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1. Presenazione della classe e degli obievi raggiun

(inserire informazione sulla composizione nel riennio, le caraerische relazionali ra suden e

con i docen, il livello medio di acquisizione/sviluppo di conoscenze, abilià e compeenze)

Nell’anno scolasco 2022-23 la 3^I era composa da 25 allievi, di cui cinque provenien dalla 2^W,

re dalla 3^I e il resane gruppo dalla 2^I.

Nell’anno scolasco 2023-24 la 4^I era composa da 26 allievi, di cui due provenien dalla 3^ Y,

uno dalla 4^ I ed uno dalla 4^ G. Era presene un allievo di origine sraniera con problemi nella

comprensione e produzione della lingua ialiana che dal mese di oobre non ha più ha

requenao.

La classe 5^ I è composa da 25 allievi, ut provenien dalla 4^ I. Sono presen suden con DSA,

con BES e con PEI.

Nel corso del riennio, il gruppo classe si è mosrao abbasanza inegrao con una buona

socializzazione, evidenziando nell’ulmo anno un migliorameno nella coesione e nella relazione

ra i compagni e con i docen. Dal puno di visa disciplinare la classe ha mosrao un

aeggiameno generalmene collaboravo e correo sia nei conron dei docen che nei rappor

ra pari. Alcuni hanno parecipao alle atvià didatche in modo crico, alri, invece, endendo a

disrarsi, sono sa smola ad una parecipazione più atva e ad un maggiore impegno.

Al ermine del riennio nella classe si sono evidenzia diversi livelli di preparazione: un buon

gruppo di suden si è dimosrao ben disposo al lavoro, ha maniesao un ineresse cosane,

una procua parecipazione alle atvià didatche ed ha conseguio un proo buono e in alcuni

casi otmo; alri invece hanno maniesao disconnuià nell’impegno ed hanno acquisio in modo

incero i principali nuclei conceuali delle varie discipline evidenziando maggiori dicolà nel

raggiungimeno degli obietvi pressa. Il proo generale della classe è comunque

complessivamene discreo, enendo cono che esisono alcuni pun di eccellenza ed alcune

cricià.

Tua la classe ha parecipao con ineresse alle atvià di PCTO ed in parcolare, nello scorso anno

scolasco, alle esperienze di sage in aziende del erriorio. La requenza degli allievi è saa
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generalmene regolare per la maggior pare della classe; alcuni suden sono sa ripeuamene

richiama per l’elevao numero di assenze eeuao durane uo il corso del riennio, anche se

in alcuni casi parcolari la requenza disconnua è saa leciamene movaa e documenaa.

Un gruppo di allievi ha parecipao atvamene a proget exracurricolari scolasci, maniesando

un grande senso di apparenenza alla scuola.
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2. Prolo e compeenze del diplomao in “Specico Indirizzo / Arcolazione”

(riporare quano conenuo nelle Linee Guida)

L’indirizzo “Inormaca e Telecomunicazioni” ha lo scopo di ar acquisire allo sudene, al ermine

del percorso quinquennale, speciche compeenze nell’ambio del ciclo di via del prodoo

sofware e dell’inrasruura di elecomunicazione, declinae in ermini di capacià di ideare,

progeare, produrre e inserire nel mercao componen e servizi di seore.

La preparazione dello sudene è inegraa da compeenze rasversali che gli consenono di

leggere le problemache dell’inera liera.

Dall’analisi delle richiese delle aziende di seore sono emerse speciche esigenze di ormazione di

po umanisco, maemaco e sasco; scienco-ecnologico; progeuale e gesonale per

rispondere in modo innovavo alle richiese del mercao e per conribuire allo sviluppo di un livello

culurale alo a sosegno di capacià ideavo-creave.

L’indirizzo prevede le arcolazioni “Inormaca” e “Telecomunicazioni” .

Nell’arcolazione “Inormaca” si acquisiscono compeenze che caraerizzano il prolo

proessionale in relazione ai processi, ai prodot, ai servizi, con parcolare rierimeno agli aspet

innovavi e alla ricerca applicaa, per la realizzazione di soluzioni inormache a sosegno delle

aziende che operano in un mercao inerno e inernazionale sempre più compevo. Il prolo

proessionale dell’indirizzo consene l’inserimeno nei processi aziendali, in precisi ruoli unzionali

coeren con gli obietvi dell’impresa.

Il Diplomao in “Inormaca e Telecomunicazioni”:

- ha compeenze speciche nel campo dei sisemi inormaci, dell’elaborazione

dell’inormazione, delle applicazioni e ecnologie Web, delle re e degli appara di

comunicazione;

- ha compeenze e conoscenze che, a seconda delle diverse arcolazioni, si rivolgono

all’analisi, progeazione, insallazione e gesone di sisemi inormaci, basi di da, re di

sisemi di elaborazione, sisemi mulmediali e appara di rasmissione e ricezione dei segnali;

- ha compeenze orienae alla gesone del ciclo di via delle applicazioni che possono rivolgersi

al sofware: gesonale – orienao ai servizi – per i sisemi dedica “incorpora”;

- collabora nella gesone di proget, operando nel quadro di normave nazionali e inernazionali,

concernen la sicurezza in ue le sue accezioni e la proezione delle inormazioni (“privacy”).

È in grado di:
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- collaborare, nell’ambio delle normave vigen, ai ni della sicurezza sul lavoro e della

uela ambienale e di inervenire nel migliorameno della qualià dei prodot e

nell’organizzazione produtva delle imprese;

- collaborare alla pianicazione delle atvià di produzione dei sisemi, dove applica capacià

di comunicare e ineragire ecacemene, sia nella orma scria che orale;

- eserciare, in cones di lavoro caraerizza prevalenemene da una gesone in eam, un

approccio razionale, conceuale e analico, orienao al raggiungimeno dell’obietvo,

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

- ulizzare a livello avanzao la lingua inglese per inerloquire in un ambio

proessionale caraerizzao da ore inernazionalizzazione;

- denire speciche ecniche, ulizzare e redigere manuali

d’uso. A conclusione del percorso quinquennale,

il Diplomao nell’indirizzo “Inormaca e Telecomunicazioni” consegue i risula di apprendimeno

descrit nel “Prolo culurale e risula di apprendimeno dei percorsi del seore ecnologico” di

seguio specica in ermini di compeenze.

1. Scegliere disposivi e srumen in base alle loro caraerische unzionali.

2. Descrivere e comparare il unzionameno di disposivi e srumen eleronici e

di elecomunicazione.

3. Gesre proget secondo le procedure e gli sandard previs dai sisemi aziendali

di gesone della qualià e della sicurezza.

4. Gesre processi produtvi correla a unzioni aziendali.

5. Congurare, insallare e gesre sisemi di elaborazione da e re.

6. Sviluppare applicazioni inormache per re locali o servizi a disanza.

In relazione alle arcolazioni ”Inormaca” e “Telecomunicazioni”, le compeenze di cui sopra

sono dierenemene sviluppae e opporunamene inegrae in coerenza con la peculiarià del

percorso di rierimeno.
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QUADRO ORARIO PER IL TRIENNIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

arcolazione “INFORMATICA”

DISCIPLINE 3 anno 4 anno 5 anno

Lingua e leeraura
ialiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Soria 2 2 2

Maemaca* 3 3 3

Scienze moorie e
sporve 2 2 2

Religione Caolica o
atvià alernave 1 1 1

Complemen di
maemaca* 1 1 -

Tecnologie e
progeazione di
sisemi inormaci e
elecomunicazioni

3 (lab. 1) 3 (lab. 2) 4 (lab. 3)

Inormaca 6 (lab. 3) 6 (lab. 3) 6 (lab. 4)

Sisemi e re 4 (lab. 2) 4 (lab. 2) 4 (lab. 2)

Gesone progeo,
organizzazione
d’impresa

3 (lab. 1)

Telecomunicazioni 3(lab. 2) 3(lab. 2)

Toale ore setmanali
(sono indicae ra
parenesi le
ore di compresenza di
insegnan
ecnico-praci
nei laboraori)

32(8) 32(9) 32(10)
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*Voo unico aribuio
alle due discipline
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3. Composizione del Consiglio di Classe e connuià didaca nel riennio

Nel corso del riennio, come si evince dalla abella soosane, buona pare del Consiglio
di classe ha manenuo la connuià didatca, menre nelle maerie di Scienze moorie,
Sisemi e re, Inglese, Telecomunicazioni, Lab. Telecomunicazioni e Sosegno si sono
sussegui diversi docen.

Maeria Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

ITALIANO/STORIA Fedele

(coordinarice)

Fedele

(coordinarice)

Fedele

(coordinarice)

MATEMATICA E COMPLEMENTI Gambini Gambini Gambini

RELIGIONE Masini Masini Masini

GPOI Vincenzi

LAB. GPOI Cuomo

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pulga

(suppl. Berolin)

Alessi Alessi

SISTEMI E RETI Blò Trambaiolli Trambaiolli

LAB. SISTEMI E RETI Cuomo Cuomo Cuomo

TPSIT Scaglian Scaglian Scaglian

LAB. TPSIT Betni Betni Betni

INGLESE Mininni Morelli Morelli

INFORMATICA Furnò Furnò Furnò

LAB. INFORMATICA Betni Betni Betni

TELECOMUNICAZIONI Cecchi Trevisani

LAB. TELECOMUNICAZIONI La Longa Moro Mascellani

SOSTEGNO Buonamico Biele Delai

SOSTEGNO Argo Argo Brognara

SOSTEGNO De Salvio Belmone

SOSTEGNO Mariani
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4. Meodologie didache, mezzi e srumen ulizza

Meodologie didache

Lezione ronale e parecipaa; Eserciazione guidaa; Discussione guidaa; Lavoro di gruppo – a

coppie; Uso del libro di eso; Schemi, mappe conceuali, abelle, graci; Uso di appun e

oocopie; Lezione mulmediale; Laboraorio; Brainsorming; Rivise specialische, quodiani;

Flipped classroom; ricerche in ree.

Mezzi e srument di lavoro

Libro di eso; Laboraorio; LIM; Audiovisivi; Smarphone; Regisro Eleronico; Piaaorme digiali;

E-mail isuzionali; Dispense; Atvià inegrave; Appun delle lezioni; Foocopie e dispense;

Visie didatche.

Maeriali didaci

Arcoli di giornale, si inerne, documen rat da es in uso, da manuali e rivise specializzae,

video, presenazioni mulmediali, maeriali di laboraorio prodot in ambi progeuale, di

alernanza o inerdisciplinari, sofware per meeng a disanza.
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5. Modalià con le quali l'insegnameno di una disciplina non linguisca (DNL) in lingua

sraniera è sao avao con meodologia CLIL

(Maeria e argomeno svolo in lingua inglese e modalià con le quali l’insegnameno è sao

atvao)

In considerazione del ao che:

- nessun docene apparenene al Consiglio di Classe possiede le compeenze richiese al docene

CLIL, che caraerizzano il prolo di quesa gura proessionale, così come elencao dall’allegao A

del Decreo Direoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale

scolasco;

- nessun docene apparenene al Consiglio di Classe e olare di un insegnameno ra quelli

che possono essere propos in modalià CLIL, possiede una cercazione linguisca di livello B2

del Quadro Comune Europeo di rierimeno per le lingue;

dalla docene di inglese sono sae aronae le emache : nework securiy, encrypon and

crypography, risks and benes o AI.
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6. Percorsi per Compeenze Trasversali e per l’Orienameno

(At e cercazioni relavi ai percorsi per le compeenze rasversali e l'orienameno – previs dal

d.lgs. n. 77 del 2005, e corsi ridenomina dall'ar. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018 – agli sage e ai

rocini evenualmene eeua)

Sinesi del percorso riennale ornio dal/dai uor: ScaglianMarcella (classe erza); Furnò Alredo

e Cuomo Lorenzo (classe quara); Cuomo Lorenzo (classe quina).

Atvià principali suddivise per annualià:

Classe erza:

Percorso ormavo “Sof Skill” di Federmanager (4 ore)

Corso sulla Sicurezza negli ambien di lavoro (4 ore).

Classe quara:

Corso sulla sicurezza ad alo rischio (12 ore)

Lezioni su AI

Atvià in preparazione allo sage aziendale (5 ore)

Dal 4 al 23 marzo 2024 l’atvià di PCTO si è concrezzaa con uno sage di re setmane presso

aziende del erriorio sia del seore inormaco sia di alri seori con necessià di esper

inormaci.

Classe quina:

La classe durane l’anno ha seguio diverse atvià di orienameno sia verso il mondo del

lavoro sia verso l’Universià e ITS/IFTS. Ha anche inconrao rappresenan dei sindaca per

comprendere le varie pologie di conrat di lavoro.

Seminario sull'avviso di impresa (CNA).

Inerven di Federmanager: il mercao del lavoro, approcci e srumen per aronarlo.

Progeo di educazione sradale “La srada per andare lonano”, organizzao dalla Preeura di

Ferrara.

Inconro con la Guardia di Finanza.

Inroduzione al linguaggio LaTex.

Parecipazione all'eveno Unie Oriena in

Fiera.

Parecipazione al Linux Day online organizzao dal Ferrara Linux User Group.

Compeenze di indirizzo e rasversali previse dal progeo:

Le compeenze speciche dell’indirizzo di sudi e quelle rasversali sono solo quelle riporae
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nella scheda progeo, in relazione alle quali sono sa valua gli suden, e poi riporae nel

pagellino. In merio allo sage le compeenze sono quelle valuae dal uor aziendale nella scheda

di valuazione dello sudene.

13



7. Avià di orienameno

(inserire le atvià curricolari e/o exracurricolari svole come previso dalla normava nella misura

di 30 ore annuali dedicae alle atvià di orienameno e gli evenuali esper o en del erzo

seore coinvol)

Il modulo di orienameno ormavo previso dal Decreo Miniseriale 328 del 22/12/2022 che

prevede lo svolgimeno di almeno 30 ore, al ne di acquisire le compeenze chiave europee come

pressao dal Consiglio di classe, è sao inegrao con i percorsi per le compeenze rasversali e

l’orienameno (PCTO), nonché con le atvià di orienameno promosse dall’Isuo e dal

Consiglio di Classe realizzando le seguen atvià:

Compeenze acquisie:

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
(indicare le compeenze individuae in fase di

programmazione)

Compeenza alabeca unzionale
(comunicazione nella lingua madre)

Compeenza mullinguisca
(comunicazione in lingua sraniera)

X

Compeenza maemaca e compeenze di
base in scienze e ecnologie

Compeenza digiale X

Compeenza personale, sociale e capacià di
imparare ad imparare

X

Compeenza sociale e civica in maeria di
ciadinanza

X

Compeenza imprendioriale (spirio di
iniziava e imprendiorialià)

X

Compeenza in maeria di consapevolezza ed
espressione culurali

X

Avià:

Avià svola Maeria/ Espert / Ent /
Imprese / Istuzioni / ITS
coinvolt

Ore
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Inconro con il docene uor di

orienameno

Tuor scolasco 3

Orienameno verso l’universià di

Ferrara

Insegnan UNIFE 15

Inconri di presenazione dei percorsi

ITS e IFTS

Ree poliecnica ITS Emilia

Romagna

1

Orienameno Universià in generale (3

giornae in auonomia per suden)

NB: gli alunni possono

ulizzare

quese ore in auonomia
per gli open
day, e vanno conae a
seconda dei
singoli casi

ogni alunno ha

parecipao in

auonomia

I conrat Sindacao 2

CV, ricerca atva del lavoro e colloquio (

Il mercao del lavoro: approcci e

srumen per aronarlo)

Federmanager 2

Orienameno al mondo del lavoro: avvio

d’impresa

CNA 2

Elaborazione/preparazione esperienza

PCTO per l’esame: cosa mi ha dao in

ermini di orienameno?

Docen della classe

10

Orienameno carriere miliari Guardia di Finanza 1

Educazione sradale 5

Parecipazione ad
iniziave ineren al mondo del lavoro
e alle opporunià oere dal
erriorio.

Nework Securiy Jobs Docene di inglese 1

Inconro su nuove sosanze psicoatve UNIFE 2

Linux Day e relava discussione Docen inerni di indirizzo 3

Visione e discussione sul lm “Modern
me”

Docene inerno di
indirizzo

2

AWS Daa Cener Tour Docene di inglese 1

Inroduzione al linguaggio LaTex Docene inerno di
indirizzo

2
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8. Avià di approfondimeno, complemenari ed inegrave

(inserire atvià signicave svole nel riennio, inclusi viaggi di isruzione, visie guidae,

parecipazione a seminari e convegni, inconri con esper, ecc.)

Raccola dei maeriali (es, documen, proget e es di problemi) uli alla Commissione per la

predisposizione del maeriale per il colloquio).

Classe erza

- Visia guidaa a Firenze

- Parecipazione all’inconro organizzao dal Cenro Idea del Comune di Ferrara dal olo
“Ferrara dalle origini al Rinascimeno: ambiene, mura, luoghi paradisiaci e vie d’acqua”

- Parecipazione alla proiezione cinemaograca “Dane”

- Parecipazione ai corsi che preparano al conseguimeno delle cercazione
linguische Cambridge di lingua inglese di livello B1, B2 e C1.

- Percorso ormavo “Sof Skill” di Federmanager (4 ore)

- Corso sulla Sicurezza negli ambien di lavoro (4 ore)

- Atvià di accoglienza suden classi prime (uno sudene)

- Progeo Orienameno (uno sudene)

Classe quara

- Visia guidaa a Venezia

- Progeo laboraoriale:” Fae il nosro gioco” relavo alla prevenzione e al conraso del
gioco d’azzardo”

- Atvià di Scienze moorie: Progeo Ghiaccio

- 118 a scuola: inerven di educazione saniaria

- Imparo Salvando 2.0: corso di Primo Soccorso

- Olimpiadi di maemaca (su base volonaria)

- Uscia didatca alla Ferrara sorico-religiosa

- Corso sulla sicurezza rischio elevao (12 ore)

- Progeo di prevenzione AUSL- Serd “Hangover” all’inerno del proocollo di
prevenzione Preeura, AUSL, Comune di Ferrara.

- Atvià didatca orienava inolaa “Metamo in scena le lie skills”

- Parecipazione alla proiezione cinemaograca “C’è ancora domani”

- Atvià sporva: orneo calcio a 7 su prao presso il Parco Urbano “G. Bassani”

- Atvià di PCTO presso aziende ed en del erriorio (duraa re setmane)

- Conseguimeno di cercazione linguisca Cambridge B2 e C1 (quaro suden)
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- Parecipazione ai corsi di preparazione ai TOLC universiari

- Atvià di accoglienza suden classi prime (re suden)

- Progeo Orienameno (cinque suden)

Classe quina

-Orienameno in Uscia: nel corso dell’anno scolasco l’Isuo ha cercao di orienare gli suden

nelle scele uure. Sono sa propos inconri con rappresenan del mondo del lavoro e della

ormazione e atvià di Orienameno verso l’universià di Ferrara. Inolre, gli suden ineressa

hanno parecipao alle visie di open day presso diverse sedi universiarie.

- Inconri inormavi con le Associazioni AVIS E ADMO

- Parecipazione al progeo AUSL: “Pensavo osse amore”

- Educazione alla legalià economica: inconro con la Guardia di nanza

- Uscia didatca a Bologna presso il Cinema-Tearo Orione per assisere allo speacolo earale in
lingua inglese "1984 by George Orwell"

- Parecipazione al Progeo di educazione alla sicurezza sradale "La srada per andare lonano",
promosso dalla Preeura di Ferrara

- Uscia presso la Fiera di Ferrara in occasione della maniesazione di Aeneo "Unie Oriena".

- Inconri di Orienameno dell’universià di Ferrara- Percorso PNRR OrienaMen

- Progeo Erasmus ( due suden)

- Parecipazione alla proiezione cinemaograca “Eerno visionario”

- Parecipazione all’eveno “Il rumore dell’are conro la violenza: educare, creare, cambiare”

-Atvià di accoglienza suden classi prime (quaro suden)

-Progeo Orienameno-Open day (quaro suden)

-Parecipazione ai corsi di preparazione ai TOLC universiari (alcuni suden)

- Parecipazione ad un inconro di Unie sulle nuove sosanze psicoatve

-Parecipazione ai corsi in preparazione al conseguimeno della cercazione linguisca Cambridge
B2 (due suden)

- Parecipazione ad un inconro di Federmanager su CV, ricerca atva del lavoro e colloquio

Raccola dei maeriali :

Per preparare gli suden ad aronare il colloquio dell’esame di Sao, diversi docen del Consiglio di

Classe, durane le ore curricolari, hanno proposo immagini rierie ai emi comuni per aiuare gli

suden ad eeuare collegamen inerdisciplinari.

17



9. Eventuali altri elementi utili e significativi ai fini dello svolgimento

dell'esame

In oemperanza alle azioni previse nel Piano di Migliorameno dell’Isuo, sono sae messe in

ao le seguen modalià generali di sensibilizzazione alle prove sandardizzae: visia sio Invalsi,

visione delle prove preceden. Sono sae svole prove di simulazione in Ialiano, Inglese e

Maemaca all’inizio del secondo quadrimesre.

Sono sae previse simulazioni delle due prove scrie e del Colloquio d’Esame.
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10. Simulazione prove d’esame

Prima prova: 10 aprile 2025 della duraa di sei ore;

Seconda prova: 22 maggio 2025 della duraa di sei ore;

- Per l’isuo ecnico:

Le caraerische della seconda prova scria sono indicae nei quadri di riferimeno adoa

con d.m. 769 del 2018, i quali conengono sruura e caraerische della prova d’esame,

nonché, per ciascuna disciplina caraerizzane, i nuclei emaci fondamenali e gli obietvi

della prova, la griglia di valuazione, in venesimi, i cui indicaori saranno declina in descriori

a cura delle commissioni.

Colloquio:

Il giorno 12 giugno sarà svola una prova di simulazione del Colloquio d’Esame, su base

volonaria.
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ALLEGATI

I. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

I crieri per l'aribuzione del credio scolasco sono sabili dall’arcolo 11, comma

2, del DPR n.323 del 23.7.1998:

-assiduià alle lezioni (viene aribuio il minimo della ascia quando la percenuale delle assenze
risulerà superiore al 15%);

-ineresse ed impegno nella parecipazione al dialogo educavo;

-parecipazione cosrutva alle atvià complemenari ed inegrave organizzae dalla scuola;

-evenuali atvià documenae riconosciue sulla base della coerenza con l’indirizzo di sudio,
della ricadua posiva sullo sviluppo della personalià dello sudene e sull'eetvo rendimeno
scolasco.

In sede di scrunio nale il Consiglio di Classe, cui parecipano ut i docen della classe, compresi
gli insegnan ecnico-praci, i docen di sosegno, nonché gli insegnan di religione caolica
limiaamene agli alunni che si avvalgono di ques'ulmo insegnameno, aribuisce il puneggio
per il credio.

Atribuzione credio scolasco (ai sensi dell’ar. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017)

Media dei vo

M < 6

Fasce di credio III

anno

Fasce di credio IV

anno

Fasce di credio V

anno

7 - 8

M = 6

< M ≤ 7

7 < M ≤ 8

8 < M ≤ 9

7 – 8

8 – 9

9 – 10

10 – 11

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

9 - 10

10 - 11

11 - 12

13 - 14

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 - 13 14 - 15
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- Fascia M < 6 : il puneggio superiore viene aribuio se ut i crieri vengono soddisat.

- Fascia M = 6: il puneggio superiore viene aribuio con almeno due crieri soddisat.

- Fasce 6 < M ≤ 7; 7 < M ≤ 8; 8 < M ≤ 9 ; il puneggio superiore viene aribuio se la media
dei vo è uguale o superiore al valore medio della ascia e se almeno due crieri
risulano soddisat; il puneggio superiore viene alresi ̀ aribuio anche se la media dei
vo è ineriore al valore medio della ascia, qualora ut e quaro i crieri siano
soddisat.

- Fascia 9 < M ≤ 10; il puneggio superiore può essere aribuio anche in presenza di
re crieri posivi soddisat.

- Il puneggio più alo nell’ambio della ascia di aribuzione del credio scolasco speane
sulla base della media dei vo riporaa nello scrunio nale può essere aribuio se il voo
di comporameno assegnao è pari o superiore a nove decimi (OM n. 67 del 31/3/2025
ar. 11).
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II. Schede individuali per materia e le UdA svolte (per l’istituto

professionale) indicanti i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione

adottati e gli obiettivi raggiunti:

Maeria: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docene: ANNA RITA FEDELE

Ore setmanali: 4

Libri di eso:

- V. JACOMUZZI- PAGLIERO- MANDUCA- S. JACOMUZZI “Inconri e voci- Dal secondo Ooceno
ad oggi”,

vol. 3. SEI

- DANTE ALIGHIERI “Divina commedia - Paradiso”, edizione a scela.

Prolo della classe:

La classe è composa da 25 allievi di cui re di origine sraniera. Il gruppo classe si presena abbasanza

omogeneo per compeenze ed abilià. La maggior pare degli suden dimosra una preparazione

di base più che suciene e buone capacià di apprendimeno, ha evidenziao una discrea

aenzione e parecipazione alle atvià didatche. In parcolare, alcuni hanno maniesao un

ineresse cosane, una procua parecipazione alle atvià didatche ed hanno conseguio un

proo buono e in alcuni casi otmo; una pare presena, invece, carenze nelle abilià di base e

lacune soprauo nella produzione scria. Gli allievi di origine sraniera non evidenziano dicolà

nella comprensione della lingua ialiana e nella elaborazione dei conenu ma alcune lacune nella

produzione scria.

Sono presen due alunni con DSA , uno con BES e due con PEI. Per gli suden con DSA e con BES il

Consiglio di classe ha predisposo un Piano Didatco Personalizzao. il gruppo classe è apparso

abbasanza inegrao con una buona socializzazione. Dal puno di visa disciplinare la classe ha

mosrao un aeggiameno generalmene collaboravo e correo sia nei conron dei docen che

nei rappor ra pari. Alcuni hanno parecipao alle atvià didatche in modo crico, alri, invece,
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sono sa smola ad una parecipazione più atva e ad un maggiore impegno.

Conenu svol con indicazione dei empi ulizza :

I Quadrimesre

La Divina commedia: Paradiso

-Inroduzione alla erza Canca. Leura e analisi dei seguen can del Paradiso: I, III. VI, XI, XV,
XVII, XXXIII.

Il secondo Otoceno

-Il coneso sorico e culurale

-Il Nauralismo rancese: caraeri generali. La narrava nell’eà del Nauralismo: Flauber, Zola

-La Scapigliaura

-Il Verismo: caraeri generali. Gli scriori ialiani nell’eà del Verismo: F. De Robero e il Ciclo degli
Uzeda

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Da Germinal: Lo sciopero.

C. Baudelaire: Perdia d’aureola.

-Da I Viceré: La razza degli Uzeda.

G. Verga:

-La via, il pensiero e la poeca. Via dei campi. I Malavoglia. Le Novelle ruscane. Masro-don
Gesualdo.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Da Via dei campi: Rosso Malpelo; La lupa.

Da I Malavoglia: Inroduzione; La ricchezza dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del nespolo; Il
nale del romanzo.

-Da Novelle ruscane: La roba.

-Da Masro-don Gesualdo: la more di masro-don Gesualdo.

Il Decadensmo.

-Simbolismo e Decadensmo: caraeri generali.

-La perdia dell’”aureola” del poea e la crisi del leerao radizionale.
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II Quadrimesre

Giovanni Pascoli

-La via, il pensiero e la poeca. I emi della poesia pascoliana. La poeca del Fanciullino. Myricae.
Can di Caselvecchio. I Poemet e le alre raccole poeche.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-La grande prolearia si è mossa; La poeca del anciullino.

-Da Myricae: Novembre; Lavandare; X agoso.

-Dai Can di Caselvecchio: Il gelsomino nourno.

Il Primo Noveceno.

-Il coneso. La leeraura delle avanguardie: il Fuurismo. F. T. Marinet.

Analisi e commeno del seguene brano:

-F. T. Marinet: Un Manieso del Fuurismo.

Gabriele D’Annunzio

-La via, il pensiero e la poeca. L’esesmo giovanile. Il Poema paradisiaco. Novelle della Pescara.
I romanzi del superuomo. Il earo. Il periodo “nourno". Le Laudi. Alcyone: la sruura e i emi.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Dal Piacere: L’esea: Andrea Sperelli.

-Da Alcyone: La pioggia nel pineo.

Luigi Pirandello

-La via, il pensiero e la poeca: l’Umorismo. Novelle per un anno. I romanzi. Il earo.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Da l’Umorismo: Il senmeno del conrario.

Da Novelle per un anno: Così è, se vi pare.

-Da Il u Mata Pascal:Mi chiamo Pascal e sono moro due vole; Cambio reno.

-Da Uno nessuno cenomila: Mia moglie e il mio naso; Uno davan allo specchio..

-Da Sei personaggi in cerca d’auore: Il dramma doloroso dei sei personaggi.

Ialo Svevo
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-La via, il pensiero e la poeca . Le opere: Una via; Senilià; La coscienza di Zeno.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Da La coscienza di Zeno: Preazione; L’ulma sigarea; La more del padre; La soria del mio
marimonio; La proezia di un'apocalisse cosmica.

Il periodo ra le due guerre

Giuseppe Ungare

- La via, il pensiero e la poeca. Le opere: L’allegria; Senmeno del empo; Il Dolore e le ulme
raccole.

Analisi e commeno delle seguen poesie:

-Da L’allegria: Veglia; San Marno al Carso; Solda; Matna.

-Da Senmeno del empo: La madre.

-Da Il Dolore: Nessuno, mamma, ha mai soero ano.

La narrava del secondo dopoguerra in Ialia.

-Il Neorealismo. La memorialisca.

Primo Levi

-La via, il pensiero e la poeca. Le opere: Se queso è un uomo; La regua.

Analisi e commeno dei seguen brani:

-Da Se queso è un uomo: Voi che vivee sicuri; L’arrivo ad Auschwiz.

Il eso e le pologie esuali

-Analisi e produzione di vari pi di eso: analisi e inerpreazione di un eso leerario, analisi e
produzione di un eso argomenavo, il eso esposivo-argomenavo.

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*

La classe ha, complessivamene, dimosrao un ineresse adeguao, una discrea parecipazione ed
un buon impegno che hanno conseno di raggiungere risula, mediamene, discre. Alcuni
allievi si sono disn per aver raggiuno un otmo proo, una buona parecipazione alle
propose didatche ed un impegno cosane.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**

Veriche scrie (due nel primo quadrimesre e due nel secondo): analisi e inerpreazione di un
eso leerario, analisi e produzione di un eso argomenavo, eso esposivo-argomenavo.

Veriche orali (mediamene quaro sia nel primo che nel secondo quadrimesre).
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Nel corso dell’anno scolasco sono sa segui i crieri di verica e di valuazione in rierimeno
alle griglie del PTOF di Isuo. Olre alle conoscenze, compeenze ed abilià, hanno conribuio al
giudizio di valuazione anche impegno, parecipazione, ineresse, desiderio di migliorare
nell'apprendimeno e nei risula, presenza assidua alle lezioni, parecipazione alle iniziave di
recupero , eetva dimosrazione di sudio domesco.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel
PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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Maeria: STORIA

Docene: ANNA RITA FEDELE

Ore setmanali: 2

Libri di eso:

LEPRE-PATRACCONE-CAVALLI-TESTA-TRABACCONE Noi nel empo- Seeceno e Ooceno, vol. 2,
Zanichelli

LEPRE-PATRACCONE-CAVALLI-TESTA-TRABACCONE Noi nel empo- Il Noveceno e oggi, vol.
3, Zanichelli

Prolo della classe:

La classe è composa da 25 allievi di cui re di origine sraniera. Il gruppo classe si presena

abbasanza omogeneo per compeenze ed abilià. La maggior pare degli suden dimosra una

preparazione di base più che suciene e buone capacià di apprendimeno, ha evidenziao una

discrea aenzione e parecipazione alle atvià didatche. In parcolare, alcuni hanno

maniesao un ineresse cosane, una procua parecipazione alle atvià didatche ed hanno

conseguio un proo buono e in alcuni casi otmo; una pare presena, invece, carenze nelle

abilià di base e lacune soprauo nella produzione scria. Gli allievi di origine sraniera non

evidenziano dicolà nella comprensione della lingua ialiana e nella elaborazione dei conenu

ma alcune lacune nella produzione scria.

Sono presen due alunni con DSA , uno con BES e due con PEI. Per gli suden con DSA e con BES il

Consiglio di classe ha predisposo un Piano Didatco Personalizzao. il gruppo classe è apparso

abbasanza inegrao con una buona socializzazione. Dal puno di visa disciplinare la classe ha

mosrao un aeggiameno generalmene collaboravo e correo sia nei conron dei docen che

nei rappor ra pari. Alcuni hanno parecipao alle atvià didatche in modo crico, alri, invece,

sono sa smola ad una parecipazione più atva e ad un maggiore impegno.

Conenu svol con indicazione dei empi ulizza

: I Quadrimesre

Gli Sa Uni nel secondo Otoceno

-La guerra civile americana
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-L’eà del Progresso

-Posivismo ed evoluzionismo: I progressi delle scienze naurali. Il colonialismo imperialisa nella
seconda meà dell’Ooceno. La crisi economica del 1873. La seconda rivoluzione indusriale.

-L’Ialia negli ulmi decenni del secolo: La sinisra di Depres. Da Francesco Crispi alla crisi del
1898.

-Cenni sulla socieà di massa: L’impegno sociale della Chiesa

Un secolo nuovo

-Socieà e culura all’inizio del Noveceno: La bella époque e le rasormazioni sociali e culurali.

-L’eà dell’imperialismo: Le crisi marocchine e le guerre balcaniche.

-L’eà giolitana.

La Grande guerra e la rivoluzione russa

-La prima guerra mondiale: Le cause del conio. L’inerveno dell’Ialia. La ase cenrale della
guerra e la sua conclusione. I raa di pace e la nascia della Socieà delle Nazioni.

-La rivoluzione bolscevica in Russia: La conquisa del poere da pare dei bolscevichi. La guerra
civile. Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascia dell’URSS.

II Quadrimesre

Il mondo in crisi

-La crisi in Ialia e le origini del ascismo: Gli esi della conerenza di pace. Il quadro polico
dell’Ialia del dopoguerra. Mussolini al poere.

-Gli Sa Uni e la crisi economica del 1929.

L’eà dei oaliarismi

-La diaura ascisa

-La diaura sovieca

-La diaura nazionalsocialisa

La guerra globale

-La prima ase della Seconda guerra mondiale: L’inizio del conio. L’ingresso dell’Ialia in guerra.
La guerra divena mondiale.

-La ne del conio: L’Ialia divisa in due. L’ulma ase della guerra conro la Germania. La
conclusione della guerra conro il Giappone. Le arocià della guerra. Il nuovo asseo mondiale.

La Guerra fredda
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-La ase iniziale della Guerra redda: La nascia dell’ONU. La ormazione di due blocchi
conrappos.

L’Ialia del dopoguerra

-L’Ialia repubblicana: La nascia della repubblica e la Cosuzione.

Citadini d’Europa: soria e valori dell’Europa unia

-Breve soria dell’inegrazione europea

-L’unicazione dell’Europa

-Gli organi principali dell’Unione europea

-La Cara dei dirit ondamenali dell’Unione europea.

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*

La classe ha, complessivamene, dimosrao un ineresse adeguao, una discrea parecipazione ed
un buon impegno che hanno conseno di raggiungere risula, mediamene, discre. Alcuni
allievi si sono disn per aver raggiuno un otmo proo, una buona parecipazione alle
propose didatche ed un impegno cosane.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**

Veriche orali (mediamene due sia nel primo che nel secondo quadrimesre).

Nel corso dell’anno scolasco sono sa segui i crieri di verica e di valuazione in rierimeno
alle griglie del PTOF di Isuo. Olre alle conoscenze, compeenze ed abilià, hanno conribuio al
giudizio di valuazione anche impegno, parecipazione, ineresse, desiderio di migliorare
nell'apprendimeno e nei risula, presenza assidua alle lezioni, parecipazione alle iniziave di
recupero , eetva dimosrazione di sudio domesco.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel
PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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Maeria: lingua inglese

Docene: Silvia Morelli

Ore setmanali: 3

Libro di eso: Ben Wez, Elizabeh Sharman, Language For Life B2, Gold Edion, Oxord. Non

avendo la classe adoao un manuale di micro-lingua è sao caricao su Classroom maeriale

relavo a diversi argomen di inglese ecnico, rao dai seguen libri: Bolognini s., Barber B., O’

Malley K., Career Pahs in Technology. Elecriciy and Elecronics IT and Telecommunicaons,

Sanoma; Gherardelli P., ICT in Acon, Zanichelli. Per quano riguarda gli argomen di caraere

sorico, culurale e leerario sono sa presi e oocopia es dal libro: Spiazzi, Tavella, Layon,

Perormer Culure & Lieraure 3, Zanichelli. Inolre, è sao condiviso uleriore maeriale sia in

orma video che caraceo da si inerne (Brish Council) e YouTube.

Prolo della classe: La classe è composa da 25 allievi, 20 maschi e 5 emmine, di cui due alunni

con DSA, un’alunna BES e due suden cerca ai sensi della L. 104/92.

Dal puno di visa comporamenale la classe ha mosrao un’adeguaa capacià collaborava

inerpersonale con la maggior pare dei compagni (sebbene persisano preerenze nella scela dei

compagni di lavoro) ed un comporameno correo nei conron della docene e dell’atvià

proposa in classe. Rispeo all’anno precedene la classe ha mosrao un approccio più

proposivo. In parcolare, un gruppeo alunni è inervenuo più atvamene con appor

pernen. Il reso della classe, benché abbia manenuo generalmene un comporameno

correo e non abbia disurbao la lezione, ha necessiao di incoraggiameno e solleciazione da

pare della docene per dare un conribuo personale alle atvià propose. Il lavoro di sudio

individuale e di svolgimeno dei compi non è sao sempre punuale e correo per ut gli alunni:

un gruppeo ha sempre porao a ermine le consegne enro i empi previs.

Conenu svol con indicazione dei empi ulizza:

I° QUADRIMESTRE

SETTEMBRE – OTTOBRE

Da Language for Life B2:

UNIT 3: FREEDOM AND CHANGE

Grammar:

● Pas Perec and Pas Perec Connuous.

● Narrave enses review. Pas Simple and Presen Perec common

errors. Vocabulary: acvism and polics

Reading & Lisening:

● The American Civil Righs Movemen. The generaon power gap.

● The righ o voe in he UK.

ECCVG: The rise o he Suragees and he Civil Righs Movemen: dieren orms o acvism and

he imporance o doing somehing.

NOVEMBRE-DICEMBRE
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Da ICT in Acon:

Uni 7: NETWORK SECURITY

● Malware

o Virus

o Worm

o Ransomware

o Trojan

o Spyware

o Scareware

o Adware

o Pharming

● How can we proec ourselves?

o Compuer-based proecon and deecon (rewalls, an-malware, encrypon)

o Managed proecon and esng (nework policies, nework orensics, peneraon esng)

● Passwords

o Two-Facor Auhencaon

● Nework securiy jobs

Visione del video “Wha is encrypon and how does i work?”; Encrypon vs crypography

Da Career Pahs in Technology. Elecriciy and Elecronics IT and Telecommunicaons:

● Alan Turing: he hidden hero ha died in disgrace.

● TedxTalk video: The Turing Tes. Can a compuer pass or a human?"

II° QUADRIMESTRE

GENNAIO – FEBBRAIO

Nineeen Eighy – Four by George Orwell

● characeriscs o he dysopian novel

● hins on he lie o George Orwell and he hisorical and culural

background Da Performer Heriage: wo excerps rom Nineeen Eighy-Four by G.

Orwell

● “Big Broher is waching you”

● “Room 101”

Visione della rappresenazione earale di Nineeen Eighy-Four in lingua inglese

MARZO – APRILE

Da: hps://www.eachingenglish.org.uk/

AI – he risks and benes

● Benes and risks o he AI: speaking pracce in pairs and open class debae

Da Career Pahs in Technology. Elecriciy and Elecronics IT and

Telecommunicaons:

● Arcial inelligence and robos
● Video: This robo would le 5 people die: AI on Moral Quesons

Follow-up homework: “How can AI help us improve our English skills?”: ricerca e sperimenazione
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di un’applicazione o sio web doao di AI per migliorare una compeenza o abilià a scela della

lingua inglese. Condivisione con la classe di quano rovao e sperimenao

APRILE – MAGGIO

Da Performer Heriage:

Oscar Wilde and he Picure of Dorian Gray

● Oscar Wilde (lie and hemes)

● The dandy

● The Picure o Dorian Gray: plo and reading o an excerp rom chaper 20 (Dorian’s

deah) Visione del lm “Dorian Gray” (2009) in lingua originale

The War Poes

● brie conex overview: WWI

● Sigried Sassoon: “Glory oWomen“

● Ruper Brooke: „The Soldier“

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*: Il livello delle compeenze linguische è

disomogeneo: un gruppo di 6 alunni ha dimosrao di avere consolidao le compeenze e

conoscenze linguische aese per il livello B2 ed è dunque in grado di aronare la spiegazione sia

di argomen di indirizzo e spaziare ad argomen di caraere generale senza dicolà. Di ques,

due suden hanno conseguio la cercazione linguisca Cambridge, uno di livello C1 e l’alro di

livello B2. Un gruppo di 9 alunni ha dimosrao di possedere un buon livello generale di

preparazione ed è in grado di sosenere un colloquio orale nonosane la presenza di errori

grammacali, di pronuncia e qualche ialianismo che non compromeono però la comprensione

del messaggio. Il reso della classe ha raggiuno un livello base e necessia di supporo per

manenere viva la conversazione.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**: le prove di verica sono sae eeuae

sia in orma scria che orale e ripare nel seguene modo: 3 prove nel I° quadrimesre, di cui una

orale e due scrie. 3 prove nel II° quadrimesre, di cui due orali e una scria.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei fondan si fa riferimeno ai curricoli conenu nel

PTOF

** Si fa riferimeno alle griglie del PTOF
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Maeria: Tecnologie e Progetazione di Sisemi Informaci e di

Telecomunicazioni Classe: 5 I a.s. 2024/2025

Docen: Marcella Scaglian – Donaella Betni

Ore semanali: 4 (1 di eoria + 3 di laboraorio)

Libro di eso: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, Nuovo Tecnologie e Progeazione di Sisemi

Inormaci e di Telecomunicazioni ,vol.3, Hoepli

Alri Maeriali didaci ulizza sia per la pare eorica che per il

laboraorio: Dispense redae dalle docen.

Documenazione, arcoli e uorial liberamene disponibili in ree, anche in lingua inglese.

Si è ulizzao l’applicavo Google Classroom per l’assegnazione e la consegna delle eserciazioni e

per la condivisione dei maeriali didatci.

Prolo della classe: Sia la docene di laboraorio che la docene di eoria hanno lavorao con la

classe da uo il riennio. La classe è da sempre apparsa suddivisa in più gruppi: un gruppo di

suden più parecipavi che hanno aronao le lezioni, sia di eoria che di laboraorio, ponendo

domande e arricchendo il dialogo sui emi propos con analisi anche personali.

Un secondo gruppo invece ha necessiao di connue solleciazioni per parecipare alle atvià

propose e per conenere i momen di disrazione. Alcuni suden hanno maniesao lacune e

dicolà nel porare a ermine lo sudio in modo suciene.

Fin dalla classe erza solo una pare degli alunni ha maniesao un atvo ineresse per le atvià

propose applicandosi in maniera cosane, divenando abbasanza abili nella produzione di

prodot sofware in vari ambi, sia da un puno di visa analico ed algorimico che nella

padronanza di linguaggio ecnico di seore e nell’ulizzo di applicavi sofware di vario po. La

presenza di ques suden nella classe è saa smolane per gli alri. Alri alunni invece hanno

sempre dimosrao un ineresse superciale, uno scarso lavoro domesco e empi di aenzione

limia raggiungendo un rendimeno scolasco suciene o al limie della sucienza.

Dal puno di visa disciplinare non si sono verica problemi degni di noa.

Conenu svol:

PARTE TEORICA

● Ripasso dei principali argomen svol lo scorso a.s.: sruura e unzionameno del Sisema

Operavo con parcolare ocus sulla gesone dei processi, la concorrenza e il parallelismo.

● I sisemi disribui - evoluzione dei sisemi disribui e dei modelli archieurali
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o Classicazione dei sisemi disribui

o Beneci lega alla disribuzione

o Svanaggi lega alla disribuzione

o Archieure disribuie hardware

o Archieure disribuie sofware

o Archieura a livelli

● La comunicazione nel Web con proocollo HTTP

o Il proocollo HTTP, il modello clien-server, conversazione clien-server

o Tipi di connessioni

o I messaggi HTTP: HTTP Reques, HTTP Response, Header HTTP, Meodi HTTP

o Le rappresenazioni HTTP

o I codici di sao

o Come vedere il unzionameno di HTTP

● Le applicazioni Web e il modello clien-server

o Applicazioni Web: generalià

o Il modello clien-server, disnzione ra server e clien

o Livelli e sra

o Le applicazioni di ree

o Il modello ISO/OSI – livello delle Applicazioni e servizi oer

o Applicazioni di ree

o Scela dell’archieura per l’applicazione di ree

o Layer e Tier: archieure 1-er, 2-er (Thin Clien e Thick Clien), 3-er –

caraerische, vanaggi e svanaggi

o Linguaggi impiega in ciascun livello per lo sviluppo di un applicavo compleo

o Servizi oer dallo srao di rasporo alle applicazioni

o Forma per lo scambio di da: il linguaggio XML e il linguaggio JSON

● I socke e la comunicazione con i proocolli TCP/UDP

o I socke e i proocolli per la comunicazione di ree

o Le pore di comunicazione e i socke

o Caraerische e dierenze ra i proocolli TCP/UDP

● I Web Service

o Che cos’è un Web Service
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o L’archieura SOA

o Il proocollo SOAP

o Il proocollo REST

PARTE LABORATORIALE

● Ripresa dei concet ondamenali del linguaggio Javascrip, in parcolare i meodi

principali per operare con gli array

● I meodi di jQuery per la manipolazione del DOM

● Tecnologie per la realizzazione di web-service

● La piaaorma XAMPP come web server locale

● La programmazione asincrona e sincrona: concet generali, le unzioni di callback

● AJAX: caraerische, l’oggeo JavaScrip XMLHpReques: meodi e proprieà

● Il ormao JSON per lo scambio di da ra clien e server. Gli ogget JSON in JavaScrip:

Json.parse() e Json.sringiy()

● I meodi AJAX in jQuery.

● Implemenazione di applicazioni web dinamiche con jQuery – AJAX e da JSON come ad

esempio una galleria d’immagini

● Il linguaggio XML, caraerische, creazione e validazione di un le .xml

● Scambio da in ormao XML ra server e clien in modalià asincrona con AJAX: sviluppo di

applicazioni web con da XML

● Node.js: generalià e caraerische. Insallazione e verica di unzionameno. Dierenze

ra

Node.js e linguaggi back-end classici: modello bloccane e non bloccane. Esecuzione di

codice JavaScrip in Node.js

● Realizzazione di un Web Server HTTP con Node.js. I meodi creaeServer -ServerReques –

ServerResponse.

● NPM: Node Package Manager.

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*: il livello medio raggiuno nelle

compeenze disciplinari è da considerarsi discreo con alcuni casi di livello buono o molo buono.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**: Per quano riguarda la pare eorica, nel

primo quadrimesre sono sae svole 2 prove di verica orale per preparare gli suden alla

pologia di colloquio previsa all’esame di Sao, dando sempre la possibilià agli alunni di
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sosenere prove per il recupero su base volonaria. Sono sae alresì svole prove di varie

pologie: discussione orale e parecipava durane le lezioni e quesi scrit.

Nel secondo quadrimesre si è preerio svolgere una prova scria ed un es riepilogavo su uo

il programma svolo.

Durane l’inero a.s. sono sae eeuae connuamene prove di verica ormava, araverso lo

sviluppo di proget in laboraorio, domande di incoraggiameno rivole alla classe, ripasso e

recupero in inere per colmare le lacune e chiarire i misconcet.

Per quano riguarda la pare praca sono sae svole almeno due prove di verica a quadrimesre

e sono sa periodicamene valua gli elabora prodot dagli suden, nonché l’esposizione

ecnica ragionaa del codice dove veniva chieso allo sudene di movare le scele ae dalla

progeazione allo sviluppo no ad arrivare agli aspet preamene ecnici.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel

PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF

36



Maeria: Sisemi e Re

Classe: 5 I a.s. 2024/2025

Docen: Alessandra Trambaiolli – Lorenzo Cuomo (Lab.)

Ore semanali: 4 (2 di eoria + 2 di laboraorio)

Libro di eso: "Inerneworking - Sisemi e Re 5° anno - JUVENILIA SCUOLA

Alri Maeriali didaci ulizza sia per la pare eorica che per il

laboraorio: Dispense redae dai docen.

Documenazione, arcoli e uorial liberamene disponibili in ree, anche in lingua inglese.

Si è ulizzao l’applicavo Google Classroom per l’assegnazione e la consegna delle eserciazioni e

per la condivisione dei maeriali didatci.

Prolo della classe: La classe si compone di 25 alunni.

La maggior pare degli suden si dimosra collaborava, parecipava e ineressaa agli argomen

propos.

TEORIA

● Il ranspor layer del TCP/IP

○ Le pore, le socke e i servizi

○ I proocolli TCP e UDP.

○ Handshaking TCP

● Il DHCP per IPv4 e il DNS

● L'applicaon layer del TCP/IP

○ SMTP, POP e IMAP: i proocolli per la posa eleronica

○ VoIP: la ecnologia per la voce

● Tecniche di criograa per l’Inerne Securiy

○ La criograa. Criograa simmerica e asimmerica.

○ Criograa a chiave asimmerica, auencià delle chiavi pubbliche. Mailvelope,

AgID.

○ Algorimi a chiave simmerica: DES, 3-DES.

● Sisemi di auencazione

LABORATORIO (principali sofware ulizza: Cisco Packe Tracer, Wireshark, VirualBox)

Primo quadrimesre

● Il roung gerarchico e dinamico. Imposazioni del proocollo OSPF. (Seembre-Oobre)
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● Il livello di rasporo. Caraerische di UDP e TCP. I socke, le well know por. Il comando ss

e ulizzo di nmap per la scansione delle connessioni di pc. I socke in Java. Caura e analisi

della rasmissione UDP, server e clien UDP in java. Caura ed analisi con Wireshark.

(Oobre-Novembre)

● Parecipazione al Linux Day online organizzao dal Ferrara Linux User Group. (Oobre)

● Il livello delle applicazioni. Sisemi server e servizi. Eserciazioni su DNS, DHCP e HTTP.

I servizi di posa eleronica, analisi dei proocolli ulizza. Eserciazione su packe racer per

congurazione servizi di posa clien/server. Congurazione servizi, esecuzione ed

analisi delle connessioni. Caraerische del servizio FTP, eserciazione su connessione

clien e server. Eserciazione sui servizi server: Syslog e NTP. (Novembre-Gennaio)

Secondo quadrimesre

● Virualizzazione e VPS (Virual Privae Server), insallazione Rocky Linux su VirualBox.

Servizi e applicazioni del server FTP del laboraorio. Connessione in FTP e SSH.

Congurazione server LAMP ull sack Rocky Linux 9.4: Apache web server, MySql DB, PHP,

PhpMyAdmin. (Febbraio-Marzo)

● VLAN: Virual Local Area Nework. Congurazione VLAN. Il proocollo VTP e l’Iner-VLAN

Roung (opzionale). Eserciazioni di congurazione. (Marzo-Aprile)

● Progeare sruure di ree: dal cablaggio ai servizi cloud. I modelli di Cloud Compung.

(Aprile)

● Inroduzione alle re VPN. Eserciazione su VPN Sie-o-Sie con IPsec. (Aprile-Maggio)

● Criograa simmerica e asimmerica, algorimi di hash, rma digiale. Cercaon

auoriy. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS con openssl. (Maggio)

● La sicurezza delle re. Firewall, Proxy, Access Conrol Lis (ACL) e DeMiliarized Zone (DMZ).

Eserciazione Firewall e DMZ. (Maggio)

● Wireless e remobili. Componen, opologia e sandard. L’auencazione nelle re

wireless. Congurazione rouer wireless. Congurazione server Radius (AAA).

(Maggio)

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*:

Il livello medio raggiuno in laboraorio è discreo con alcuni casi di livello buono, eccellene e

otmo.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**

Laboraorio: eserciazioni guidae, presenazioni e relazioni su atvià di laboraorio.
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Maeria: Gesone Progeto e organizzazione d’impresa

Classe: 5 I a.s. 2024/2025

Docen: Nica Vincenzi – Lorenzo Cuomo (Lab.)

Ore semanali: 3 (2 di eoria + 1 di laboraorio)

Libro di eso: "NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA" per

l'arcolazione Inormaca - HOEPLI

Alri Maeriali didaci ulizza sia per la pare eorica che per il

laboraorio: Dispense redae dai docen.

Documenazione, arcoli e uorial liberamene disponibili in ree, anche in lingua inglese.

Si è ulizzao l’applicavo Google Classroom per l’assegnazione e la consegna delle eserciazioni e

per la condivisione dei maeriali didatci.

Prolo della classe: La classe si compone di 25 alunni.

La maggior pare degli suden si dimosra collaborava, parecipava e ineressaa agli argomen

propos.

Non è saa svola una rilevazione dei prerequisi e delle compeenze pregresse poiché la maeria

viene inrodoa al quino anno del percorso di sudi.

Conenu svol:

PARTE TEORICA

Primo quadrimesre

● Inroduzione Gesone ed Organizzazione Aziendale.

● L'organizzazione come congurazione di impresa, Specializzazione Vercale

- Orizzonale.

● L'impresa e gli Sakeholder.

● Le aziende e i merca; l'azienda e le sue atvià; i cos aziendali

● Caena del valore, processi primari e processi di supporo.

● Le presazioni dei processi aziendali.

● Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gesone per

processi.

Secondo quadrimesre

● Il progeo e le sue asi.

● Principi e ecniche di projecmanagemen.

● L'organizzazione dei proget

● La programmazione e il conrollo dei cos e la gesone delle aree di
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rischio. Pianicazione e conrollo della qualià e gesone della

documenazione.

● WBS, GANT e PERT
● I proget Inormaci

● Il processo di produzione del sofware

● Preprogeo: Pianicazione del progeo

● La valuazione della qualià del sofware

PARTE LABORATORIALE

Primo quadrimesre

● Inroduzione alla nuova maeria per parole chiave: Ingegneria gesonale,

Organizzazione aziendale, Sisemi Inormavi, Ingegneria del sofware, Projec

Managemen.

● Il ruolo delle ecnologie inormache nella organizzazione dei processi.

● Calcolo del Break Even Poin con il oglio eleronico.

● I Sisemi Inormavi Aziendali e Isuzionali. I sisemi ERP. I sisemi gesonali Open Source.

Cenni sui Sisemi Inormavi Terrioriali.

● Elemen di ecnologie Inormache per le aziende, seori ecnologici per il business.

ERP: iDempiere Talk LinuxDay 2020. Classicazione delle PMI, rapporo ISTAT 2023.

● Inormazioni e audiovisivi su ART-ER e la presenza dell'Emilia-Romagna nella Silicon

Valley. ed in USA (hps://www.emiliaromagnainusa.i/).

● VIDEO: Sruura di ART ER (hps://www.ar-er.i/) e sua presenza in Silicon

Valley. (hps://www.youube.com/wach?v=uZKqkg9s6JA&=1s)

Visone del lm “Modern Times” di C. Chaplin

Secondo quadrimesre.

● Inroduzione al projecmanagemen. Ulizzo del sofware Projec Libre. Progeo

piura con Projeclibre; WBS, atvià, assegnazione risorse, repor di ne progeo.

Documeno di aperura progeo. Projec charer: sakeholder, deliverable, budge, milesones.

● Relazione sul percorso di sage del PCTO. Discussione dei pun da sviluppare alla luce

della circolare miniseriale sull'esame di sao.

● I proget inormaci. Ciclo di via del sofware. Modelli di sviluppo.

● Visione di “ADRIANO OLIVETTI E STEVE JOBS -- LA PASSIONE PER IL FUTURO” (Correva

l’anno) hps://www.youube.com/wach?v=h4Wze5ZVeY
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Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*: il livello medio raggiuno nelle

compeenze disciplinari è da considerarsi buono con alcuni casi molo buoni .

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**: Per quano riguarda la pare eorica, sia

nel primo che nel secondo quadrimesre sono sae svole una prova di verica orale per

preparare gli suden alla pologia di colloquio previsa all’esame di Sao, e una verica scria.

Eserciazioni e relazioni di laboraorio con valuazione e consegna su Classroom.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel

PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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Maeria:MATEMATICA

Docene: Gambini Anna

Ore setmanali: 3

Libro di eso: : “Maemaca.verde”, vol. 4A e 4B

Prolo della classe:

Ho seguio il gruppo classe per ut i 5 anni ad esclusione di pochi alunni che si sono

inseri in erza . Dal puno di visa degli apprendimen, la classe è disomogenea: un

gruppo risreo di alunni ha parecipao con ineresse e possiede conoscenze ed

abilià otme; un secondo gruppo di alunni ha svolo il proprio lavoro in modo

essenziale ; inne un ulmo gruppo , per carenze pregresse e/o dicolà nella

rielaborazione dei conenu, è risulao più ragile . Inizialmene è sao necessario

recuperare alcuni argomen non compresi compiuamene anche a seguio dell’

atvazione della DaD avvenua negli anni passa . Per alcuni si sono risconrae

dicolà nelle abilià di calcolo , aualmene solo in pare colmae. In considerazione

di ciò è sao necessario rallenare i rimi di lavoro ed insisere olre i empi sabili e

alora recuperare argomen svol in precedenza e spesso dimenca. Per queso ho

pensao anche di limiare la raazione dei conenu eviando dimosrazioni di

eoremi roppo complessi e svolgendo esercizi ripevi con numerose pause

didatche per la maggior pare dei casi e solo in cere occasioni ho svolo degli

approondimen. Il comporameno è sao correo.

Conenu svol con indicazione dei empi ulizza:

I QUADRIMESTRE

Ripasso e recupero argomen svol lo scorso anno: derivae ondamenali e regole di

derivazione. Inerpreazione geomerica di derivaa di una unzione in un puno

Ripasso delle denizioni di asino
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Sudio di unzioni razionali inere, razionali rae.

Viceversa : dal graco di una unzione saper dedurre le proprieà

ondamenali . INTEGRALI INDEFINITI

L’inegrale indenio e le sue proprieà: primiva di una unzione, denizione di inegrale

indenio, le proprieà dell’inegrale indenio. Gli inegrali indeni immedia:

l’inegrale di una poenza di x, l’inegrale di 1/x , l’inegrale della unzione

esponenziale, l’inegrale delle unzioni goniomeriche, l’inegrale delle unzioni la cui

primiva è una unzione composa. Regole di inegrazione: inegrazione per

sosuzione, inegrazione per par ( con dimosrazione)

Vari casi di inegrazione di unzioni razionali

rae INTEGRALI DEFINITI

Problema delle aree. L’inegrale denio e le sue proprieà. Il rapezoide.

L’inegrale denio di una unzione connua . Proprieà dell’inegrale denio. .

La ormula del calcolo dell’inegrale denio. Le applicazioni dell’inegrale

denio: calcolo delle aree di superci piane, area compresa ra una curva e

l’asse x.

Vari casi di inegrazione di unzioni rae

II QUADRIMESTRE

Area della supercie delimiaa da due unzioni. Volume di un solido di

roazione, volume del cono, volume della sera. ( dimosrazioni per rirovare le

ormule del volume del cono e della sera)

Formula di inegrazione per par con dimosrazione ed applicazioni

Teorema del valor medio con inerpreazione graca.
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Inegrale improprio nel caso di inegrazione su un inervallo illimiao.

N.B. Sin dalla classe quara sono sa svol numerosi esercizi in preparazione

all’INVALSI

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*

Le compeenze disciplinari programmae ad inizio anno scolasco sono sae

raggiune in modo dierenziao: le conoscenze acquisie risulano

complessivamene sucien; ragile per mol sia la padronanza di calcolo che

raggiungere l’obietvo dell’uso appropriao di una erminologia specica.

I livelli di acquisizione : per pochi otmi, per la maggior pare discre,

sucien per alcuni ed un risreo numero di alunni presena dicolà sia

operave che nell’assimilazione dei conenu della disciplina.

Tipologie e crieri di valuazione delle prove di verica**

Le veriche sono arcolae in veriche sommave,prove individuali scrie ed

orali ( almeno 3 a quadrimesre) principalmene araverso esercizi di po

radizionale.

Le orme ulizzae per la valuazione sono sae gli apprendimen dimosra

nelle veriche scrie ed orali,l’impegno , il senso di responsabilià ed i

progressi raggiun
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MATERIA: Religione Caolica

DOCENTE: Lorenza Masini

ORE SETTIMANALI: 1

LIBRO DI TESTO E/O ALTRO MATERIALE DI RIFERIMENTO

Manuale in uso: L. Solinas, Arcobaleni, Sei IRC.

Srumen inormaco – mulmediali, Lim.

Visione di lm e documenari: “La eoria del uo” e “Il cammino per Sanago”.

Dispense, oocopie, quodiani, arcoli di giornale.

Maeriali rat da Inerne e da Youube.

PROFILO DELLA CLASSE

Gli suden della classe che si avvalgono dell’insegnameno della religione caolica sono 18.

Gli suden si sono sempre dimosramolo coinvol, parecipi e corret.

Al ermine del percorso scolasco sono sa raggiun i seguen obietvi disciplinari:

- Conoscenza generale dei conenu degli argomen raa, delle loro implicazioni,

della loro arcolazione.

- Buona capacià di correlare ra loro le diverse emache raae in modo crico e

riessivo giungendo a speciche conclusioni personali nel più ampio rispeo del pensiero

di ut.

- Capacià di orienarsi nelle par aronae.

CONTENUTI SVOLTI CON INDICAZIONE DEI TEMPI

UTILIZZATI

1° Quadrimesre:

Analisi e approondimeno del ema “credere e/o ragionare?” per l’uomo con leure rae dal

libro di eso, dalla Genesi, da arcoli di giornali.

Chi è Dio per l’uomo?

Plaone e Arisoele: il pensiero sulla divinià nella Grecia pre-crisana.

S. Agosno, S. Tommaso e l’aermazione dell’esisenza di Dio araverso la losoa/eologia

crisana.

Visione del lm “La eoria del uo”.
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2° Quadrimesre

Il pensiero su Dio per l’uomo del Noveceno: Freud e Niezsche.

L’esisenza di Dio nella visione conemporanea dell’uomo: deismo, agnoscismo, aeismo,

relavismo, nichilismo.

Chi è l’uomo per l’uomo conemporaneo?

Analisi e approondimeno del ema “Il bene il male” in relazione a diverse emache auali.

Visione del lm “Il cammino per Sanago”

Riessione sul eso di B. Pascal “La scommessa su Dio”.

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO NELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

E’ ule soolineare che le linee di ondo che hanno guidao l’atvià sono sae la didatca aena

alle modalià di sviluppo del percorso di apprendimeno in relazione ai prerequisi, alle esigenze e

alle richiese emerse durane il percorso sesso, la valorizzazione sia della dimensione cogniva sia

dell’aspeo educavo legao alla sera socio-relazionale.

Nel complesso gli suden - seppur con sumaure dieren legae alle diverse modalià di

apprendimeno e di relazione - hanno raggiuno gli obietvi sopra espos a livelli

complessivamene buoni e, al ermine del percorso disciplinare, presenano un discreo bagaglio

di conoscenze e srumen operavi.

TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Premesso che la conoscenza è inesa come capacià da pare dell’allievo di rapporarsi al

programma e di presenarne i conenu, la valuazione ha enuo cono dell’impegno, della

parecipazione al dialogo educavo, degli approondimen personali, all’inerno del quadro di

rierimeno dei livelli di parenza di ciascuno sudene e dei progressi compiu.

Nella misurazione delle prove orali sono sa considera i seguen indicaori: aderenza alle

richiese, comprensione globale del signicao di un eso, possesso del lessico specico della

disciplina, conoscenza dei conenu, conoscenza di regole e principi.

La valuazione prevede re momen: il primo nalizzao a conoscere i prerequisi di base dei

singoli allievi; il secondo avene come scopo l’acquisizione di conoscenze, conenu, compeenze

raggiun nella prima pare dell’anno scolasco; il erzo rappresena un momeno di sinesi del

percorso eeuao e delle conoscenze e compeenze realmene raggiune.
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La pologia di valuazione adoaa è la seguene:

Insuciene = (5); Suciene = (6); Buono = (7); Disno = (8); Otmo = (9 - 10)

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli

conenu nel PTOF ** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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Maeria: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docene: Alessia Alessi

Libro di eso: Il corpo e i suoi linguaggi di Pier Luigi Del Nisa- June Parker- Andrea Tasselli.

G.D’Anna Ediore.

Alri Maeriali didaci ulizza per la pare eorica:

Documenazione, arcoli e uorial liberamene disponibili in ree, collegamen web, link video di

approondimen.

Si è ulizzao l’applicavo Google Classroom per l’assegnazione e la consegna delle eserciazioni e

per la condivisione di maeriali didatci.

Ore semanali: n. 2

Prolo della classe:

La classe è composa da 25 suden, di cui 5 emmine e 20 maschi. La classe risula

complessivamene molo compaa, con un livello eerogeneo dal puno di visa moorio e con

aeggiamen più che corret, posivi e collaboravi nella oalià del gruppo.

Conenu svol:

- Consolidameno delle abilià moorie di base ramie lavori a sazioni, in circuio, di

resisenza e di orza.

- Teoria, ecnica e didatca della Pallavolo: sudio del regolameno e di diesa. Eserciazioni

individuali sui ondamenali del servizio, bagher, palleggio, schiacciaa. Eserciazioni di

gruppo: adaameno dei ondamenali in siuazione di gioco- para. Riconoscimeno dei

principali ges arbirali.

- Teoria, ecnica e didatca del Rugby: eserciazioni di gruppo sui ondamenali in siuazione

di gioco- para.

- Teoria, ecnica e didatca del Flagooball : eserciazioni di gruppo: adaameno dei

ondamenali di gioco in siuazione di gioco- para.

- Cenni sorici sulle Olimpiadi e Paralimpiadi.

- La disparià di genere nello spor.

- Denizione di Allenameno sporvo: caraerische e beneci.
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Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*

Il livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari è da considerarsi molo buono.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**

Per la verica degli apprendimen sono sae svole prove di varie pologie: Tes scrit a domanda

chiusa, veriche ecnico-prache e, lavori di ricerca ed organizzazione di lavori/allenamen da

proporre alla classe con relava discussione orale sulla movazione delle proprie scele operae.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel

PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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Maeria: INFORMATICA e Laboraorio

Classe: 5 I a.s. 2024/2025

Docen: Alredo Furnò – Donaella Betni

Ore semanali: 6 (2 di eoria + 4 di laboraorio)

Libro di eso: Corso di Inormaca - Volume 3 di Fiorenzo Formichi e Giorgio

Meini Alri Maeriali didaci ulizza sia per la pare eorica che per il

laboraorio: Dispense redae dalle docen.

Documenazione, arcoli e uorial liberamene disponibili in ree, anche in lingua inglese.

Si è ulizzao l’applicavo Google Classroom per l’assegnazione e la consegna delle eserciazioni e
per la condivisione dei maeriali didatci.

Prolo della classe: Sia la docene di laboraorio che il docene di eoria hanno lavorao con la
classe da uo il riennio. La classe è da sempre apparsa suddivisa in più gruppi: un gruppo di
suden più parecipavi che hanno aronao le lezioni, sia di eoria che di laboraorio, ponendo
domande e arricchendo il dialogo sui emi propos con analisi anche personali.

Un secondo gruppo invece ha necessiao di connue solleciazioni per parecipare alle atvià
propose e per conenere i momen di disrazione. Alcuni suden hanno maniesao lacune e
dicolà nel porare a ermine lo sudio in modo suciene.

Fin dalla classe erza solo una pare degli alunni ha maniesao un atvo ineresse per le atvià
propose applicandosi in maniera cosane, divenando abbasanza abili nella produzione di
prodot sofware in vari ambi, sia da un puno di visa analico ed algorimico che nella
padronanza di linguaggio ecnico di seore e nell’ulizzo di applicavi sofware di vario po. La
presenza di ques suden nella classe è saa smolane per gli alri. Alri alunni invece hanno
sempre dimosrao un ineresse superciale, uno scarso lavoro domesco e empi di aenzione
limia raggiungendo un rendimeno scolasco suciene o al limie della sucienza.

Conenu svol:

PARTE TEORICA

Le basi di da

Generalià

● Denizioni e erminologia.

● Conceo di DBMS.

● Funzioni ed archieura del DBMS.
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Progetazione concetuale: modello E/R

● Conceo di enà, di aribuo (semplice, composo, mulplo) e di chiave primaria.

● Conceo di cardinalià.

● Conceo di vincolo

● Enà deboli

● Associazioni ISA.

● Conceo di vincolo.

● Le rappresenazioni grache ulizzae nel modello E/R.

● Eserciazioni

Progetazione logica: modello relazionale.

● Denizione di relazione

● Conceo di schema e di isanza.

● Relazioni 1-N e N-N

● Trasormazione di un diagramma E/R in uno schema relazionale.

● Operazioni dell’algebra relazionale.

● Normalizzazione di una relazione: denizione di prima, seconda e erza orma normale.

● Eserciazione di conversione

Algebra relazionale

● Operaori di ridenominazione, selezione e proiezione.

● Operaore join (join naurale, equi join)

● Join eserno (ull, righ, lef join).
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● Operaori unione, inersezione e dierenza.

Il linguaggio SQL

I ondamen del linguaggio

Le inerrogazioni (QL) e il linguaggio di manipolazione dei da (DML)

● Il cosruo SELECT per eeuare inerrogazioni.

● Le congiunzioni JOIN e gli operaori di aggregazione (operaori e clausole GROUP BY…

HAVING…).

● Query annidae

● Le operazioni di modica dei da nelle abelle (INSERT, DELETE, UPDATE).

Il linguaggio di denizione dei da (DDL)

● Creazione di abelle a parre da uno schema relazionale (CREATE/ALTER/DROP TABLE).

PARTE LABORATORIALE

Archietura clien-server: concet e caraerische della programmazione lao clien e lao server.

Tipologie dello sviluppaore web: ron-end, back-end e ull-sack developer: denizione dei
ruoli, i linguaggi di programmazione, le compeenze.

La gesone delle Form in HTML 5

concet generali, il ag FORM, gli aribu Acon, Mehod e Targe. Caraerische dei meodi GET e
POST. La query sring.

Elemen di <orm>: inpu, label, selec, exarea, buon, eldse, legend, daalis.

Inpu Types: buon, checkbox, color, dae, daeme-local, email, le, hidden, monh, number,
password, radio, range, rese, submi, ex, me, week.

Gli aribu di <inpu> per il conrollo e la gesone a livello clien dei da inseri: id, name, size,
maxlengh, required, placeholder, mulple, auoocus, min, max, sep, paern. Esempi complessi
dell’aribuo paern.

Ulizzare JavaScrip per eseguire conrolli di logicià prima dell’invio di da al server.
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Il linguaggio PHP

generalià, caraerische, l’evoluzione, la sinassi del linguaggio, i commen, le variabili, i pi di
da, gli operaori, le selezioni, i cicli, le unzioni.

Gesone, meodi ed aribu degli array numerici, muldimensionali ed associavi.

Le variabili superglobals: $GLOBALS; $_GET; $_POST; $_REQUEST; $_SERVER.

Usare le unzioni nave del linguaggio.

La mulpiaaorma XAMPP: descrizione, componen, insallazione. Uso di Apache hp server
come server web libero e del DBMS MariaDB/MySQL.

L’IDE NeBeans per lo sviluppo di applicazioni lao server con il linguaggio PHP.

Programmazione lao server con PHP

Il passaggio di da ra clien e server: inerazione ra HTML e Php.

Gesone lao server dei da provenien dai orm: elaborazione, creazione ed invio della pagina di
risposa al clien.

La ecnica del Pos Back.

Oracle MySQL

Caraerische generali.

Il DBMS phpMyAdmin (piaaorma XAMPP) per la gesone di daabase MySQL: creazione di
daabase e abelle, inserimeno e gesone dei da, creazione di chiavi eserne e di relazioni ra
abelle, operazioni di manipolazione ed inerrogazione.

Cancellazione, imporazione ed esporazione di daabase.

Inerazione linguaggio PHP e MySQL/MariaDB per la gesone di daabase disribui

L'esensione MySQLi come driver di daabase relazionale ulizzao nel linguaggio di scripng PHP
per ornire un'ineraccia con i daabase MySQL.

Connessione al daabase, operazioni di leura, scriura, aggiornameno e cancellazione di record.
La gesone degli errori.

Isruzioni: mysqli_connec - mysqli_connec_error - mysqli_query -mysqli_num_rows -
mysqli_ech_assoc - mysqli_close.
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Il signicao di record-se.

Implemenazione di una complessa gesone di base di da remoa: gesone di una biblioeca.

Livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari*:

Il livello medio raggiuno nelle compeenze disciplinari è da considerarsi buono con alcuni casi di
livello avanzao.

Tipologia e crieri di valuazione delle prove di verica**:

Per la pare eorica sono sae svole due veriche scrie e una prova orale per preparare gli
suden all’Esame di Sao che dovranno sosenere.

Nel corso dell’anno scolasco sono sa segui i crieri di verica e di valuazione in rierimeno
alle griglie del PTOF di Isuo. Olre alle conoscenze, compeenze ed abilià, hanno conribuio al
giudizio di valuazione anche impegno, parecipazione, ineresse, e sudio.

Per quano riguarda la pare praca sono sae svole due prove di verica a quadrimesre e sono
sa periodicamene valua gli elabora prodot dagli suden, nonché l’esposizione ecnica
ragionaa del codice dove veniva chieso allo sudene di movare le scele ae dalla
progeazione allo sviluppo no ad arrivare agli aspet preamene ecnici.

* Per conoscenze/compeenze/abilià/nuclei ondan si a rierimeno ai curricoli conenu nel
PTOF

** Si a rierimeno alle griglie del PTOF
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III. Scheda per Educazione Civica-Contrasto Violenza Genere (indicando

anche gli obiettivi specifici di apprendimento per ogni singola disciplina

coinvolta)

Docene reerene: Pro.ssa Mariagrazia Belmone

Maerie coinvole: Soria, Maemaca, Sisemi e Re, Inglese, Sc. Moorie.

Disciplina: Soria

Obievi specici di apprendimeno:

- Conoscere l’organizzazione cosuzionale ed amminisrava del nosro Paese per rispondere
ai propri doveri di ciadino ed eserciare con consapevolezza i propri dirit polici a livello
errioriale e nazionale.
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamen comuniari e inernazionali, nonché i loro compi
e unzioni essenziali..
- Rispeare e valorizzare il ruolo della donna.

Conenu:

EDUCAZIONE CIVICA:
Analisi e commeno dell'arcolo 3 della Cosuzione ialiana.
Soria e valori dell’Europa unia
Inconro con i volonari dell'AVIS e dell’ADMO.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE:
Correlazione ra parià di dirit e benessere sociale: le donne che si sono rese proagonise del
benessere sociale e della culura.
Emancipazione emminile e dirit della donna: evoluzione della legislazione ialiana a avore
dell'emancipazione emminile e per l'aermazione dei dirit delle donne.
Educare alle pari opporunià.
Parecipazione all’eveno “Il rumore dell’are conro la violenza: educare, creare, cambiare”.

Disciplina:Maemaca

Obievi specici di apprendimeno:

- Conoscere le dicolà inconrae dalle donne nel corso della soria per aermarsi e arsi
riconoscere come scienziae

Conenu:

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Visione del video Di Lise Meiner: La sica che ha perso la propria umanià
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Disciplina: Sisemi e Re

Obievi specici di apprendimeno:

- Promuovere l’educazione ambienale, lo sviluppo eco-sosenibile e solidale, la ciadinanza
digiale

Conenu: la sicurezza dei da in ree, meodi di criograa per lo scambio di email. I meodi di
auencazione e l’idenà digiale: Agid, SPID e CIE.

Disciplina: Inglese

Obievi specici di apprendimeno:

● conoscere a grandi linee i principali even della soria che hanno caraerizzao la
nascia del movimeno delle suragee

● conoscere ed ineragire in merio alle baaglie dei dirit civili e conoscerne i principali
aori

● acquisire consapevolezza sull’imporanza della ciadinanza atva operando conron ra
passao e presene e le diverse orme di proesa che hanno caraerizzao il secolo scorso
e oggi

● esprimere le proprie opinioni in modo appropriao in lingua inglese

Conenu:

The rise of he Suragetes and he Civil Righs Movemen: dieren forms of acvism

and he imporance of doing somehing.

Ascolo di pare del discorso di M.L. Ling I have a Dream e leura del brano sul libro di eso

Language for Life B2 “The American Civil Righs Movemen” con approondimeno sulla via e

l’imporanza della gura di

M.L. King nella loa non violena conro la segregazione negli USA. A seguire, è sao leo un

breve brano in lingua inglese sulla nascia e la diusione delle suragee come movimeno

polico e culurale: “Securing he Voe or Women” preso da Performer Culure & Lieraure 3 e

visione di un video su YouTube “How did WWI promoe women's righs?” per comprendere le

cause e gli eet dell’atvismo delle suragee sulla via delle donne. È seguia poi una

discussione parecipaa sulle diverse orme di proesa e sull’imporanza di maniesare per i

propri dirit e idee. Gli suden poi, suddivisi in gruppi, hanno preparao ed esposo in classe una

presenazione sull’analisi di video e eso di canzoni amose sull’atvismo.

Disciplina: Scienze moorie e sporve

Obievi specici di apprendimeno:

- Educare alla sicurezza sradale
- Sensibilizzazione sulla dierenza di genere nello spor e sull’inclusivià delle persone con disabilià

Conenu:

L’inconro di inormazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sradale è sao enuo dall’espero
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Vanni Scapoli già S. Commissario della Polizia Sradale per cono dell’Ucio VI - Ambio Terrioriale
di Ferrara, in collaborazione con l’Osservaorio per l’Educazione alla Sicurezza Sradale della
Regione Emilia Romagna, con Il parocinio della Provincia di Ferrara. Sono sa raa emi
sull’inuenza delle sosanze supeacen e dell’alcool alla guida, e sugli inciden causa da aori
disratvi, in parcolar modo dall’uso del cellulare durane la guida.
La sensibilizzazione alle dierenze di genere nello spor e all’inclusione di persone con disabilià si
è svola ramie discussione orale ed eserciazione praca araverso la praca di uno spor
paralimpico, il sitng volley.

Inerveno di esper eserni

Obievi specici di apprendimeno:

- Educare alla salue
- Educare alla legalià economica
- Sviluppare atudini e compeenze per quano riguarda le relazioni e l’aetvià

Conenu:

Inconri AVIS e ADMO.
Inconro con la Guardia di nanza.

Progeo AUSL : ‘Pensavo fosse amore’.
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IV. Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative

realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato

Documenazione prodoa dai singoli suden relava alla parecipazione ad atvià

exracurricolari promosse dall’Isuo, ad esperienze lavorave svole, a prache sporve, ad

atvià ormave di volonariao, a cercazioni conseguie, ecc...

V. Testi simulazioni prove d’esame

SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo ra una delle seguent propose.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Sibilla Aleramo, Son ano brava lungo il giorno, in Tue le poesie, Il Saggiaore, Milano, 2023.

Son ano brava lungo il giorno.

Comprendo, acceo, non piango.

Quasi imparo ad aver orgoglio quasi ossi un uomo.

Ma, al primo brivido di viola in cielo

ogni diurno sosegno dispare.

Tu mi sospiri lonano: «Sera, sera dolce e mia!».

Sembrami d’aver ra le dia la sanchezza di ua la erra.

Non son più che sguardo, sguardo sperduo, e vene.

Comprensione e analisi

Puoi rispondere puno per puno oppure cosruire un unico discorso che comprenda le

rispose a ue le domande propose.

1. Presena sinecamene il conenuo della poesia.

2. Nel componimeno poeco sono elencae le caraerische per le quali una donna
può essere consideraa ‘brava’: individuale e spiega il verso ‘Quasi imparo ad aver

orgoglio quasi fossi un uomo’.
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3. Illusra il movo per cui le emozioni della proagonisa cambiano all’arrivo della sera e

il signicao del verso ‘ogni diurno sosegno dispare’.

4. La poesia si conclude rivelando uno sao d’animo della proagonisa diverso da quello
dei primi versi: individua e spiega le espressioni che rivelano queso cambiameno.

Inerpreazione

Alla luce delle ue conoscenze e personali esperienze esprimi le ue considerazioni sulle

caraerische di una poeca “al emminile”, prendendo anche in considerazione l’evoluzione

dei emi ad essa pernen nello sviluppo sorico della leeraura ialiana.

PROPOSTA A2

Teso rao da: Primo Levi, Il Versicaore, in Sorie naurali, in Tut i raccon, Einaudi,
Torino, 2015,

pp. 18-37.

«SEGRETARIA (soovoce, di malavoglia) Vuole comprare quella macchina?

POETA (soovoce, piú calmo) Non mea su codeso broncio, signorina, e non si cacci in capo idee
sbagliae. (Suadene) Non si può resare indiero, lei lo capisce benissimo. Bisogna enere il
passo coi empi. Dispiace anche a me, glielo assicuro, ma a un cero puno bisogna pure
decidersi. Del reso, non abbia preoccupazioni: il lavoro per lei non mancherà mai. Ricorda, re
anni a, quando abbiamo comperao la aurarice? [...] Ebbene: come si rova oggi? Ne
porebbe are a meno? No, non è vero? È uno srumeno di lavoro come un alro, come il
eleono, come il ciclosle. Il aore umano è e sarà sempre indispensabile, nel nosro lavoro;
ma abbiamo dei concorren, e perciò dobbiamo pure adare alle macchine i compi più
ingra, più acosi. I compimeccanici, appuno… [...]

SEGRETARIA (esiane; via via piú commossa) Maesro… io … io lavoro con lei da quindici
anni… ecco, mi perdoni, ma … al suo poso non arei mai una cosa simile. Non lo dico
mica per me, sa: ma un poea, un arsa come lei… come può rassegnarsi a meersi in
casa una macchina… moderna nché vuole, ma sarà sempre una macchina… come porà
avere il suo guso, la sua sensibilià… Savamo così bene, noi due, lei a deare e io a
scrivere… e non solo a scrivere, a scrivere sono capaci ut: ma a curare i suoi lavori come
se ossero i miei, a meerli in pulio, a rioccare la puneggiaura, qualche concordanza,
(condenziale) anche qualche errorino di sinassi, sa? Può capiare a ut di disrarsi…

POETA Ah, non creda che io non la capisca. Anche da pare mia è una scela dolorosa, piena di
dubbi. Esise una gioia, nel nosro lavoro, una elicià proonda, diversa da ue le alre, la
elicià del creare, del rarre dal nulla, del vedersi nascere davan, a poco a poco, o d’un
rao, come per incano, qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo che non c’era prima… (Freddo
ad un rao) Prenda noa, signorina: «come per incano, qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo
che non c’era prima, punni»: è ua roba che può servire.

SEGRETARIA (molo commossa) È già ao, maesro. Lo accio sempre, anche quando lei non
me lo dice. (Piangendo) Lo conosco, il mio mesere. Vedremo se quell’alro, quel coso, saprà
are alreano! […] SIMPSON (alacre e gioviale; leggero acceno inglese) Eccomi: a empo di
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primao, no? Qui c’è il prevenvo, qui c’è l’opuscolo pubbliciario, e qui le isruzioni per l’uso e
la manuenzione. [...] (Pausa: ronzio crescene del Versicaore che si sa riscaldando). … Ecco,
si sa riscaldando. Fra pochi minu, quando si accende la lampadina spia, si porà cominciare.
Inano, se permee, le direi qualcosa sul unzionameno. Prima di uo, sia ben chiaro:
queso non è un poea. Se lei cerca un poea meccanico vero e proprio, dovrà aspeare
ancora qualche mese: è in ase di avanzaa progeazione presso la nosra casa madre, a For
Kiddiwanee, Oklahoma. Si chiamerà The Troubadour, «Il rovaore»: una macchina anasca,
un poea meccanico heavy- duy, capace di comporre in ue le lingue europee vive o more,
capace di poeare ininerroamene per mille carelle, da – 100° a +200° cengradi, in
qualunque clima, e perno so’acqua e nel vuoo spino. (Soovoce) È previso il suo impiego
nel progeo Apollo: sarà il primo a canare le soliudini lunari […].

POETA (legge borboando l’opuscolo) Volaggio e requenza… sì, siamo a poso.
Imposazione argomeno… disposivo di blocco… è uo chiaro. Lubricazione…
sosuzione del nasro… lunga inatvià… ue cose che poremo vedere dopo. Regisri…
ah ecco, queso è ineressane, è l’essenziale. Vede, signorina? sono quarana: qui c’è la
chiave delle sigle. EP, EL (elegiaco, immagino: sì, elegiaco, inat), SAT, MYT, JOC (cos’è
queso JOC? ah sí, jocular, giocoso), DID…

SEGRETARIA DID?

POETA Didascalico: molo imporane. PORN… (La segrearia sobbalza). «Messa in opera»:
non sembra, ma è di una semplicià esrema. Lo saprebbe usare un bambino. (Sempre piú

enusiasa) Guardi: basa imposare qui l’«isruzione»: sono quaro righe. La prima per
l’argomeno, la seconda per i regisri, la erza per la orma merica, la quara (che è
acolava) per la deerminazione emporale. Il reso lo a uo lui: è meraviglioso!»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere puno per puno oppure cosruire un unico discorso che comprenda le

rispose a ue le domande propose.

1. Sinezza il conenuo del brano.

2. Come sono caraerizza i re personaggi?

3. Come viene rappresenao il Versicaore? Ti sembra diverso o simile a un
moderno disposivo ecnologico?

4. Le ulme rasi del Poea sono signicave: per quale movo?

Inerpreazione

Proponi una ua inerpreazione complessiva del brano e riet sulle emache che
propone, approondendole con opporuni collegamen mediane ue leure e conoscenze
personali e operando una riessione sulla produzione della poesia e dell’are adaa a
srumen auomaci.
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Teso rao da: J.M.Keynes, Come uscire dalla crisi, Laerza, Bari, (I edizione 2004), edizione
ulizzaa 2024, pp.113 -116.

«[…] Sig. Presidene, arriva a queso puno, avree la sensazione che io vi crichi più di
quano non vi apprezzi. Ma in verià non è così. Voi connuae ad essere lo sasa la cui
visione generale e atudine ai compi di governo mi sono più congeniali rispeo a quelli di
ut gli alri governan nel mondo. Voi siee l’unico che si rende cono della necessià di un
proondo cambiameno di meodi e lo sa enando senza inolleranze, rannie e disruzioni.
Voi procedee a enoni, araverso enavi ed errori, e si avvere che siee, proprio come
dovrese essere, compleamene indipendene nel vosro inmo dai deagli di una parcolare
ecnica. Nel mio paese, come nel vosro, la vosra posizione rimane sraordinariamene
immune da criche su queso o quel deaglio. La nosra speranza e la nosra ede sono basae
su considerazioni più generali. Se mi dovese chiedere cosa suggerirei in ermini concre per
l’immediao uuro, io risponderei così. […] Nel campo della polica inerna, meo avan a
uo, per le ragioni addoe sopra, un largo volume di spesa da nanziare con debi soo gli
auspici del governo. È al di là delle mie compeenze scegliere i parcolari capioli di spesa. Ma
la preerenza dovrebbe essere daa a quelli che possono essere realizza rapidamene su larga
scala come, per esempio, la rimessa in ecienza delle arezzaure erroviarie. L’obietvo è
avviare il processo di ripresa. Gli sa Uni sono pron ad avanzare verso la prosperià se si
riesce a imprimere una spina vigorosa nei prossimi sei mesi. L’energia e l’enusiasmo che
lanciarono l’N.R.A.1 nei suoi primi giorni non porebbero essere pos al servizio di una
campagna nalizzaa ad accelerare spese cenrali scele oculaamene, nella misura in cui la
pressione delle circosanze lo consena? Lei può almeno senrsi sicuro che il Paese sarà
arricchio più da ali proget che dalla involonaria atvià di milioni di persone. Meo al
secondo poso il manenimeno di un credio abbondane e a buon mercao e in parcolare la
riduzione del saggio d’ineresse a lungo ermine. L’inversione di endenza in Gran Breagna è
largamene aribuibile alla riduzione del saggio d’ineresse a lungo ermine che u raggiuna
grazie al successo della conversione del debio di guerra. Ques’ulma u realizzaa araverso
la polica di mercao apero della Banca d’Inghilerra. Non vedrei alcuna ragione per non
ridurre il saggio d’ineresse sui oli governavi a lunga scadenza, porandolo al 2,5% o anche
meno, con avorevoli ripercussioni su uo il mercao obbligazionario, se solano il Sisema
della Riserva Federale2 sosuisse il suo auale paccheo di oli del Tesoro a breve ermine
con l’acquisare in cambio emissioni a lunga scadenza. Tale polica dovrebbe sorre i primi
eet in pochi mesi ed io gli anneo grande imporanza. Con ques adaamen o esensioni
della vosra auale polica, porei sperare con grande ducia in un esio posivo. […]

J.M.Keynes»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere puno per puno oppure cosruire un unico discorso che comprenda le

rispose a ue le domande propose.

1. Riassumi il brano proposo e individua la esi sosenua dall’auore.

61



2. Cosa inende Keynes con l’espressione “campagna nalizzaa ad accelerare

spese cenrali”?

3. L’auore propone come esempio posivo la polica economica adoaa in Gran
Breagna: ricosruisci i passaggi del ragionameno.

4. Individua quali obietvi inende raggiungere la polica economica suggeria da Keynes.

1 Naonal Recovery Adminisraon: il principale piano economico elaborao da Roosevel nella
prima ase della sua presidenza.
2 Sisema della Riserva Federale: organismo che negli Sa Uni svolge il ruolo di Banca Cenrale

Produzione

Il eso proposo è pare di una leera indirizzaa dall’economisa John Maynard Keynes (1883 –
1946) al presidene americano Roosevel pubblicaa sul «The New York Times» (31-12-1933)
durane la Grande Depressione degli anni Trena. Sulla base della esi sosenua dall’auore e
in base alle conoscenze da e acquisie durane il percorso di sudi, elabora un eso coerene
e coeso sulla crisi economica del 1929 e sul New Deal.

PROPOSTA B2

Teso rao da: Vio Mancuso, Non manchi mai la gioia. Breve inerario di liberazione,
Garzan, Milano, 2023, pp. 81-82.

«Il primo pensiero giuso è vivere per qualcosa più imporane di sé. Esso nasce quando, dal
guardare e concepire il mondo secondo una psicologia e una spiriualià immaure, analoghe
al primivo sisema asronomico olemaico, si passa a una psicologia e una spiriualià
evolue, analoghe al più ranao e più veriero sisema asronomico copernicano. Il primo
pensiero giuso sorge quando nella mene e nel cuore di un essere umano avviene il passaggio
dal geocenrismo all’eliocenrismo: quando dal are isnvamene di se sessi la sella si
comprende di essere in realà un pianea, e così, dal considerare uo sulla base del proprio
risreo ineresse, si passa a una dilaazione della mene e del cuore che a comprendere
l’esaa proporzione delle cose.

Uno apre gli occhi, inizia a guardare il mondo non più in unzione di sé con sguardo ricurvo e
uncinao, ma con sguardo dirio per quello che esso è, poi si mee a pensare e dice a se
sesso: la naura è più imporane di me, la culura è più imporane di me, la giuszia è più
imporane di me, ci sono mille cose più imporan di me. Chi sene quesa arazione della
verià e acconsene al suo richiamo esce dalla caverna dell’Io e perviene alla luce della realà:
il suo sguardo, come ho deo, si raddrizza, e dall’essere ricurvo a orma di uncino, espressione
della naura vorace e predaoria della sua precedene immaurià olemaica, inizia a essere
dirio, espressione della retudine copernicana che ora lo abia. Il che lo conduce a vivere in
modo da are di sé non un immauro e vorace complemeno di ermine, ma un mauro e
libero soggeo, responsabilmene legao a un codice di valori che lo rende degno di servire la
realà.»
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Comprensione e analisi

Puoi rispondere puno per puno oppure cosruire un unico discorso che comprenda le
rispose a ue le domande propose.

1. Riassumi il brano proposo, individuando la esi sosenua dall’auore.

2. Nel eso orna più vole il rierimeno meaorico al sisema asronomico olemaico e a
quello copernicano: spiega come esso viene applicao al ragionameno dell’auore.

3. Il cambiameno di prospetva dovrebbe spingere il leore a uscire ‘dalla caverna dell’Io’ e
a pervenire ‘alla luce della realà’. Chiarisci il signicao dell’immagine impiegaa, enendo
presene che essa rievoca il mio della caverna con cui il losoo greco Plaone ragurava
la condizione umana, prigioniera dell’apparenza e ignara della verià.

4. Chi abbraccia uno sguardo nuovo smee i panni di ‘immauro e vorace complemeno di

ermine’ per divenire ‘un mauro e libero soggeo’: chiarisci il signicao aribuio
dall’auore a ale meaora.

Produzione

Facendo rierimeno alle ue conoscenze, alle ue leure e alle ue esperienze, proponi una
ua riessione sulle considerazioni presen nel brano, elaborando un eso in cui esi e
argomenazioni siano organizzae in un discorso coerene e coeso.

PROPOSTA B3

Trao da: Gabriele Crescene, Il peso dell’inelligenza arciale sull’ambiene, 22 marzo 2024,
hbiepns:e/./www.inernazionale.i/nozie/gabriele-crescene/2024/03/22/inelligenza-
arciale-am

«Il boom dell’inelligenza arciale ha scaenao accese discussioni sulle sue possibili
conseguenze apocalitche, dalla scomparsa di milioni di pos di lavoro al rischio che le
macchine possano suggire al conrollo degli esseri umani e dominare il pianea, ma nora
relavamene poca aenzione è saa dedicaa a un aspeo molo più concreo e immediao:
il suo crescene impao ambienale.

I sofware come ChaGp richiedono cenri da esremamene poen, che consumano
enormi quanà di energia elerica. Secondo l’Agenzia inernazionale dell’energia i cenri da,
l’inelligenza arciale e le cripomonee sono responsabili del 2 per ceno del consumo
mondiale di elericià, un dao che porebbe raddoppiare enro il 2026 no a eguagliare il
consumo del Giappone.

Quesa crescia sa già meendo in crisi le re eleriche di alcuni paesi, come l’Irlanda, che
dopo aver cercao per anni di atrare i gigan del seore dell’inormaca, ha recenemene
deciso di limiare le auorizzazioni per nuovi cenri da.
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I server hanno anche bisogno di grandi quanà di acqua per il rareddameno. Il Financial
Times cia una sma secondo cui enro il 2027 la crescia dell’ia possa produrre un aumeno
del prelievo idrico compreso ra 4,2 e 6,6 miliardi di meri cubi all’anno, più o meno la meà di
quana ne consuma il Regno Unio.

Le aziende del seore anno noare che l’inelligenza arciale può avere un ruolo
ondamenale nella loa alla crisi climaca e ambienale: le sue applicazioni possono essere
usare per aumenare l’ecienza delle indusrie, dei raspor e degli edici, riducendo il
consumo di energia e di risorse, e la produzione di riu. Secondo le loro sme, quindi, la
crescia del suo impao ambienale neo è desnaa a rallenare per poi inverrsi.

Ma alcuni esper inervisa da Undarke1 sono scetci e ciano il paradosso di Jevons,
secondo cui rendere più eciene l’uso di una risorsa può aumenare il suo consumo invece di
ridurlo. Man mano che i servizi dell’inelligenza arciale divenano più accessibili, il loro uso
porebbe aumenare almene ano da cancellare qualunque eeo posivo.

A complicare la valuazione è anche la scarsa rasparenza delle aziende, che rende dicile
quancare l’impao dei loro servizi e la validià delle loro iniziave per aumenarne la
sosenibilià. Le cose porebbero preso cambiare.

L’ Ai ac2 approvao a ebbraio dall’Unione europea obbligherà le aziende a rierire in modo
deagliao il loro consumo di energia e risorse a parre dal 2025, e il Paro democraco
sauniense ha da poco presenao una proposa di legge simile.»

Comprensione e analisi

Puoi rispondere puno per puno oppure cosruire un unico discorso che comprenda le
rispose a ue le domande propose.

1. Riassumi il conenuo del brano e individuane gli snodi argomenavi.
2. Quali eet posivi porebbe evenualmene avrebbe l’Ai sull’ambiene?

3. Come si presena e come si cerca di risolvere la quesone della “rasparenza” da
pare delle aziende del seore AI?

4. Cosa si inende con l’espressione ‘paradosso di Jevons’?

Produzione

Sulla base delle ue conoscenze e delle ue esperienze personali elabora un eso nel quale
sviluppi il uo ragionameno sul “boom” dell’inelligenza arciale e del suo impao
sull’ambiene, olre che sulla socieà e sulle abiudini dei singoli e dei gruppi. Argomena in
modo ale che gli snodi del uo ragionameno siano organizza in un eso coerene e coeso.

1 Undarke: rivisa di divulgazione scienca digiale.

2 Ai ac: nuovo Regolameno europeo sull’Inelligenza Arciale.
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

Teso rao da: Bruno Betelheim, Un geniore quasi perfeo, Felrinelli, Milano, 2009, pp.
77-83.

«Il rendimeno scolasco, un ema sul quale spesso geniori e gli sono in conio, può
servire a illusrare uleriormene come il ao di vedere le cose da due prospetve diverse
possa acilmene divenare di osacolo al rapporo ra geniori e gli in quano una sessa idea
o esperienza può assumere signica compleamene diversi per ciascuno di essi. Di solio il
geniore che si preoccupa per i progressi scolasci del glio è mosso dall’apprensione circa il
suo uuro; ma per un bambino uuro vuol dire domani o, al massimo, di lì a qualche giorno.
Per lui ra l’oggi e il giorno in cui nirà gli sudi, per non parlare di quando sarà adulo, c’è di
mezzo un’eernià, un lasso di empo indenibile e inimmaginabile. (Del reso, anche mol
adul rovano dicile proiearsi in un uuro disane una quindicina d’anni). Appuno perché
il bambino è incapace di abbracciare il uuro, il presene immediaamene assume
imporanza assolua. Perciò l’insoddisazione del geniore, in quano esise nel presene e
viene avvera nel presene, è la cosa che cona, menre la causa di quella insoddisazione, la
preoccupazione per il “uuro”, non ha per il bambino alcun senso.

Dicendo queso non si vuole assoluamene negare quano sia imporane per la buona
riuscia scolasca dei bambini e dei ragazzi la vicinanza e l’ineressameno dei loro geniori.
Ma deve raarsi di un ineressameno che riguarda quello che succede a scuola giorno per
giorno, perché queso è l’orizzone enro il quale vive e concepisce la sua via il bambino. Per
la maggior pare dei bambini una relazione posiva con i geniori e con il loro aeggiameno
verso la culura è l’ingrediene ondamenale di una buona riuscia scolasca. Il bambino
desidera nauralmene avere accesso alle cose che gli ama geniori considerano imporan,
vuole saperne di più sulle cose che a essi sanno ano a cuore. E vuole anche compiacerli,
oenere la loro approvazione (nonché quella dell’insegnane e di alri adul imporan per
lui), ma ora, subio. E applicarsi allo sudio sembrerebbe un modo relavamene acile per
oenere ue quese cose.

Il bambino che va bene a scuola riceve mole ricompense: i suoi geniori sono conen di lui,
l’insegnane lo loda, gli dà buoni vo. Perciò se un bambino che possiede le abilià necessarie
per riuscire bene a scuola invece va male, devono esisere dei movi che spiegano il suo
allimeno, dei movi che, per quel bambino, devono evidenemene essere più pressan del
desiderio di oenere ue quelle gracazioni. Per poer comprendere ali movi dobbiamo
scoprire da quale prospetva il allimeno scolasco può apparire più desiderabile del
successo. Solo la convinzione apriorisca dei geniori che non possa esisere una simile
prospetva impedisce loro di capire come mai il glio abbia scelo il allimeno invece del
successo. Se solo si sorzassero di vedere le cose da un’angolaura che renda inelligibile la
scela del glio, allora il suo modo di ragionare apparirebbe anche a loro comprensibile e del
uo logico; e, quel che più cona, il conio si risolverebbe ed essi saprebbero come indurre
il bambino a modicare la sua scela in modo che si conormi maggiormene alla loro.»

Facendo rierimeno alle osservazioni ricavae dalla ua personale esperienza, analizza la esi,
sosenua dallo psicopaologo Bruno Beelheim (1903-1990), secondo cui il rapporo ra
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geniori e gli ha un ruolo decisivo nel deerminarne il rendimeno scolasco di ques ulmi.
Scegli i rierimen che  sembrano più congeniali allo sviluppo del uo discorso che va
argomenao in maniera coerene e coesa.

PROPOSTA C2

Teso rao da Paola Calve, «Amicizia», in Nuovo dizionario aetvo della lingua ialiana,
Fandango, Roma, 2019, pp. 24-25.

«Quando penso al uuro, quando immagino la mia vecchiaia, quando guardo i miei gli, ormai
adolescen, mi viene in mene la parola “amicizia”. Avrei scelo “amore”, no a poco empo
a. L’ho scarao, anche se all’apparenza, ha più ascino e misero. Oh, non perché ho il cuore
roppo inrano, ma se devo scegliere – e mi hanno chieso di scegliere – una parola, puno
sull’amicizia. Nella cosiddea socieà liquida e precaria nella quale viviamo, amicizia è solidià.
Immagino che, se more non ci separa, l’amicizia è, resa, è l’unica parola che posso associare,
per assonanza emova e non oneca, all’eernià, alla consolazione, alla enerezza, al epore,
che non è calore o amma, ma piccolo caldo, cosane caldo, abbraccio che non scivola via.
Meno emeraria della passione, l’amicizia non è seconda scela, non è saldo, avanzo. È piera,
erra, approdo sicuro. Non ha sesso, è universale, aenua il dolore più di ogni alro
senmeno. È il senmeno del uuro. La cerezza, che scongge la precarieà. Nella liberà.
Non è una parolona, nemmeno una parolina. È la parola.»

Elabora un eso coerene e coeso esprimendo il uo puno di visa in merio alle
considerazioni dell’aurice sul ema dell’amicizia. Argomena il uo puno di visa in
rierimeno alle ue conoscenze arsco-leerarie, alle ue leure, alle ue esperienze
scolasche ed exrascolasche, alla ua sensibilià.

Puoi arcolare il uo elaborao in paragra opporunamene ola e presenarlo con un
olo complessivo che ne esprima sinecamene il conenuo

Duraa massima della prova: 6 ore.

È conseno l’uso del dizionario ialiano e del dizionario bilingue (ialiano-lingua del paese di
provenienza) per i candida di madrelingua non ialiana.

Non è conseno lasciare l’Isuo prima che siano rascorse 3 ore dalla consegna delle racce.

VI. Griglie di valutazione

66



Italiano- prima prova scritta. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Tipologia A

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

Voci degli indicatori Descrizione

Punti

previs

ti

Punti

Asse-

gnati

1 • Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

10 punti

- testo senza idee, con pianificazione e organizzazione assenti

- testo pianificato e organizzato in modo confuso

- testo sviluppato in modo schematico ma sostanzialmente organico

- testo organizzato in modo corretto e coerente

- testo organico e pienamente articolato

1-3

4-5

6

7-8

9-10

• Coesione e coerenza testuale.

10 punti

- testo completamente confuso e incoerente

- testo frammentario e contraddittorio in più parti

- testo con incongruenze di lieve entità

- testo complessivamente coeso e coerente

- testo del tutto coeso e coerente

1-3

4-5

6

7-8

9-10

2 • Ricchezza e padronanza lessicale.

6 punti

- uso di un lessico povero, elementare e scorretto

- uso del lessico confuso e in parte errato

- uso di lessico semplice ma complessivamente adeguato

- uso di un lessico corretto e adeguato alla tipologia testuale

- uso di un lessico preciso, ricco e articolato

1-2

3

4

5

6

• Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della

punteggiatura

14 punti

- Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura completamente

scorretti

- scorretti in buona parte del testo

- complessivamente accettabili

- globalmente corretti, con alcune imprecisioni

- del tutto corretti in ogni aspetto

1-4

5-7

8

9-11

12-14

3 • Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali.

14 punti

- conoscenze e riferimenti assenti o del tutto scorretti

- conoscenze imprecise e riferimenti culturali sporadici

- conoscenze e riferimenti semplici ma corretti

- conoscenze corrette con alcuni riferimenti adeguati

- conoscenze e riferimenti ampi e approfonditi

1-4

5-7

8

9-11

12-14

• Giudizi critici e valutazioni

personali.

6 punti

- assenti

- non pertinenti

- semplici ma appropriati

- corretti e pertinenti, seppur non sempre motivati

- profondi, articolati e argomentati

1-2

3

4

5

6

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna

(ad esempio, indicazioni di massima circa

la lunghezza del testo – se presenti – o

indicazioni circa la forma parafrasata o

sintetica della rielaborazione).

- assente

- minimo

- accettabile

- quasi completo

- completo

1-2

3-5

6

7-8

9-10

• Capacità di comprendere il testo nel suo

senso complessivo e nei suoi snodi

tematici e stilistici.

• Puntualità nell'analisi lessicale,

sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)

- (Capacità e puntualità) entrambe assenti

- presenti in minima parte

-complessivamente corrette con alcune lacune

- corrette con leggere imperfezioni

-corrette e precise

1-4

5-8

9

10-12

13-15

• Interpretazione corretta e articolata del

testo.

- assente e/o scorretta

- parziale e a volte scorretta

- globalmente corretta seppur non articolata

- corretta e articolata in modo lineare e semplice

- del tutto corretta e ampiamente articolata

1-4

5-8

9

10-12

13-15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento all’intero se si raggiunge o si supera lo 0,5).

Prima parte (1-60 punti) Seconda parte (1-40 punti) Totale in 100esimi Totale in 20esimi

Candidato: ________________________ Classe: ______________________



Italiano- prima prova scritta. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Tipologia B

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

Voci degli indicatori Descrizione

Punti

previs

ti

Punti

Asse-

gnati

1 • Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

10 punti

- testo senza idee, con pianificazione e organizzazione assenti

- testo pianificato e organizzato in modo confuso

- testo sviluppato in modo schematico ma sostanzialmente organico

- testo organizzato in modo corretto e coerente

- testo organico e pienamente articolato

1-3

4-5

6

7-8

9-10

• Coesione e coerenza testuale.

10 punti

- testo completamente confuso e incoerente

- testo frammentario e contraddittorio in più parti

- testo con incongruenze di lieve entità

- testo complessivamente coeso e coerente

- testo del tutto coeso e coerente

1-3

4-5

6

7-8

9-10

2 • Ricchezza e padronanza lessicale.

6 punti

- uso di un lessico povero, elementare e scorretto

- uso del lessico confuso e in parte errato

- uso di lessico semplice ma complessivamente adeguato

- uso di un lessico corretto e adeguato alla tipologia testuale

- uso di un lessico preciso, ricco e articolato

1-2

3

4

5

6

• Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della

punteggiatura

14 punti

- Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura completamente

scorretti

- scorretti in buona parte del testo

- complessivamente accettabili

- globalmente corretti, con alcune imprecisioni

- del tutto corretti in ogni aspetto

1-4

5-7

8

9-11

12-14

3 • Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali.

14 punti

- conoscenze e riferimenti assenti o del tutto scorretti

- conoscenze imprecise e riferimenti culturali sporadici

- conoscenze e riferimenti semplici ma corretti

- conoscenze corrette con alcuni riferimenti adeguati

- conoscenze e riferimenti ampi e approfonditi

1-4

5-7

8

9-11

12-14

• Giudizi critici e valutazioni

personali.

6 punti

- assenti

- non pertinenti

- semplici ma appropriati

- corretti e pertinenti, seppur non sempre motivati

- profondi, articolati e argomentati

1-2

3

4

5

6

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt

• Individuazione corretta di tesi e

argomentazioni presenti nel testo

proposto.

10 punti

- assente e/o scorretta

- parziale

- complessivamente corretta

- corretta e precisa

- esauriente e puntuale

1-2

3-5

6

7-8

9-10

• Capacità di sostenere con coerenza un

percorso ragionativo adoperando

connettivi pertinenti.

15 punti

- assente o e/o gravemente insufficiente

- insufficiente

- sufficiente

- discreta o buona

- ottima o eccellente

1-4

5-8

9

10-12

13-15

• Correttezza e congruenza dei riferimenti

culturali utilizzati per sostenere

l'argomentazione.

15 punti

- assenti

- riferimenti minimi e non sempre congruenti

- riferimenti corretti e congruenti seppur semplici

- riferimenti quasi sempre corretti e congruenti

- riferimenti corretti, congruenti e articolati

1-4

5-8

9

10-12

13-15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento all’intero se si raggiunge o si supera lo 0,5).

Prima parte (1-60 punti) Seconda parte (1-40 punti) Totale in 100esimi Totale in 20esimi

Candidato: ________________________ Classe: ______________________



Italiano- prima prova scritta. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Tipologia C

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

Voci degli indicatori Descrizione

Punti

previs

ti

Punti

Asse-

gnati

1 • Ideazione, pianificazione e

organizzazione del testo.

10 punti

- testo senza idee, con pianificazione e organizzazione assenti

- testo pianificato e organizzato in modo confuso

- testo sviluppato in modo schematico ma sostanzialmente organico

- testo organizzato in modo corretto e coerente

- testo organico e pienamente articolato

1-3

4-5

6

7-8

9-10

• Coesione e coerenza testuale.

10 punti

- testo completamente confuso e incoerente

- testo frammentario e contraddittorio in più parti

- testo con incongruenze di lieve entità

- testo complessivamente coeso e coerente

- testo del tutto coeso e coerente

1-3

4-5

6

7-8

9-10

2 • Ricchezza e padronanza lessicale.

6 punti

- uso di un lessico povero, elementare e scorretto

- uso del lessico confuso e in parte errato

- uso di lessico semplice ma complessivamente adeguato

- uso di un lessico corretto e adeguato alla tipologia testuale

- uso di un lessico preciso, ricco e articolato

1-2

3

4

5

6

• Correttezza grammaticale

(ortografia, morfologia, sintassi);

uso corretto ed efficace della

punteggiatura

14 punti

- Ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura completamente

scorretti

- scorretti in buona parte del testo

- complessivamente accettabili

- globalmente corretti, con alcune imprecisioni

- del tutto corretti in ogni aspetto

1-4

5-7

8

9-11

12-14

3 • Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti

culturali.

14 punti

- conoscenze e riferimenti assenti o del tutto scorretti

- conoscenze imprecise e riferimenti culturali sporadici

- conoscenze e riferimenti semplici ma corretti

- conoscenze corrette con alcuni riferimenti adeguati

- conoscenze e riferimenti ampi e approfonditi

1-4

5-7

8

9-11

12-14

• Giudizi critici e valutazioni

personali.

6 punti

- assenti

- non pertinenti

- semplici ma appropriati

- corretti e pertinenti, seppur non sempre motivati

- profondi, articolati e argomentati

1-2

3

4

5

6

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e

coerenza nella formulazione del titolo e

dell'eventuale paragrafazione.

- assenti e/o gravemente insufficienti

- insufficienti

- sufficienti

- discrete o buone

- ottime o eccellenti

1-2

3-5

6

7-8

9-10

• Sviluppo ordinato e lineare

dell’esposizione.

- esposizione del tutto confusa e incoerente

- esposizione spesso disordinata

- esposizione complessivamente ordinata anche se strutturata

in modo semplice

- esposizione ordinata e lineare

- esposizione organizzata, scorrevole e articolata

1-4

5-8

9

10-12

13-15

• Correttezza e articolazione delle

conoscenze e dei riferimenti culturali

- conoscenze e riferimenti assenti

- conoscenze e riferimenti minimi

- conoscenze e riferimenti corretti anche se semplici

- conoscenze e riferimenti corretti e discretamente articolati

- conoscenze e riferimenti corretti, ampi e articolati

1-4

5-8

9

10-12

13-15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento all’intero se si raggiunge o si supera lo 0,5).

Prima parte (1-60 punti) Seconda parte (1-40 punti) Totale in 100esimi Totale in 20esimi

Candidato: ________________________ Classe: __________________________



ESAME DI STATO a.s.

Candidato _____________________________________________________ Classe

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A (per allievi con DSA)

(valutazione in 100esimi e in 20esimi)

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A Punti

Rispetto dei vincoli posti

nella consegna:

lunghezza, forma

parafrasata o sintetica

della rielaborazione

Consegne e vincoli scarsamente rispettati

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati

Consegne e vincoli pienamente rispettati

1-2

3-4

5-6

Capacità di

comprendere

il testo

Comprensione quasi del tutto errata o parziale

Comprensione parziale con qualche imprecisione

Comprensione globale corretta ma non approfondita

Comprensione approfondita e completa

1-2

3-6

7-8

9-12

Analisi lessicale,

sintattica, stilistica ed

eventualmente retorica

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni

Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni

Analisi completa, coerente e precisa

1-3

4-7

8-10

Interpretazione del testo

Interpretazione quasi del tutto errata

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette

Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

1-3

4-5

6-7

8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA Punti

Capacità di ideare e

organizzare un testo

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

1-6

7-9

10-15

16-20

Coesione e coerenza

testuale

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-3

4-9

10-15

16-20

Ampiezza delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali.

Espressione di giudizi

critici

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni;

giudizi critici non presenti

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di

giudizi critici

1-5

6-9

10-15

16-20

Punteggio

in 100esimi
8-11 12-14 15-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 /100

/20Punteggio

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



ESAME DI STATO a.s.

Candidato _____________________________________________________ Classe

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B (per allievi con DSA)

(valutazione in 100esimi e in 20esimi)

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B Punti

Capacità di individuare

tesi e argomentazioni

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita

1-4

5-9

10-11

12-16

Organizzazione del

ragionamento e uso dei

connettivi

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi

Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati

Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi

Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi

diversificati e appropriati

1-2

3-6

7-10

11-12

Utilizzo di riferimenti

culturali congruenti a

sostegno della tesi

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti

Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti

Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

1-3

4-5

6-7

8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA Punti

Capacità di ideare e

organizzare un testo

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

1-6

7-9

10-15

16-20

Coesione e coerenza

testuale

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-3

4-9

10-15

16-20

Ampiezza delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali.

Espressione di giudizi

critici

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni;

giudizi critici non presenti

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di

giudizi critici

1-5

6-9

10-15

16-20

Punteggio

in 100esimi
8-11 12-14 15-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 /100

/20Punteggio

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



ESAME DI STATO a.s.

Candidato _____________________________________________________ Classe

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C (per allievi con DSA)

(valutazione in 100esimi e in 20esimi)

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C Punti

Pertinenza rispetto alla

traccia, coerenza nella

formulazione del titolo e

dell’eventuale

paragrafazione

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese

Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti

1-4

5-8

9-10

11-16

Capacità espositive

Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati

Esposizione complessivamente chiara e lineare

Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

1-2

3-6

7-9

10-12

Correttezza e

articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti

Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di conoscenze

personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

1-2

3-5

6-7

8-12

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA Punti

Capacità di ideare e

organizzare un testo

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

1-6

7-9

10-15

16-20

Coesione e coerenza

testuale

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-3

4-9

10-15

16-20

Ampiezza delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali.

Espressione di giudizi

critici

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni;

giudizi critici non presenti

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di

giudizi critici

1-5

6-9

10-15

16-20

Punteggio

in 100esimi
8-11 12-14 15-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 /100

/20Punteggio

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


