business
Plan.

UdA 4t La gestone dei proget
Il  ciclo  di  tita  di  un  progeto;  L’attio  e  la  pianifcazione;  La
rappresentazione retcolare; Il CPM soto la lente di ingrandimento;
La pianifcazione delle  attità;  La gestone delle  risorse umane; I
cost di  progeto e i  pretentti;  Il  monitoraggio e il  controllo  del
progeto; La gestone della comunicazione di progeto
Laaoratoriot  Stiluppo WBS  con  Gant Project;  Determinazione
percorso critco con il metodo CPM; Stiluppo di un pretentto.

UdA 5t Indtstria 4.0
Una  nuota  ritoluzione  industriale;  Simulazione  e  digital  twin;
Industrial IoT; Cloud e big data; La robotca.

UdA 6t Certfcazioni e qtaliti
Le certfcazioni; Gli ent e le modalità di certfcazione; Risk Based
Thinking nelle norme ISO; La certfcazione della qualità secondo la
norma  ISO  9001:2015;  La  certfcazione  ambientale  secondo  la
norma ISO 14001:2015; La certfcazione della sicurezza secondo la
norma ISO 45001:2018; La certfcazione della responsabilità sociale
secondo la norma SA 8000:2014.

UdA 7t Sictrezza e rischi in azienda
La normatta di sicurezza sul latoro; I concet relatti alla sicurezza;
Le fgure della sicurezza; Il rischio da tideoterminali.

ABILITÀ:  Saper  impostare  un  semplice  progeto  e  saper  afrontare  i
principali problemi relatti alla gestone di un progeto;

 Inditiduare  tantaggi  e  stantaggi  delle  diterse  tpologie  di
organizzazione aziendali;

 Determinare il break eten point;
 Essere in grado di stiluppare un business plan;
 Saper impostare una WBS;
 Essere in grado di determinare il percorso critco con il metodo

CPM;
 Saper calcolare un pretentto, determinando i ricati, i cost e i

guadagni;
 Applicare le norme e le metodologie relatte alle certfcazioni

di qualità di prodoto o di processo;
 Inditiduare  le  cause  di  rischio  connesse  alla  sicurezza  negli

ambient di  latoro  e  saper  terifcare  le  principali  condizioni
ergonomiche relatte a un posto di latoro.

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, stiluppi di proget, discussioni
guidate, latori di gruppo, esercitazioni, ricerche inditiduali e/o di
gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si  rimanda  ai  criteri  indicat e  alla  Griglia  di  talutazione  degli
apprendiment adotata  nel  Documento  di  Programmazione  del
Consiglio di classe.

TESTI  e  MATERIALI  / Liaro di testot Dall’Idea alla Startup, Cesare Iacobelli, Mario 
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STRUMENTI ADOTTATI: Cotone, Elena Gaido,Giotanni Tarabba, Jutenilia scuola.
Materiali  e  strtment adotatt  latagna  /LIM.  Libro  di  testo  in
adozione, slide, Pagine web e tideo didatci, Laboratorio di GPOI,
Classroom, email.

EDUCAZIONE CIVICA nelle Discipline giuridiche ed economiche

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina:

Gli allieti hanno stiluppato comportament adeguatamente 
responsabili, ispirat alla conoscenza delle isttuzioni ed al rispeto dei 
dirit di libertà inditiduali e collette.Il loro grado di partecipazione in
classe alle lezioni ed alle discussioni guidate sui temi politci atuali 
sarà sicuramente preludio di  partecipazione atta alla tita citica, 
culturale e sociale della comunità in cui  titono 

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

La Costtuzione: nascita ed etoluzione della Costtuzione.  Confronto 
tra statuto albertno e Costtuzione riguardo le tematche più 
signifcatte.  Matrici politche ispiratrici della Costtuzione.

 Sotranità e democrazia :elezioni e partecipazione democratca ,  
isttuzioni e forma di goterno. 

 L'ordinamento della Repubblica, art. 55-139.

Gli organi costtuzionali: composizione e funzioni 

La magistratura ed i procediment giudiziari

ABILITÀ: Riuscire a confrontare lo  Statuto albertno e la Costtuzione riguardo 
le tematche più signifcatte.

Comprendere la natura compromissoria della Costtuzione.

Comprendere e difondere l'importanza della separazione dei poteri. 

 Comprendere l'importanza della libertà come fondamento di una 
società democratca. 

METODOLOGIE: La lezione frontale  arricchita da sussidi multmediali, come punto di 
partenza, e

Lezioni partecipate, tolte a stiluppare la dialetca, l’abitudine al 
confronto e il senso critco.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
I criteri di talutazione sono esplicitat nell’apposita tabella allegata
al Piano d’Isttuto per l’Educazione Citica e pubblicata nel PTOF.
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Per la parte relatta al dirito si sono stolte terifche orali e scrite
talide per l’orale

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

La Costtuzione repubblicana

Video di approfondimento e/o di sintesi su classroom

EDUCAZIONE CIVICA nelle altre discipline

Titolo Breve Descrizione Atviti svolte Oaietvi  raggitnt e
Competenze acqtisit

The  Etropean
Union Aspet essenziali  riguardo  le

origini  dell’Unione  Europea  e
del  suo  stiluppo  (dalla
Comunità  Europea  del
Carbone  e  dell’Acciaio,  alla
Comunità Europea, all’Unione
Europea)  atraterso  i  tratat
di Roma Maastricht. Sintesi di
sei  delle  principali  isttuzioni
europee  (Parlamento,
Commissione,  Consiglio
Europeo,  Consiglio
dell’Unione  Europea  e  Banca
Centrale Europea)

Letura e commento del
fle  scaricato  dal  sito
dell’Unione  Europea;
comment e  confronto
sull’importanza  storica
dell’isttuzione;
comment e  confronto
sui  poteri  delle
isttuzioni  UE  e  quelle
nazionali

Consapetolezza
dell’importanza del piano
Schuman  prima  e  e  dei
successiti  stiluppi  per  il
raforzamento della  pace
nel  contnente  europeo
dopo  le  due  guerre
mondiali;  conoscenza,
seppure  superfciale,  del
funzionamento dell’UE.

Agenda 2030  L’Agenda 2030 dell’ONU: i 17
obietti  per  lo  stiluppo
sostenibile  (analisi  e  stato
dell’arte).

Presentazioni a gruppi e
analisi  dei  singoli
obietti e delle aziende
che  li  stanno  portando
atant

Sapere che cos’è l’Agenda
2030  dell’ONU  per  lo
stiluppo sostenibile;

Wea  3.0  e  la
alockchain

L’etoluzione  del  web,  la
blockchain  e  i  sistemi
distribuit.

Visione  di  un
documentario,  ricerca
online.

Conoscere  l’etoluzione
del  web  e  l’importanza
della  blockchain  per  la
nascita del web 3.0.

Saltte  e
aenessere

Dispositti  indossabili  al
sertizio della medicina.

Lezione  frontale  e
terifca scrita.

Saper  riconoscere  i
dispositti al sertizio della
medicina;  conoscere  i
nuoti  dispositti
tecnologici  in  ambito
medico-sanitario 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fne dell’anno per la disciplina: Sopportare  carichi  di  latoro sulle  capacità  condizionali  con diterse
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metodiche. Rielaborare gli schemi motori di base precedentemente
acquisit.  Pratcare  almeno uno sport  di  squadra  e conditiderne le
regole, rispetando gli altri. Pratcare in realtà ditersifcate attità che
rispetno le  realtà  locali  e  l’ambiente  circostante.  Argomentare  in
maniera adeguata sui problemi teorici afrontat.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Acquisizione del talore della corporeità per la formazione della 
personalità.Consolidamento di una cultura motoria e sportta quale 
costume di tita.Consolidamento del caratere e stiluppo della 
socialità.Approfondimento operatto di attità motorie e sportte in 
funzione del tempo libero.Miglioramento della funzione cardio-
respiratoria.Psicocinetca e stiluppo delle capacità cognitte.Stiluppo 
delle capacità condizionali (resistenza,forza,telocità,mobilità 
artcolare).Stiluppo capacità coordinatte generali e speciali.Pratca 
degli sport e giochi di squadra 
(calcio,pallatolo,pallamano,pallacanestro,dodgeball,palla a 
meta,pallatolo cieca,pallamano con i coni,foot-tolley,hitball, tennis 
tatolo).Teoria: educazione alimentare e sistemi energetci. 

Educazione citica: dispositti indossabili al sertizio della medicina.

ABILITÀ:
Gli alunni, grazie alla pratca di stariate attità motorie e sportte, 
hanno acquisito una maggiore consapetolezza dell’importanza del 
motimento razionale ai fni del conseguimento di un migliore stato di 
salute e di sane abitudini di tita. La pratca di tarie attità motorie e 
discipline sportte ha contribuito a potenziare la capacità di 
collaborazione e rispeto reciproco ed a consolidare il caratere e la 
socialità. Sia nella pratca e sia nella teoria ho cercato di stmolare gli 
alunni tariando le attità per rendere più mottant le lezioni; tuto il 
gruppo di allieti ha dimostrato interesse e ha partecipato attamente 
conseguendo buoni risultat. 

METODOLOGIE: Ludico-motorio, Psico-pedagogico, Ossertazione sistematca.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la corrispondenza tot-litelli si rimanda alla griglia conditisa ed 
adotata nel Consiglio di Classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Pc, Latagna/LIM, Classroom, Slide Pdf, Video, Palestra, Campo 
esterno/pista atletca.
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RELIGIONE

COMPETENZE  RAGGIUNTE  alla
fne dell’anno per la disciplina:

La  classe,  formata  da  15  alunni  attalentsi  dell’Irc,  ha  sempre
mostrato  una  buona  disponibilità  ad  impegnarsi  nelle  attità
didatche  proposte.  Sotolineo  inoltre  che  alcuni  student non
attalentsi, hanno spesso partecipato alle lezioni con atenzione e
partecipazione. 
La  classe  ha  mostrato  tito  interesse,  su  alcuni  argoment,
sopratuto in quelli legat alla morale, all’etca, e alla bioetca. Il
tema  della  Shoah,  è  stato  discusso  e  atualizzato  alla  luce  del
recente confito Ucraino,  con un dibatto atento e partecipato
dell’intera  classe.  In  alcune  lezioni  i  temi  di  atualità  come  ad
esempio, quelli legat alla cura dell’ambiente, dell’integrazione tra i
popoli, oltre che dei temi legat alla dotrina sociale della Chiesa,
hanno aperto titaci dibatt che hanno fato da cornice atta alla
normale programmazione.

CONOSCENZE  o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  atraterso  UDA  o
moduli)

Conoscenza dei signifcat di etca e di morale e le font dell'azione
morale.

Le  tematche  di  bioetca,  approfondendo  le  loro  implicazioni
antropologiche sociali e religiose.

Gli   orientament della  Chiesa  sull'etca  personale  e  sociale,  sulla
bioetca e sulla questone ecologica.

La  complessità  degli  etent storici  che  hanno  caraterizzato  il  XX°
secolo  e  il  ruolo  spirituale  e  sociale  della  Chiesa  (Dotrina  sociale
della Chiesa).

Importanza del ruolo che la religione ha nella società contemporanea
in un mutato contesto di pluralismo culturale e religioso.

ABILITÀ: Capacità di argomentare le scelte etco-religiose proprie o altrui.

Comprensione che le scelte responsabili fatoriscono la cultura della
tita.

Capacità  di  saper  discernere  le  potenzialità  e  rischi  delle  nuote
tecnologie.

Capacità  di  sapersi  confrontare  con  la  dimensione  della
multculturalità anche in chiate religiosa.

Riconoscere i  talori  umani e cristani quali:l'amore,  la solidarietà il
rispeto di sé e degli altri,la pace, la giustzia, la corresponsabilità, il
bene comune e la promozione umana. 

PROGRAMMA SVOLTO MODULO I°: Etca e Bioetca, l’Etca:un sapere per la nostra tita:

Tipologie  dell'Etca,le  loro  implicazioni  antropologiche  sociali  e
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religiose;

Gli  orientament della  Chiesa  sull'etca  personale,  sociale  e  sulla
questone ecologica.

La regola Aurea. 

MODULO II°: Questoni morali di bioetca:

(Rifessione guidata sulla Dolce Morte)

Concezioni religiose, ideologiche e culturali diferent a confronto.

La soferenza e la sacralità della tita.

MODULO III°:  La Chiesa  del  XX e  XXI°  secolo e la  questone della
shoah:

Giornata della memoria. I grandi testmoni della Shoah.

MODULO IV°: Dotrina sociale della Chiesa

Diferenze tra uguaglianza ed equità

La Chiesa ticina al potero che grida aiuto: Oscar Romero e i profet di
speranza atualii: Don Pino Puglisi,Luca Atanasio

La Chiesa di Papa Francesco e la lunga tia terso la pace.

MODULO V°: Credere oggi

La religione catolica nella società contemporanea, in un contesto di
pluralismo culturale e religioso;

Si pu  costruire un dialogo fondato sul principio del dirito alla libertà
religiosa?

MODULO VI°: La ricerca spirituale e il supermarket delle religioni.

Concezioni religiose sulla ricerca del ditino: le religioni tradizionali e
la sfda dei nuoti motiment religiosi.

METODOLOGIE: L’utlizzo costante di strument multmediali quali: PPT, docuflm e
canzoni, ha permesso di presentare e discutere gli argoment del
corso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Atenzione e partecipazione al dibatto in classe.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

· Testo di religione in uso e altri test di approfondimento:
· Lezioni scrite appositamente dal docente(fle word,PPT)
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· Filmat e immagini tideo, musicali, pitoriche.

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di talutazione

La terifca degli apprendiment è attenuta secondo quanto indicato dal P.T.O.F., a cui si rimanda.

Nonostante le difcoltà legate alle partcolarità dei precedent anni scolastci, segnat da una contnua e
irregolare alternanza tra lezioni in presenza e in DDI, gli alunni hanno sempre stolto un congruo numero di
terifche sia scrite sia orali mediante esercitazioni, interrogazioni, contersazioni, discussioni, prote scrite
grafche e pratche, questonari, test, prote struturate. La somministrazione delle terifche ha tenuto conto
della modalità in cui si stolgetano le lezioni. Si è atuta cura di efetuare le terifche relattamente a singole
e breti unità didatche. I docent dopo ater riletato la situazione iniziale (talutazione d’ingresso), hanno
apportato le correzioni  e gli  aggiustament al processo educatto (talutazione formatta) e accertato la
qualità e la quanttà delle capacità, abilità e conoscenze acquisite (talutazione sommatta). 

Il Collegio dei docent ha deliberato che al termine del primo quadrimestre la talutazione per ogni disciplina
tenisse  espressa  in  pagella  mediante  un  unico  toto,  come  già  attiene  in  sede  di  scrutnio  fnale.  La
talutazione  ha  tenuto conto,  oltre  che delle  terifche,  anche della  partecipazione  dei  singoli  alunni  al
dialogo didatco ed educatto, della frequenza sia in presenza sia in DDI negli anni precedent, del latoro
personale e dei progressi compiut in itnere. È stata espressa in decimi e/o giudizi e comunicata all’alunno,
contestualmente alla terifca, e alla famiglia, con il registro eletronico e durante i colloqui.

La talutazione fnale è di competenza del Consiglio di Classe. Per garantre uniformità di giudizio, si è fato
riferimento ai seguent parametri numerici stabilit dal Collegio dei Docent, talidi per tute le discipline:

VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

GIUDIZIO ANALITICO

10– 9 Ottimo ● Piena padronanza di concetti, linguaggi
e procedure.

● Capacità  di  organizzare  gli  argomenti
operando  collegamenti  tra  concetti  e
tematiche di più discipline. 

● Capacità  di  approfondimento  e
rielaborazione personale. 

● Prova completa e approfondita.

8 Buono ● Possesso di conoscenze approfondite.
● Lessico corretto ed esposizione chiara e

coerente. 
● Sa  inquadrare  gli  argomenti  ed

effettuare correlazioni. 
● Prova completa, corretta e nel complesso

organica.
7 Discreto ● Soddisfacente  possesso  di  conoscenze,

capacità  di  applicare  in  modo  sicuro  e
sostanzialmente corretto. 

● Uso  corretto  del  lessico  ed  esposizione
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chiara. 
● Si  orienta  tra  gli  argomenti  e,  se

guidato, li inquadra. 
● Prova essenziale e corretta.

6 Sufficiente ✔  Acquisizione  ed  applicazione  dei
contenuti  a  livello  dei  minimi
irrinunciabili. 

✔ Uso del lessico non sempre adeguato, se
guidato  espone  l’argomento  in  modo
lineare. 

✔ Prova manualistica con lievi errori.
5 Mediocre ● Acquisizione  parziale  dei  minimi  con

evidente  incertezza  nel  procedere  ad
applicazioni corrette. 

● Lessico  non  del  tutto  adeguato  ed
esposizione poco chiara. 

● Prova  incompleta  con  errori  non
particolarmente gravi.

4 Insufficiente ● Acquisizione  lacunosa  dei  contenuti
essenziali  con  conseguente  difficoltà  a
procedere nell’applicazione. 

● Lessico  inadeguato,  esposizione
incoerente e confusa. 

● Prova lacunosa con numerosi errori.
3 Gravemente

insufficiente
● Mancata  acquisizione  dei  contenuti

essenziali. 
● Incapacità  di  procedere

nell’applicazione. 
● Prova con gravi e numerosi errori.

2 Negativo ●  Lavoro non svolto; mancate risposte. 
● Prova non valutabile.

1 Nullo ● Rifiuto a sostenere la prova.

Tabella di valutazione Educazione Civica

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione

Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti
trattati.

Sa comprendere e discutere della loro importanza
e  apprezzarne  il  valore  riuscendo  a  individuarli
nell'ambito delle azioni della vita quotidiana

Avanzato

9-10
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Lo  studente  conosce  il  significato  dei  più
importanti argomenti trattati.

Se  sollecitato  ne  parla  anche  con  riferimento  a
situazioni di vita quotidiana

Intermedio

7-8

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più
importanti  argomenti  trattati  anche se  non è in
grado di  apprezzarne pienamente  l'importanza e
di  riconoscerli  nell'ambito  del  proprio  vissuto
quotidiano

Base

6

Chiamato  a  svolgere  un  compito,  lo  studente
dimostra interesse e risolve i problemi del gruppo
in cui  opera,  è  in  grado  di  riflettere  e  prendere
decisioni per risolvere i  conflitti,  prova a cercare
soluzioni idonee per raggiungere l'obiettivo che gli
è stato assegnato

Avanzato

9-10

Impegno  e
responsabilità

Chiamato  a  svolgere  un  compito,  lo  studente
dimostra  interesse  a  risolvere  i  problemi  del
gruppo in cui opera, ma non è in grado di adottare
decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare
soluzioni

Intermedio

7-8

Lo studente impegnato nello svolgere un compito
lavora  nel  gruppo  ma evita  il  più  delle  volte  le
situazioni di  conflitto all'interno dello stesso e si
adegua  alle  soluzioni  discusse  e  proposte  dagli
altri

Base

6

Pensiero critico Posto di fronte a una situazione nuova l'allievo è
in grado di comprendere pienamente le ragioni e le
opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare
il suo punto di vista senza perdere la coerenza con
il pensiero originale

Avanzato

9-10

In situazioni nuove l'allievo capisce le ragioni degli Intermedio
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altri ma è poco disponibile ad adeguare il proprio
pensiero  a  ragionamenti  e  considerazioni  diversi
dai propri

7-8

L'allievo tende ad ignorare il punto di vista degli
altri  e  posto  in  situazioni  nuove  riesce  con
difficoltà  ad adeguare  i  propri  ragionamenti  e  a
valutare i fatti in modo oggettivo

Base

6

Partecipazione L'allievo  sa  condividere  con  il  gruppo  di
appartenenza  azioni  orientate  all'interesse
comune,  è  molto  attivo  nel  coinvolgere  altri
soggetti

Avanzato

9-10

L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza
azioni  orientate  all'interesse  comune,  si  lascia
coinvolgere facilmente dagli altri

Intermedio

7-8

L'allievo  condivide  il  lavoro  con  il  gruppo  di
appartenenza, ma collabora solo se spronato da chi
è più motivato

Base

6

8.2 Criteri adotat dalla scuola per l’atribuzione credit

I credit sono assegnat in base alla media dei tot, come pretisto dalla tabella di cui allegato A del Decreto
Legislatto  13  aprile  2017,  n.  62.  contertt,  successitamente,  secondo  quanto  disciplinato  dall’O.M.
11/2020 e infne rimodulat come pretisto dall’O.M. 53/2021. 

Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente tiene atribuito il punteggio massimo
della banda in cui ricade la media dei tot, salto in casi partcolari, come scarsa frequenza o discontnuità
nell’impegno. 

Per il credito formatto si tene conto di: 

● partecipazione ad attità non curricolari promosse dalla scuola; 
● acquisizione di esperienze al di fuori della scuola; 
● debita documentazione dalla quale emergano competenze coerent con l'indirizzo di studi.

8.2a Crediti studentesse e studenti 

N. COGNOME E NOME III IV TOTALE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8.3 Griglie di talutazione 

Per  quanto  riguarda  le  griglie  di  talutazione,  nell’allegato  n°2  al  presente  veraale  si  trotano  quelle
utlizzate nelle simulazioni della prima prota scrita di italiano e della seconda prota scrita di informatca.
Per quanto riguarda la griglia di talutazione del colloquio si fa riferimento a quella  allegata all’Ordinanza
Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023. 

8.4 Simulazioni delle prote scrite: 

Tipologia prota Date Commento
Italiano 18.05.2023 La  prota  non  è  stata  ancora  stolta

nel momento della stesura di questo
documento

Informatca 1ª 14.04.2023 Si  è  stolta  regolarmente  in  sei  ore
utlizzando un compito elaborato su
modello  delle  prote  d’esame  degli
anni passat.

Informatca 2ª 19.05.2023 La  prota  non  è  stata  ancora  stolta
nel momento della stesura di questo
documento

orale etentuale  data
da defnirsi

Il documento del Consiglio della Classe 5G è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2023

Il Consiglio d classe 
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COGNOME NOME DISCIPLINA/E FIRMA
CUCCU Giotanni Elia Italiano e Storia

FERRARA Anna M. B. Inglese

CORDEDDU Monica Matematca

MERCENARO Antonieta Informatca

INCONIS Fabiola Lab. Informatca, lab. GPOI

MARRAS Angelo Sistemi e Ret 

PRASCIOLU Daniele TPSIT

MURGIA Gianfranco Lab. TPSIT

PIA Massimiliano Lab. Sistemi e Ret

D’ARMA Stefania Educazione Citica

PIREDDA Siltia GPOI

SPIGA Stefano Scienze Motorie Sportte

PALA Stefano Religione

                 La Coordinatrice del C. di C.                                              Il Dirigente Scolastco

___________________________________               ______________________________________
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Allegato n° 1

Attità di P.C.T.O.

Anno
Scolastico

Titolo attività
Enti o soggetti

coinvolti
Descrizione sintetica Alunni coinvolti

2020/2021

Corso di 
formazione 
“Tutela della 
salute e 
sicurezza sul 
luogo di 
lavoro”.

Docenti 
interni.. 
Rspp 
dell’Istituto.

Formazione 
obbligatoria sulla 
normativa relativa 
alla tutela della 
salute e sicurezza sul
luogo di lavoro.

Tutto il gruppo 
classe.

2020/2021

Corso 
“Curriculum 
Vitae in 
formato 
Europeo”

Docenti 
interni.

Corso di formazione 
mirato alla 
realizzazione del 
proprio “Curriculum 
Vitae" in formato 
Europeo ( Formato 
EuroPass).

Tutto il gruppo 
classe.

2020/21
Corso di 
modellazione e
stampa in 3D

Docenti 
interni.

Conoscere ed usare 
alcuni software di 
modellazione e 
stampa in 3 
dimensioni. Il 
“making” di un 
prototipo dall’idea 
alla stampa in 3D.

Tutto il gruppo 
classe.

2020/2021
Progetto 
“Cyberchalleng
e”

Docenti del 
Dipartimento 
di Informatica 
e del 
Dipartimento 
di Matematica 
e Informatica 
dell’Università
di Cagliari. 
Tutoraggio con
docenti 
interni.

Presentazione, 
formazione iniziale e 
test di ammissione 
all'edizione annuale  
del “Cyberchallenge”
Argomenti: la 
sicurezza 
informatica, 
crittografia, 
sicurezza delle reti, 
sicurezza del 
software e sicurezza 
sul web.

Fase iniziale tutto il 
gruppo classe, corso 
e selezione: alcuni 
alunni del gruppo 
classe.
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2020/2021
Progetto 
“Olimpiadi di 
Informatica”

Esperti 
dell’AICA 
(Associazione 
italiana 
Informatica e 
Calcolo 
Automatico).
Tutoraggio 
docenti 
interni.

Presentazione, 
formazione, 
simulazione dei test 
e test di ammissione 
alle “Olimpiadi 
Italiane di 
Informatica”. 
Argomenti trattati: 
algoritmi, test di 
logica e 
programmazione.

Alunni del gruppo 
classe.

2020/2021
Corso di “Web 
Marketing” 
Paidea.

Esperti esterni
società 
PAIDEA.

Guida alla 
progettazione, 
pianificazione e 
realizzazione di una 
campagna di 
marketing sul web e 
sui social media.

Alunni del gruppo 
classe.

2020/2021
Progetto 
“Intercultura”

ODV 
“Intercultura”

Presentazione, 
aspetti normativi, 
organizzazione e 
gestione di un 
progetto di scambio 
interculturale, volto 
alla frequenza di un 
anno scolastico in un 
paese estero. 
Preparazione alla 
selezione nazionale.

Alunno del gruppo 
classe.

Anno
Scolastico

Titolo atitvità
Enti o soggetti

coinvolti
Descrizione sintetica Alunni coinvolti

2021/2022
Progetto 
“Cyberchalleng
e”

Docenti del 
Dipartimento 
di Informatica 
e del 
Dipartimento 
di Matematica 
e Informatica 
dell’Università
di Cagliari. 
Tutoraggio con
docenti 

Presentazione, 
formazione iniziale e 
test di ammissione 
all'edizione annuale  
del “Cyberchallenge”
Argomenti: la 
sicurezza 
informatica, 
crittografia, 
sicurezza delle reti, 
sicurezza del 

Fase iniziale tutto il 
gruppo classe, corso 
e selezione: alcuni 
alunni del gruppo 
classe.
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interni.
software e sicurezza 
sul web.

2021/2022

Webinar 
“Droni: 
Tecnologie e 
missioni

Società 
Civicamente 
srl.

Presentazione della 
tecnologia dei droni, 
prospettive di 
sviluppo e usi in 
ambito lavorativo 

Tutto il gruppo 
classe.

2021/2022

Webinar “il 
mistero 
dell’Intelligenz
a Artificiale”

Associazione 
Centro Studi 
Impara 
Digitale.

Principi e concetti 
base delle 
intelligenze artificiali
(AI), possibili usi 
futuri delle AI.

Tutto il gruppo 
classe.

2021/2022
Corsi Online 
Piattaforma 
Cisco.

Cisco 
Networking 
Academy.

Corsi:” Internet of 
thinghs”; 
“Introdution to Cyber
ecurity”.
(corsi online in 
lingua inglese)

Tutto il gruppo 
classe. 

2021/2022

Corsi online
Piattaforma 
OpenEDG

OpeneEDG 
Python 
Institute

Programming 
Essentials in Python
(in lingua inglese)

Alunni del gruppo 
classe

2021/2022

Corsi per 
assistente 
bagnanti e 
Salvamento a 
mare

Federazione 
Italiana Nuoto

Corsi per il 
conseguimento 
dell’attestato di 
Assistente bagnanti 
e Salvamento a mare
per piscina e Mare 
interno/piscina.

Alunni del gruppo 
classe

2021/2022 Progetto 
Intercultura.

ODV 
Intercultura

Frequenza di un 
anno scolastico 
all’estero, nell’ambito
delle iniziative di 
interscambio 
culturale fra alunni 
di diverse 

Alunno del gruppo 
classe.
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nazionalità.

2021/2022

Progetto 
Cyberchalleng
e

Esperti esterni
del 
“Cybersecurity
National Lab”.

Presentazione 
dell’evento edizione 
2022, formazione e 
test ammissione al 
“Cyberchallenge 
2022”. 
Partecipazione alle 
fasi dell’evento. 
Tematiche trattate: 
sicurezza 
informatica.

Fase iniziale tutto il 
gruppo classe, 
selezioni e 
partecipazione 
all’evento alcuni 
alunni del gruppo 
classe.

2021/2022

Progetto 
Scuola gentile 
e Solidale

Docenti 
interni, 
Caritas 
italiana 
sezione di 
Oristano.

Partecipazione alla 
raccolta beni di 
prima necessità e 
alimentari per 
famiglie in difficoltà, 
in collaborazione con 
la Caritas di 
Oristano.

Alunni del gruppo 
classe.

2021/2022

Progetto 
“Romanico 
Tattile - 
Sardegna isola
del romanico”.

Docenti interni
e fondazione 
“Sardegna 
isola del 
Romanico”.

Presentazione web 
oriented con l’uso 
delle tecnologie 3D, 
di una chiesa 
romanica.

Alunni del gruppo 
classe

2021/2022

Progetto 
“Olicyber, 
Olimpiadi 
Italiane di 
Cyber 
Sicurezza”

Esperti esterni
del 
“Cybersecurity
National Lab”.

Presentazione, corso 
e preselezione per le 
olimpiadi Italiane di 
Cyber sicurezza.

Alunni del gruppo 
classe

Anno
Scolastico

Titolo atitvità
Enti o soggetti

coinvolti
Descrizione sintetica Alunni coinvolti

2022/2023

eventi 
“Percorsi 
Educativi T-
TOUR”

Fondazione 
Internet 
Festival, CNR,
Regione 

Eventi:

- GogolMaps!
Tutto il gruppo 
classe.
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Toscana, 
Università di 
Pisa.

- Mix’Cool

- “chi ha paura dei 
social media”

- Perdere la faccia 
nella società dei big 
data e delle A.I

- Alla scoperta di 
Bitcoin;

2022/2023

Incontro con 
aziende del 
settore 
informatico.

Aziende 
partecipanti: 
“Kitsanos” e 
“The Big 
wave”

Presentazione delle 
prospettive di lavoro 
per i diplomati in 
informatica

Tutto il gruppo 
classe. 

2022/2023
Incontro con 
referenti Enel 
spa.

Referenti ed 
esperti di Enel
Spa

Presentazione 
dell’azienda, 
prospettive di lavoro 
per i neodiplomati e 
colloqui preselettivi 
per eventuali stage 
formativi.

Tutto il gruppo 
classe.

2022/2023

Festival 
ConnEtica – 
Hackathon 
2022”

In 
collaborazione 
con Consorzio 
Uno, Provincia
di Oristano, 
Fondazione 
Banco di 
Sardegna, 
UnipolSai e 
Istituti 
superiori di 
Oristano.

Partecipazione agli 
eventi del Festival 
ConnEtica:

“Sviluppo di una 
Piattaforma Digitale 
Etica per i Comuni”

“Siamo
tutti sulla stessa 
Barca

”Respiratore 
Polmonare”

“Romanico Tattile”

Tutto il gruppo 
classe.

2022/2023
Presentazione 
del Museo 

Docenti interni Giornate di 
presentazione del 

Alunni del gruppo 
classe.
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dell’Informatic
a ad alunni di 
altre scuole 
superiori

Museo 
dell’Informatica 
dell’Istituto Othoca.

2022/2023
Progetto 
“Laboratorio 
Teatrale”

Docenti 
interni, con la 
collaborazione 
di esperti 
esterni.

Partecipazione alle 
attività del 
Laboratorio 
Teatrale. 

Alunni del gruppo 
classe.

2022/2023

Incontri con 
rappresentanti
di corpi 
militari e di 
pubblica 
sicurezza 
nazionali.

Referenti di 
Marina 
Militare, 
Esercito, 
Carabinieri, 
Polizia di 
Stato e 
Guardia di 
Finanza.

Presentazione delle 
attività istituzionali 
e dei possibili 
percorsi di lavoro e 
carriera nei corpi 
militari e di pubblica 
sicurezza nazionali.

Tutto il gruppo 
classe.

2022/2023
Open Day 
dell’Istituto 
Othoca

Personale e 
docenti 
dell’istituto.

Giornate di 
presentazione 
dell’Istituto Othoca e
dei percorsi di studio 
a famiglie, classi e 
studenti interessati.

Alunni del gruppo 
classe.

2022/2023

Progetto 
“Scuola gentile
e Solidale”

Docenti interni
e Caritas di 
Oristano.

Partecipazione alla 
raccolta beni di 
prima necessità e 
alimentari per 
famiglie in difficoltà, 
in collaborazione con 
la Caritas. Raccolta 
presidi e materiali 
sanitari per 
l’Ucraina.

Alunni del gruppo 
classe.

2022/2023 Incontro con 
referenti Avis.

Docenti interni
e presidente 
AVIS di 
Oristano.

Giornata di 
presentazione delle 
attività del Avis e 
invito alla donazione 

Tutto il gruppo 
classe.
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del sangue.

2022/2023

Presentazione 
Consorzio 
UNO

Referenti della
Università di 
Oristano – 
Consorzio 
UNO

Presentazione dei 
corsi di laurea attivi 
presso il consorzio 
UNO

Tutto il gruppo 
classe.

2022/2023

Open Day 
Università di 
Cagliari

Università di 
Cagliari

Open day e 
presentazione dei 
percorsi 
dell’Università di 
Cagliari

Tutto il gruppo 
classe..

2022/2023
Job Day 
Sardegna 2023

Referenti della
Regione 
Sardegna e 
ASPAL

Incontro dedicato al 
mondo del lavoro e 
alle attività di 
formazione 
professionale 
promosse dalla 
Regione Sardegna e 
ASPAL 

Tutto il gruppo
classe.

2022/2023
Progetto 
Museo@360

Docenti interni

Progetto e 
realizzazione del 
percorso in realtà 
virtuale e a 360 gradi
del Museo 
dell’Informatica.

Alunni del gruppo 
classe.
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Allegato n° 2

Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta

Griglie di valttazione prova scrita di Italiano

Tipologia A

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 ptnt)
1.Rispeto della pianifcazione e organizzazione del testo assegnato (20 ptnt)
Insufciente L’elaborato non rispeta la strutura pianifcata e il testo non risulta del tuto

coerente né coeso.
1-10

Sufciente L’elaborato  rispeta  sufcientemente  la  strutura  pianifcata  e  risulta
complessitamente coerente e coeso nello stiluppo.

11-13

Discreto L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso. 14-15

Buono L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso e se ne
inditidua anche una progressione tematca.

16-17

Otmo L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso e la
progressione tematca è etidente.

18-20

2. Ricchezza e padronanza lessicale; corretezza grammatcale (ortografa, morfologia, sintassi e ptnteggiattra) 
(20 ptnt)
Insufciente Il lessico è limitato e presenta inesatezze; la padronanza grammatcale è

incerta.
1-10

Sufciente Il  lessico  è  globalmente  correto  anche  se  non  sempre  preciso  ed
appropriato; qualche inesatezza liete nella padronanza grammatcale.

11-13

Discreto Il  lessico  è  nel  complesso pertnente;  nonostante  qualche incertezza la
padronanza grammatcale è adeguata.

14-15

Buono Il  lessico  è  nel  complesso  pertnente  e  appropriato;  la  padronanza
grammatcale è adeguata.

16-17

Otmo Il lessico è pertnente, ricco e appropriato; la padronanza grammatcale è
sicura in tut gli aspet.

18-20

3. Espressione di gitdizi e di valttazioni personali (20 ptnt)
Sufciente Le  conoscenze  e  i  riferiment culturali  sono  limitat ma  pertnent;  la

rielaborazione non è molto approfondita ma correta.
1-10

Discreto L’elaborato etidenzia conoscenze e riferiment culturali adeguat; discreta
la capacità di rielaborazione e talutazione critca.

11-15

Buono L’elaborato etidenzia adeguate conoscenze, riferiment culturali pertnent
e buone capacità critche e rielaboratte.

16-17

Otmo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferiment culturali, otme
capacità critche e padronanza nella rielaborazione.

18-20

Ptnteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) …./60 …. /20

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 ptnt)   Tipologia A
1. Rispeto dei vincoli post nella consegna (ltnghezza…)) (10 ptnt)
Sufcien
te

Pur con qualche approssimazione, i tincoli sono nel complesso rispetat. 1-6

Discreto L’elaborato risponde alle consegne rispetando i tincoli post. 7-8
Buono L’elaborato risponde alle consegne rispetando tut i tincoli post. 9
Otmo L’elaborato risponde alle consegne rispetando pienamente tut i tincoli post. 10
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2. Capaciti di comprendere il testo nel sto senso complessivo (10 ptnt)
Sufcien
te

Il testo è compreso nella sua globalità e la strutura tiene colta nei suoi aspet
generali.

1-6

Discreto Il testo tiene compreso nel suo senso complessito. 7-8

Buono Il testo tiene compreso a pieno nel suo senso complessito. 9

Otmo Il testo tiene compreso nella sua globalità. 10

3. Ptnttaliti nell’analisi lessicale e sintatca (10 ptnt)
Sufcien
te

Analisi globalmente correta anche se non accurata in ogni aspeto. 1-6

Discreto Analisi correta, stiluppata con discreta completezza in ogni parte richiesta. 7-8
Buono Analisi correta, stiluppata con buona completezza in ogni parte richiesta. 9
Otmo Analisi puntuale e completa. 10
4. Interpretazione del testo (10 ptnt)
Sufcien
te

Interpretazione non completamente correta, essenziale e pertnente. 1-6

Discreto Interpretazione correta, artcolata, arricchita da qualche riferimento extratestuale
correto.

7-8

Buono Interpretazione puntuale e artcolata, che etidenzia una buona padronanza anche
dei riferiment extratestuali.

9

Otmo Interpretazione approfondita, artcolata e complessa, sostenuta da una correta e
ricca contestualizzazione.

10

Ptnteggio parziale degli indicatori specifci …. /40 …. /
20

Ptnteggio complessivo (somma dei dte ptnteggi parzialit generali + specifci Tipologia A) - 
Stfficienza 12i20      

…. /
100

…. /
20

Tipologia B

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 ptnt)
1.Ideazione, pianifcazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testtale (20 ptnt)
Gratemente
insufciente

L’elaborato  è  del  tuto  incoerente  e  disorganico,  non  risponde  a  una
ideazione pertnente né a una pianifcazione.

1- 5

Insufciente L’elaborato non risponde a una ideazione chiara, la strutura non è stata
adeguatamente pianifcata e il testo non risulta del tuto coerente né coeso.

6-11

Sufciente L’elaborato  mostra  sufciente  consapetolezza  nell’ideazione  e
pianifcazione e risulta complessitamente coerente e coeso nello stiluppo.

12-13

Discreto L’elaborato  risponde  a  una  ideazione  consapetole,  è  stato  pianifcato  e
organizzato corretamente, lo stolgimento è coerente e coeso.

14-15

Buono L’elaborato  risponde  a  una  ideazione  consapetole,  è  stato  pianifcato  e
organizzato con cura, lo stolgimento è coerente e coeso e se ne inditidua la
appropriata progressione tematca.

16-17

Otmo L’elaborato  è  stato  ideato  e  pianifcato  con  piena  padronanza,  lo
stolgimento  è  coerente  e  coeso  e  la  progressione  tematca  è  ben
struturata.

18-20

2. Ricchezza e padronanza lessicale; corretezza grammatcale (ortografa, morfologia, sintassi e ptnteggiattra) 
(20 ptnt)
Gratemente
insufciente

Il  lessico  è  molto  potero  e  scorreto;  la  padronanza  grammatcale  è
gratemente lacunosa in ditersi aspet.

1- 5

Insufciente Il lessico è limitato e presenta inesatezze; la padronanza grammatcale è
incerta e/o lacunosa in qualche aspeto.

6-11
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Sufciente Il  lessico  è  globalmente  correto  anche  se  non  sempre  preciso  ed
appropriato; qualche inesatezza liete nella padronanza grammatcale.

12-13

Discreto Il  lessico  è  nel  complesso pertnente;  nonostante  qualche incertezza la
padronanza grammatcale è adeguata.

14-15

Buono Il  lessico  è  nel  complesso  pertnente  e  appropriato;  la  padronanza
grammatcale è adeguata.

16-17

Otmo Il lessico è pertnente, ricco e appropriato; la padronanza grammatcale è
sicura in tut gli aspet.

18-20

3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferiment ctlttrali; espressione di gitdizi critci e di valttazioni 
personali (20 ptnt)
Gratemente
insufciente

L’elaborato  etidenzia  lacune  grati  nelle  conoscenze  e  nei  riferiment
culturali; manca del tuto una rielaborazione.

1- 5

Insufciente L’elaborato etidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferiment
culturali; la rielaborazione è incerta e/o solo abbozzata.

6-11

Sufciente Le  conoscenze  e  i  riferiment culturali  sono  limitat ma  pertnent;  la
rielaborazione non è molto approfondita ma correta.

12-13

Discreto L’elaborato etidenzia conoscenze e riferiment culturali adeguat; discreta
la capacità di rielaborazione e talutazione critca.

14-15

Buono L’elaborato etidenzia adeguate conoscenze, riferiment culturali pertnent
e buone capacità critche e rielaboratte.

16-17

Otmo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferiment culturali, otme
capacità critche e padronanza nella rielaborazione.

18-20

Ptnteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) …. /60 …. /20

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 ptnt)   Tipologia B
1. Comprensione del testo proposto (20 ptnt)
     1a. Comprensione complessiva del testo, dei stoi snodi tematci e della sta strtttra (10 ptnt)
Gratemen
te
insufcien
te.

Il  testo  proposto  è  del  tuto  frainteso  nel  suo  contenuto  e  non  ne  sono
riconosciut snodi tematci e strutura.

1-4

Insufcien
te

Il testo proposto non è corretamente compreso e i suoi snodi tematci e la sua
strutura non sono riconosciut con chiarezza.

5

Sufcient
e

Il testo proposto è compreso nel suo signifcato complessito e, almeno in parte,
sono riconosciut anche gli snodi e la strutura.

6

Discreto Il  testo  proposto  è  compreso  nella  sua  globalità,  tengono  inditiduat alcuni
snodi testuali e ne tiene capita la strutura.

7

Buono Il testo proposto è ben compreso nella sua globalità, ne sono inditiduat anche 
gli snodi testuali fondamentali e la strutura.

8

Otmo Il  testo  proposto è  compreso con precisione nel  suo signifcato complessito,
sono inditiduat corretamente gli  snodi  testuali  e  la strutura in tute le sue
part.

9-10

     1a. Individtazione correta di tesi e argomentazioni present nel testo proposto (10 ptnt)
Gratemen
te
insufcien
te

Tesi e argomentazioni non tengono riconosciute e/o tengono del tuto fraintese. 1-4

Insufcien
te

Tesi e argomentazioni tengono riconosciute e comprese solo parzialmente. 5

Sufcient
e

Tesi e argomentazioni tengono globalmente riconosciute e comprese nelle linee
generali.

6

Discreto Tesi e argomentazioni tengono riconosciute e comprese con discreta precisione. 7
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Buono Tesi e argomentazioni tengono riconosciute e comprese con buona precisione e
completezza.

8

Otmo Tesi  e  argomentazioni  tengono  riconosciute  e  comprese  con  precisione  e
completezza in tute le loro implicazioni.

9-10

2. Capaciti di sostenere con coerenza tn percorso ragionatvo adoperando connetvi pertnent (10 ptnt)
Gratemen
te
insufcien
te

Il percorso ragionatto è disorganico, incoerente e contradditorio e/o lacunoso;
l’uso dei connetti è errato.

1-4

Insufcien
te

Il percorso ragionatto presenta passaggi incoerent e logicamente disordinat;
l’uso dei connetti presenta incertezze.

5

Sufcient
e

Il  percorso ragionatto è semplice ma coerente; l’uso dei  connetti, pur con
qualche incertezza, nel complesso è appropriato.

6

Discreto Il  percorso  ragionatto  è  coerente  e  ben  struturato,  sorreto  da  un  uso
complessitamente appropriato dei connetti.

7

Buono Il  percorso  ragionatto  è  coerente,  ben  struturato  e  adeguato  all’ambito
tematco;  l’uso  dei  connetti  è  appropriato  e  sostene  corretamente  lo
stolgimento logico. 

8

Otmo Il  percorso ragionatto è  coerente,  struturato con chiarezza e complessità  e
mostra  buona  padronanza  delle  coordinate  logico-linguistche  dell’ambito
tematco; l’uso dei connetti è tario, appropriato e correto.

9-10

3. Corretezza e congrtenza dei riferiment ctlttrali ttlizzat per sostenere l’argomentazione (10 ptnt)
Gratemen
te
insufcien
te

I riferiment culturali sono assent o scorret, l’argomentazione risulta debole. 1-4

Insufcien
te

I  riferiment culturali  a  sostegno dell’argomentazione sono generici  e taltolta
impropri.

5

Sufcient
e

I riferiment culturali a sostegno dell’argomentazione sono semplici, essenziali
ma pertnent.

6

Discreto I  riferiment culturali  a  sostegno  dell’argomentazione  sono  pertnent e  non
generici.

7

Buono I riferiment culturali sono pertnent e numerosi, l’argomentazione risulta ben
fondata.

8

Otmo I  riferiment culturali  sono  ampi,  pertnent e  approfondit,  l’argomentazione
risulta corretamente fondata e stiluppata con sicurezza e originalità.

9-10

Ptnteggio parziale degli indicatori specifci …. /40 …. /
20

Ptnteggio complessivo (somma dei dte ptnteggi parzialit generali + specifci Tipologia B)   
Stfficienza= 12i20

…. /
100

…. /
20

Tipologia C

INDICAZIONI GENERALI (max. 60 ptnt)
1.Rispeto della pianifcazione e organizzazione del testo assegnato (20 ptnt)
Insufciente L’elaborato non rispeta la strutura pianifcata e il testo non risulta del tuto

coerente né coeso.
1-10

Sufciente L’elaborato  rispeta  sufcientemente  la  strutura  pianifcata  e  risulta
complessitamente coerente e coeso nello stiluppo.

11-13

Discreto L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso. 14-15

Buono L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso e se ne
inditidua anche una progressione tematca.

16-17
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Otmo L’elaborato rispeta la strutura e lo stolgimento è coerente e coeso e la
progressione tematca è etidente.

18-20

2. Ricchezza e padronanza lessicale; corretezza grammatcale (ortografa, morfologia, sintassi e ptnteggiattra) 
(20 ptnt)
Insufciente Il lessico è limitato e presenta inesatezze; la padronanza grammatcale è

incerta.
1-10

Sufciente Il  lessico  è  globalmente  correto  anche  se  non  sempre  preciso  ed
appropriato; qualche inesatezza liete nella padronanza grammatcale.

11-13

Discreto Il  lessico  è  nel  complesso pertnente;  nonostante  qualche incertezza la
padronanza grammatcale è adeguata.

14-15

Buono Il  lessico  è  nel  complesso  pertnente  e  appropriato;  la  padronanza
grammatcale è adeguata.

16-17

Otmo Il lessico è pertnente, ricco e appropriato; la padronanza grammatcale è
sicura in tut gli aspet.

18-20

3. Espressione di gitdizi e di valttazioni personali (20 ptnt)
Sufciente Le  conoscenze  e  i  riferiment culturali  sono  limitat ma  pertnent;  la

rielaborazione non è molto approfondita ma correta.
1-10

Discreto L’elaborato etidenzia conoscenze e riferiment culturali adeguat; discreta
la capacità di rielaborazione e talutazione critca.

11-15

Buono L’elaborato etidenzia adeguate conoscenze, riferiment culturali pertnent
e buone capacità critche e rielaboratte.

16-17

Otmo L’elaborato dimostra ampiezza e precisione di riferiment culturali, otme
capacità critche e padronanza nella rielaborazione.

18-20

Ptnteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) …. /60 …. /20

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (max. 40 ptnt)   Tipologia C
1. Pertnenza del testo rispeto alla traccia, coerenza nella formtlazione del ttolo (ptnt 20)
     1a. Pertnenza del testo rispeto alla traccia (ptnt 10)
Sufcie
nte

L’elaborato è globalmente pertnente alla traccia. 1-6

Discret
o

L’elaborato risponde con precisione e discreta pertnenza alla traccia. 7

Buono L’elaborato risponde con precisione e buona pertnenza alla traccia. 8
Otmo L’elaborato soddisfa pienamente le richieste della traccia; il ttolo è pertnente alla

traccia; 
9-10

    1a. Coerenza nella formtlazione del ttolo  (ptnt 10)
Sufcie
nte

Il ttolo è generico ma non incoerente. 1-6

Discret
o

Il ttolo è adeguato e pertnente. 7

Buono Il ttolo è adeguato, efcace e pertnente al testo. 8
Otmo Il ttolo è pertnente al testo. 9-10
2. Sviltppo ordinato e lineare dell’esposizione (ptnt 10)
Sufcie
nte

L’esposizione, pur con qualche incongruenza, è lineare e ordinata; lo stle non è
sempre  accurato  ma in  qualche  caso  si  fa  corretamente  ricorso  al  linguaggio
specifco.

1-6

Discret
o

L’esposizione  è  consequenziale  e  dimostra  un  discreto  possesso  di  linguaggio
specifco.

7

Buono L’esposizione è consequenziale, ben struturata e dimostra un buon possesso del
linguaggio specifco.

8

Otmo L’esposizione  è  consequenziale,  ben  struturata  e  stiluppata  con  proprietà,
dimostra pieno possesso del linguaggio specifco.

9-10
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3. Corretezza e artcolazione delle conoscenze e dei riferiment ctlttrali (ptnt 10)
Sufcie
nte

Conoscenze e riferiment semplici, essenziali ma pertnent. 1-6

Discret
o

Conoscenze discrete, riferiment pertnent. 7

Buono Buone conoscenze, riferiment pertnent e ben artcolat. 8
Otmo Conoscenze ampie e accurate, riferiment precisi, approfondit e artcolat con 

efcacia.
9-10

Ptnteggio parziale degli indicatori specifci …. /40 …. /
20

Ptnteggio complessivo (somma dei dte ptnteggi parzialit generat + specifci Tipologia C) - 
Stfficienza 12i20      

…. /
100

…. /
20

Griglia di valttazione della prova scrita di Informatca

Indicatori Livelli Descritori Ptnt Ptnteggio

Padronanza  delle  conoscenze  disciplinari  relatte ai
nuclei tematci oggeto della prota e caraterizzante/i
l’indirizzo di studi.

I efcaci e puntuali 4

II nel complesso efcaci e puntuali 3

III parzialmente efcaci e poco puntuali 2

IV confuse o assent 1

Padronanza  delle  competenze  tecnico-professionali
specifche  di  indirizzo  rispeto  agli  obietti  della
prota,  con  partcolare  riferimento  all’analisi  e
comprensione  dei  casi  e/o  delle  situazioni
problematche  proposte  e  alle  metodologie/scelte
efetuate/procediment utlizzat nella  loro
risoluzione.

I complete 6

II adeguate 5

III parziali 4

IV scarse 2

V assent         1

Completezza  nello  stolgimento  della  traccia,
coerenza/corretezza  dei  risultat e  degli  elaborat
tecnici e/o tecnico grafci prodot.

I completa e coerente 6

II nel complesso completa e coerente 5

III parzialmente completa e coerente 4

IV scarsamente completa e coerente 3

V del tuto incompleta e incoerente 1

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetzzare
le  informazioni  in  modo  chiaro  ed  esauriente,
utlizzando con pertnenza i  ditersi  linguaggi  tecnici
specifci.

I Soddisfacente 4

II adeguata  (con  imprecisioni  e  alcuni
errori non grati)

3

III parziale  (con  imprecisioni  e  alcuni
errori grati)

2

IV scarsa (con imprecisioni e molt errori
grati)

1
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