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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 
 
1.1 Breve descrizione del contesto 

 
La composizione del tessuto produttivo locale evidenzia una forte componente agricola 
rispetto alla media del Paese. Il commercio è, dopo l’agricoltura, il settore numericamente 
più consistente. Anche l’industria costituisce un altro settore di grande rilievo. 
Analogamente anche la presenza artigiana è fortemente caratterizzante, rivestendo 
maggiore importanza rispetto a quanto si osserva nelle regioni centrali e in Italia. Le 
imprese evidenziano una presenza di medie aziende (10/49 addetti) e ditte individuali, 
mentre la struttura per età mostra una nettissima presenza di imprese con almeno 10 anni 
di vita.  
L’ente locale fornisce adeguate risorse a favore della scuola e assicura la buona 
manutenzione e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico. Un protocollo di intesa con il 
Comune di San Severino Marche facilita la collaborazione per iniziative culturali e sportive. 
La donazione Colcerasa permette inoltre agli studenti con residenza a San Severino 
Marche di usufruire di una borsa di studio.  
Sul territorio operano varie aziende e le Università di Camerino e Macerata, con le quali la 
scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione.  
A seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016 la scuola ha usufruito di donazioni e 
finanziamenti da parte di enti, associazioni e istituzioni scolastiche, finalizzati all'acquisto di 
materiale didattico. L'attuale sede provvisoria, allocata presso un edificio scolastico - di 
certificata agibilità – ha permesso finora uno svolgimento sufficiente di tutte le attività 
scolastiche, pur penalizzando la conduzione di alcune attività laboratoriali. Dal mese di 
Gennaio, essendo finalmente terminati i lavori di ricostruzione del Modulo B, la scuola ha 
potuto usufruire dei nuovi laboratori di Meccanica e Chimica, nonché di nuove attrezzature 
e di aule più capienti e ben organizzate per le due specializzazioni. La ricostruzione del 
nuovo edificio e della palestra, invece per vari motivi, non legati solo all’emergenza 
sanitaria, va ancora a rilento. 
 
 

1.2 Presentazione Istituto 

 
Il nostro Istituto, in quanto scuola pubblica statale, nella condivisione degli intenti, si 
propone come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
Valorizzando i diversi stili di apprendimento degli studenti, prevenendo la disaffezione allo 
studio ed il conseguente abbandono, tenendo ben ferma l’esigenza di garantire a ciascuno 
la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini 
consapevoli, attivi e responsabili, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
l’Istituto opera per promuovere negli studenti la capacità di una vita responsabile in uno 
spirito di comprensione e collaborazione, pace, tolleranza, eguaglianza, imparzialità, 
integrazione, trasparenza e solidarietà. La Scuola, pertanto, interagendo con la più ampia 
comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa 
sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità 
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 
dell'identità, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il 
raggiungimento di obiettivi culturali, adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed 
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all'inserimento nella vita attiva. Favorisce, inoltre, ogni tipo di attività culturale capace di 
elaborare criticamente i valori della tradizione e gli apporti arricchiti dall'esperienza. La 
scuola persegue il fine di far acquisire agli studenti le competenze necessarie per il mondo 
del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione ed applicazione delle 
innovazioni, che la scienza e la tecnica continuamente producono. La vita della comunità 
scolastica è fondata sulla libertà di espressione, sulla legalità e sul rispetto reciproco di 
tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età, senza barriere ideologiche, 
sociali e culturali e senza nessuna discriminazione di sesso, di razza, di opinioni politiche, 
di religione, di etnia e di condizioni psico-fisiche o socioeconomiche.  
La scuola che, già nel corso della prima fase dell’emergenza sanitaria, aveva messo in 
campo la DAD  e distribuito  computer in comodato d’uso a tutti gli studenti che ne 
avessero bisogno, ha, nel corrente anno, redatto protocolli e regolamenti per una didattica 
integrativa che potesse fronteggiare i problemi aperti dal livello emergenziale persistente. 
Seguendo tutte le indicazioni ministeriali e i protocolli sanitari necessari, l’Istituto ha 
portato avanti in questo difficile anno scolastico una didattica integrata in presenza e a 
distanza, cercando di tenere sempre presenti le necessità degli studenti e delle famiglie in 
un’ottica di servizio e collaborazione, mantenendo nel miglior modo possibile relazioni 
stabili tra docenti e studenti, per sostenere questi ultimi nella difficile situazione 
pandemica. Gli studenti sono stati regolarmente valutati nel loro percorso scolastico 
tramite tutte le modalità utilizzabili e sono stati guidati all’apprendimento e all’affinamento 
delle competenze necessarie. 
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2. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN MECCANICA –  
ARTICOLAZIONE MECCATRONICA 

 
- Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali. 

È in grado di: 
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;  
- intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai 

quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elaborare cicli 
di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale; 

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e 
alla relativa organizzazione del lavoro. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, articolazione 
Meccatronica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  

• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  

• organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto.  

• documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

• progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi.  

• gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza. Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, 
nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, 
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 
 

 



Pagina 6 di 34 
 

3. DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
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4. COMPOSIZIONE  CONSIGLIO DI  CLASSE 

 
Componenti del Consiglio di Classe a.s. 2020 - 2021 

 

DISCIPLINA DOCENTI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
 

Prof. RONCONI Luciano 

LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 
 

Prof.ssa  CIPOLLETTA 
Daniela 

STORIA 
 

Prof.ssa  CIPOLLETTA 
Daniela 

LINGUA INGLESE 
 

Prof.ssa  PIGNATARO 
Roberta 

MATEMATICA 
 

Prof. LEONESI Stefano 

DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 
 

Prof.  FIORINI Daniele 
Prof.  CIAMPICHETTI Mauro 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

Prof.   JANATA Angelo Luigi 
Prof.  CIAMPICHETTI Mauro 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Prof.  TOBALDI  Fabrizio 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
 

Prof.  PAPA Luca 
Prof.  CIAMPICHETTI Mauro 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof.  CAMPETTI Marco                       

SOSTEGNO 
 
 

Prof.  SPARAPASSI Carlo 
Prof.ssa BOLOGNINI Cosetta 

COORDINAMENTO  EDUCAZIONE  CIVICA 
 

Prof.ssa PETRACCI Maria 
Luisa 

 
 

VARIAZIONI INSEGNANTI  (normale assegnazione delle cattedre)  

 
Discipline Curricolo Anni corso Classi 

  III IV V 

Italiano III  IV  V Cipolletta D. Cipolletta D. Cipolletta D. 

Storia III  IV  V Cipolletta D. Cipolletta D. Cipolletta D. 

Inglese III  IV  V Pignataro R. Pignataro R. Pignataro R. 

Matematica III  IV  V Leonesi S. Leonesi S. Leonesi S. 

Meccanica Applicata e macchine a 
fluido 

III  IV  V 
Janata A. L. 
Cicconi Fr.. 

Tobaldi F. 
Cicconi Fr. 

Tobaldi F. 

Tecnologia meccanica 
III  IV  V  

Tobaldi F. 
Cicconi Fr. 

Rosciani L. 
Ciampichetti M. 

Papa L. 
Ciampichetti M. 

Sistemi e Automazione 
III  IV  V 

Janata A. L. 
Cicconi Fr. 

Papa L. 
Ciampichetti M. 

Janata A. L. 
Ciampichetti M. 

Organizzazione Industriale e Disegno 
III  IV  V 

Santoni E. 
Cicconi Fr. 

Fiorini D. 
Ciampichetti M. 

Fiorini D. 
Ciampichetti M. 

Scienze Motorie III  IV  V Poleti L. Campetti M. Campetti M. 

Religione III  IV  V Alaia A. Ronconi L. Ronconi L. 

Sostegno 
III  IV  V 

Sparapassi C. 
Bolognini C. 

Giorgi B. 

Sparapassi C. 
Bolognini C. 

Giorgi B. 

Sparapassi C. 
Bolognini C. 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe ha iniziato il terzo anno con 19 studenti, di questi 2 non sono stati ammessi alla 

classe quarta e 1 si è trasferito in un’altra classe all’inizio del quarto anno.  

Pertanto il gruppo classe è oggi composto da 16 studenti, 13 ragazzi e 3 ragazze, uno dei 

quali ha una certificazione con PEI differenziato ed è seguito da due insegnanti di 

sostegno, e due sono alunni BES per cui è stato compilato il PDP. La documentazione 

relativa a tali alunni è da considerare parte integrante del presente documento, ma viene 

fascicolata a parte per la Commissione.  

Negli ultimi tre anni, si è avuta una discreta salvaguardia della continuità didattica in molte 

discipline, ma gli eventi sismici verificatisi nei nostri territori, la perdita dell’edificio 

scolastico e i notevoli ritardi nel ripristino di strutture idonee alle attività di laboratorio, 

quindi le notevoli difficoltà legate alla pandemia e alla necessità di lavorare a distanza 

hanno penalizzato sia lo svolgimento dei programmi, riguardando una loro riduzione, 

soprattutto nel quarto anno, sia le esercitazioni pratiche e laboratoriali che ne costituiscono 

una parte importante. 

Nel corso del triennio, per quanto riguarda i ritmi di apprendimento ed i processi di 

maturazione, si è registrato un andamento piuttosto lento e irregolare da parte di un nutrito 

gruppo di alunni, omologando la classe verso livelli bassi di attenzione, partecipazione e 

apprendimento. 

Un piccolo gruppo ha raggiunto una buona consapevolezza dei concetti appresi, 

dimostrando capacità di sintesi e di collegamento tra diversi argomenti e discipline; un 

buon numero di elementi invece non sempre riesce ad elaborare in maniera autonoma 

quanto appreso ed evidenzia carenze nelle connessioni di interdisciplinarità; inoltre fatica 

a raggiungere sufficienti conoscenze in tutte le discipline, anche per un impegno non 

costante. In generale, nel corso degli anni, molti di loro hanno avuto bisogno di 

sollecitazioni ed incoraggiamenti in alcuni momenti dell’attività didattica. 

Il fatto poi di non aver potuto svolgere, nel corso degli ultimi due anni scolastici, attività 

integrative, uscite didattiche, laboratori e addirittura gli stage legati all’attività di PCTO, 

(svolti in un numero minore di ore in questo quinto anno) ha sicuramente penalizzato gli 

studenti dal punto di vista motivazionale. 
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FLUSSI DEGLI STUDENTI NELLA CLASSE 

 
 
 
 
 

CLASSE ISCRITTI STESSA 
CLASSE 

ISCRITTI DA 
ALTRA CLASSE 

AMMESSI 
 

AMMESSI DOPO 
SOSPENSIONE 

NON 
AMMESSI O 

RITIRATI 

TERZA   19 - 11 6 2 

QUARTA 17 - 9 
Ammessi secondo O.M. 
11/2020 (PAI) 

7 

1 

QUINTA 16 -  -  

 
 
 
 

PROMOSSI IN QUINTA CON MEDIA VOTI 

 
 

MATERIA 
Promossi dal quarto al quinto con voti 

Ammessi 
secondo O.M. 
11/2020 (PAI) 

6 7 8 9-10 

Italiano - 8 4 3 1 

Storia - 6 5 4 1 

Inglese - 8 4 2 2 

Matematica 7 6 2 1 - 

Meccanica 1 6 4 4 - 

Sistemi e Automazione - 6 7 2 1 

Organizzazione e Disegno - 8 6 2 - 

Tecnologia Meccanica 2 4 3 4 2 

Educazione fisica - 1 2 4 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 10 di 34 
 

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE e ALTRE ATTIVITÀ 

 

Vista l’impossibilità, nel corso degli ultimi due anni scolastici, di effettuare visite aziendali, 
viaggi d’istruzione, attività in ambienti esterni alla scuola, si è cercato di arricchire 
comunque l’offerta formativa per gli studenti attraverso webinar su varie tematiche, sia 
nell’ambito dell’educazione civica / educazione alla salute che in quello dell’orientamento. 
Si è anche cercato di coinvolgere gli studenti in contest, olimpiadi e concorsi legati a 
discipline specifiche. 
Attività svolte e da svolgere: 

24/10/2020          Scuola impresa “ANGELS FOR A DAY” 

04/02/2021           ORIENTA GIOVANI incontro con Confindustria 

20/02/2021           UNICAM 

10/03/2021           FONDAZIONE ANIA EDUCAZIONE STRADALE 

17/03/2021          UNIVAX DAY 

24/03/2021          SICUREZZA IN MARE E SUL NUOTO PER SALVAMENTO 

30/04/2021         SOFT SKILLS, COMPETENZA, SPECIALIZZAZIONE  

                            a cura del dott. Vivaldi 

06/05/2021          Ditta Loccioni ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

19/05/2021          “Centro di gravità permanente”: progetti, sogni e disegni.  

                             Incontro online in collaborazione con Confindustria Marche 

27/05/2021           Incontro online con le Associazioni di Volontariato 

 

CLIL: attività e modalità di svolgimento 

 

Vista l’assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 
metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica e in particolare del 
Consiglio di Classe, il docente di lingua straniera ha comunque affrontato temi delle varie 
discipline tecniche come i motori ed il loro funzionamento, automazione e CAD-CAM, 
sicurezza sul lavoro etc. 
 

PROVE INVALSI 

 

Le prove INVALSI si sono svolte nei giorni dal 27 al 31 Marzo 2021, secondo il seguente 
calendario: 
Sabato 27/03/2021   Italiano 

Martedì 30/03/2021  Inglese (Reading e Listening) 

Mercoledì 31/03/2021  Matematica 

Tutti gli studenti erano presenti. 
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7. OBIETTIVI TRASVERSALI PROGRAMMATI 

Obiettivi educativi 
Socializzazione x 
Rispetto per se stessi e per gli altri x 
Rispetto del regolamento scolastico x 
Partecipazione attiva e responsabile all’attività scolastica x 
Rispetto della puntualità x 
Rispetto della disciplina x 
Rispetto della precisione x 
Saper riconoscere situazioni di rischio per sé e per gli altri x 
Saper accrescere la propria personalità ed individualità x 
Saper adempiere gli impegni assunti x 
Aver acquisito l’uso del “Lei” nei confronti delle persone adulte x 

 
Obiettivi didattici 
Potenziare il lessico x 
Comprendere un testo  
Riconoscere termini e concetti chiave  
Prendere appunti in modo chiaro e corretto  
Studiare in modo autonomo x 
Schematizzare problemi e situazioni  x 
Lavorare individualmente ed in gruppo x 
Possedere un metodo di studio personale e proficuo x 
Fare collegamenti interdisciplinari x 
Usare correttamente manuali scolastici x 
Acquisizione di linguaggi specifici x 
Possedere con sicurezza le principali tematiche culturali e tecnico-scientifiche x 
Sapersi orientare di fronte a nuove situazioni problematiche e proporne le soluzioni x 
Saper rielaborare le conoscenze con un apporto personale x 
Saper esporre con proprietà, correttezza e coerenza logica sia negli elaborati scritti che 
nelle comunicazioni orali 

x 

Possedere propensione alle innovazioni ed all’apprendimento continuo x 
Saper formulare giudizi e valutazioni  x 
Saper applicare le conoscenze acquisite x 
 
Obiettivi socio-affettivi 
Sapersi confrontare costruttivamente x 
Acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie difficoltà x 
Riconoscere le principali cause di successo e di insuccesso x 
Intervenire in modo pertinente x 
Saper motivare le proprie opinioni  x 
Manifestare disponibilità e curiosità per le problematiche affrontate dalla classe x 
 
Strategie 
Dedicare maggior attenzione agli alunni più carenti x 
Interventi individualizzati e di sostegno x 
Controllo dei compiti x 
Stimolo alla lettura x 
Controllo continuo del comportamento corretto a scuola  
Stimolo ad un’esposizione corretta sia nel contenuto che nella forma x 
Predisposizione dei percorsi didattici di preparazione all’esame di stato x 
Proficuo contatto con le famiglie x 
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CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Obiettivi educativi 

 

 NON 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO 

Rispetto del regolamento scolastico  x  

Partecipazione attiva e responsabile all’attività 
scolastica 

 x  

Rispetto della puntualità  x  

Rispetto della precisione  x  

Rispetto della disciplina  x  

Saper lavorare individualmente ed in gruppo  x  

Saper riconoscere situazioni di rischio per sé e 
per gli altri 

  x 

Saper accrescere la propria personalità ed 
individualità 

  x 

Saper adempiere gli impegni assunti  x  

 
 

Obiettivi didattici 
 

 NON 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO 

Potenziare il lessico  x  

Studiare in modo autonomo  x  

Schematizzare problemi e situazioni   x 

Lavorare individualmente ed in gruppo  x  

Possedere un metodo di studio personale e 
proficuo 

 x  

Fare collegamenti interdisciplinari  x  

Usare correttamente manuali scolastici   x 

Acquisizione  di linguaggi specifici   x 

Sapersi orientare di fronte a nuove situazioni 
problematiche e proporne le soluzioni 

 x  

Saper rielaborare le conoscenze con un apporto 
personale 

 x  

Saper esporre con proprietà, correttezza e 
coerenza logica sia negli elaborati scritti che nelle 
comunicazioni orali 

 x  

Possedere propensione alle innovazioni ed 
all’apprendimento continuo 

 x  

Saper formulare giudizi e valutazioni  x  

Saper applicare le conoscenze acquisite  x  

Possedere con sicurezza le principali tematiche  
culturali e tecnico scientifiche 

 x  

 
 

Obiettivi socio-affettivi 

 NON 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

RAGGIUNTO 

Sapersi confrontare costruttivamente  x  

Acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e 
delle proprie difficoltà 

 x  
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Riconoscere le principali cause di successo e di 
insuccesso 

  x 

Intervenire in modo pertinente   x 

Saper motivare le proprie opinioni  x  

Manifestare disponibilità e curiosità per le 
problematiche affrontate dalla classe 

 x  

 
 
Inoltre, alla luce della possibilità si operare in DDI, all’inizio di questo anno scolastico si sono poste 
le seguenti modalità, strumenti di lavoro e tipologie di verifica. 
 

 

Modalità: 
- Attivazione di ambienti di apprendimento accoglienti, creativi, stimolanti, inclusivi. 
- Lezione a distanza sincrona/asincrona in modalità digitale. 
- Discussione guidata in modalità classe virtuale. 
- Indicazioni su materiali di studio attraverso il registro elettronico o le classi virtuali. 
- Elaborazione di mappe concettuali e documenti vari per l’aiuto allo studio, fruibili su classi virtuali 

e/o piattaforme digitali. 
Strumenti: 

- Predisposizione di classi virtuali con piattaforma Classroom 
- Utilizzo della piattaforma “Nuvola” per segnalazione del lavoro in svolgimento.  
- Organizzazione di videolezioni con Google Meet 
- Condivisione di materiali di approfondimento anche attraverso il canale “Youtube”, Google Drive. 
- Predisposizione di calendari condivisi in Google Calendar con i docenti della classe per una più 

razionale distribuzione degli impegni degli studenti.  

Verifiche: 

- Verifica a risposta chiusa. 
- Verifica a risposta aperta. 
- Intervento propositivo nelle discussioni guidate online. 
- Interrogazione a distanza in video. 
- Presentazione di lavori di ricerca in power point durante i collegamenti in meet. 

Criteri di valutazione: 

- Partecipazione, frequenza e puntualità  alle attività proposte. 
- Grado di accuratezza e competenza nello svolgimento delle consegne. 
- Puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti assegnati. 
- Interazione responsabile con il docente. 
- Collaborazione responsabile con il gruppo classe. 
- Supporto ai docenti nelle modalità della didattica a distanza  
- Riconsegna e cura degli strumenti eventualmente forniti in comodato d’uso gratuito dalla scuola 
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8. PROGRAMMI SVOLTI 

 
 

MATERIA:  ITALIANO  
Docente: Prof.ssa Daniela Cipolletta 
 

Finalità 

Lo studente dovrà padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 
a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

Obiettivi di Competenza  
(dalle linee guida nazionali degli Istituti Tecnici) 

LINGUA 

CONOSCENZA 

 degli aspetti formali dei testi letterari per procedere ad una storicizzazione degli stessi  

 della struttura e degli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di testi letterari e non letterari 

 di un testo letterario e non letterario nella sua struttura complessiva 
 

ABILITÀ 

 saper leggere diversi tipi di testo, analizzarli e interpretarli, differenziando la tecnica di lettura in relazione 
agli scopi 

 comprendere, analizzare ed interpretare i testi letterari e non letterari 

 contestualizzare il fatto letterario nel suo tempo sul piano della forma 

 arricchire la propria abilità espressiva  

 esporre oralmente in modo chiaro ed organico un contenuto organizzato 

 esprimersi in modo ortograficamente e grammaticalmente corretto 

 esporre in forma scritta, adeguando lo stile alle diverse situazioni comunicative e al genere di testo che si 
produce, rispettando la corrispondenza tra proposta e svolgimento 

 saper redigere relazioni, argomentazioni, sintesi, parafrasi, commenti, recensioni e saggi in modo 
organico e pertinente 

 saper strutturare enunciati di tipo espositivo, informativo e argomentativo  in modo logicamente 
sequenziale, corretto a livello lessicale e sintattico e adeguato alle diverse situazioni comunicative 

 saper svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un 
argomento culturale appositamente preparato. 

 

LETTERATURA 

CONOSCENZA 

 del processo di formazione, sviluppo e degli esiti di una corrente di pensiero 

 dei modelli culturali e delle poetiche di una data epoca letteraria  

 degli elementi principali di un determinato fenomeno storico-letterario 

 delle opere di alcuni autori e dei rapporti che le legano alla loro epoca 

 delle fasi evolutive nella poetica di un autore 
 

ABILITÀ 

 saper cogliere il rapporto tra la produzione letteraria ed il contesto storico-culturale in cui si situa  

 contestualizzare il fatto letterario nel suo tempo sul piano del contenuto 

 comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella formazione di una personalità letteraria 

 saper compiere una riflessione su problematiche attuali e personali attraverso la lettura e l'interpretazione 
di testi letterari 

 saper formulare un giudizio motivato in base al gusto personale o all’interpretazione storico-critica 

 saper formulare  giudizi motivati e coerenti su un testo letto o ascoltato e darne un’interpretazione 



Pagina 15 di 34 
 

Articolazione degli obiettivi di competenza in abilità e conoscenze 
 

Titolo Argomento 
 

Conoscenze  
 

Abilità  

 
 

LA NARRATIVA 
DELLA CRISI    

 
 
 
 
 

 Il romanzo realista e naturalista e 
la sua crisi.  

 La situazione italiana, il Verismo e 
Verga. Lettura di  “Rosso Malpelo”, 
“Libertà”, brani dai “Malavoglia”. 

 Il romanzo decadente : estetismo e 
superomismo. 

 Il grande romanzo del Novecento 
cenni alla produzione europea. 
Svevo e Pirandello. Lettura di brani 
esemplificativi. 

 Il romanzo italiano contemporaneo 
dal Neorealismo alla Neo-
avanguardia. 

 comprendere, analizzare ed 
interpretare i testi letterari  
 

 saper cogliere il rapporto tra la 
produzione letteraria ed il contesto 
storico-culturale in cui si situa  

 
 contestualizzare il fatto letterario nel 

suo tempo sul piano del contenuto e 
della forma. 

 

 
 

 
 

LA LIRICA DEL 
NOVECENTO 

 
 

 Il Decadentismo e il Simbolismo. 
Pascoli lettura di Lavandare, 
Novembre, L’assiuolo, X Agosto, 
La mia sera. 

  D’Annunzio lettura di La sera 
fiesolana, La pioggia nel pineto, 
Stabat nuda aestas. 

 La cultura del primo Novecento: i 
movimenti letterari, le avanguardie 
storiche. 

 La cultura tra le due guerre : le 
riviste. 

 Lettura di autori futuristi, 
crepuscolari, vociani. Gozzano 
passi da “La signorina Felicita”. 

 Ungaretti lettura di I fiumi, Veglia, 
Fratelli, Sono una creatura, San 
Martino del Carso, Soldati, Mattina,  
In memoria, Porto sepolto, 
“Nessuno mamma …”, Non gridate 
più. 

 Montale lettura di I limoni, Non 
chiederci la parola, Forse un 
mattino,  Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere, 
La casa dei doganieri, Non 
recidere forbice quel volto, gli 
Xenia 

 Quasimodo lettura di Ed è subito 
sera, Alle fronde dei salici, Uomo 
del mio tempo. 

 Saba lettura di A mia moglie, Città 
vecchia, La capra, Ritratto della 
mia bambina, Mio padre è stato per 
me, Ulisse. 

 

 comprendere, analizzare ed 
interpretare i testi letterari  
 

 saper cogliere il rapporto tra la 
produzione letteraria ed il contesto 
storico-culturale in cui si situa  

 
 

 contestualizzare il fatto letterario nel 
suo tempo sul piano del contenuto e 
della forma. 

 

 
 

IL TEATRO 

 Dalla tragedia romantica al 
dramma borghese. 

 Il teatro pirandelliano, il 
metateatro. Lettura brani da 
“Sei personaggi in cerca 
d’autore”. 

 saper cogliere il rapporto tra la 
produzione letteraria ed il contesto 
storico-culturale in cui si situa 

 contestualizzare il fatto letterario nel 
suo tempo sul piano del contenuto e 
della forma. 
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PIRANDELLO 

 Vita, formazione poetica, 
produzione artistica  

  novelle, romanzi, saggi, opere 
teatrali.  

 Lettura di “La carriola” e “Il treno 
ha fischiato”. 
 

 comprendere l’intreccio di fattori 
individuali e sociali nella 
formazione di una personalità 
letteraria 

 saper cogliere il rapporto tra la 
produzione letteraria ed il contesto 
storico-culturale in cui si situa  

Obiettivi minimi  
 

LINGUA 

CONOSCENZA 

 della struttura generale delle diverse tipologie di testi letterari 

 delle tecniche essenziali di analisi di un testo letterario sia in prosa che in versi 
ABILITÀ 

 saper applicare tecniche e strategie di lettura per scopi e in contesti diversi 

 saper applicare le fondamentali strutture della lingua nella produzione scritta e orale 

 saper ideare, strutturare e produrre testi di varia tipologia, utilizzando con sufficiente correttezza regole 
morfo-sintattiche e di struttura testuale, nonché un lessico accettabilmente corretto 

 saper utilizzare semplici metodi di analisi del testo letterario sia in prosa che in versi 

 saper riconoscere e usare un linguaggio specifico  

 saper operare una sintesi di quanto appreso 

 saper arricchire il discorso con qualche considerazione personale 
 

LETTERATURA 

CONOSCENZA 

 delle linee essenziali della storia letteraria del periodo trattato con alcuni opportuni riferimenti alle opere 
dei principali autori italiani e stranieri 

 delle opere principali degli autori più importanti della letteratura italiana 
ABILITÀ 

 Contestualizzare in modo essenziale il fatto letterario nel suo tempo sia sul piano della forma che del 
contenuto 

 saper formulare giudizi motivati su un testo letto o ascoltato  

 saper formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti 

Criteri di valutazione  
(prove scritte -  orali – pratiche) 

 

Si adotta la griglia di valutazione prevista dagli esami di Stato, lasciando elasticità sia nell'individuazione 

degli indicatori che dei pesi a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire. 

Abilità misurate 

(indicatori) 

 

 

PESI 

 

CONOSCENZA ABILITÀ 

Punt. Max 

 

VOTO/10 

P.G. PERC. VOTOMAX 

10 

VOTO SUFF. 

6 

0 = prestazione assolutamente nulla    3 = prestazione sufficiente 
1 = prestazione gravemente insufficiente   4= prestazione discreta/buona 
2 = prestazione insufficiente     5 = prestazione ottima 
I punteggi vengono assegnati secondo la scala pentenaria qui riportata e quindi moltiplicati per i pesi così da 
ottenere un punteggio grezzo. Attraverso le apposite tabelle si passa dal punteggio grezzo alla percentuale e 
quindi al voto in decimi. 
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ALLEGATO AL PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO A.S. 2020 / 21 
 

TESTI DEGLI AUTORI CITATI IN PROGRAMMA LETTI E COMMENTATI DURANTE L’ANNO 

 

 VERGA:  (dal testo in adozione) 

o Novella   ROSSO MALPELO     

o Novella    LA ROBA      

o Pagine dal romanzo I MALAVOGLIA (il naufragio della Provvidenza, addio di ‘Noni)   

 D’ANNUNZIO: (dal testo in adozione) 

o Pagine da IL PIACERE (il ritratto di Andrea Sperelli)    

o Pagine da IL NOTTURNO (l’orbo veggente)              

o POESIE: la sera fiesolana, la pioggia nel pineto, Stabat nuda aestas 

 PASCOLI: (dal testo in adozione) 

o Pagine da IL FANCIULLINO        

o POESIE: La mia sera, Il gelsomino notturno, Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, 

Novembre.         

 SVEVO: (dal testo in adozione) 

o Pagine da LA COSCIENZA DI ZENO (la prefazione e il preambolo, la morte del padre, la 

conclusione del romanzo)                   

 PIRANDELLO: (dal testo in adozione) 

o Pagine dal saggio L’UMORISMO  (il sentimento del contrario)     

o Pagine da IL FU MATTIA PASCAL (maledetto fu Copernico!)     

o Novella IL TRENO HA FISCHIATO                     

o Brani dai SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE        

 GOZZANO: (in documenti google) 

o Passi da LA SIGNORINA FELICITA           

 UNGARETTI: 

o POESIE: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, 

Natale,  Non gridate più.               (dal testo in adozione) 

            In memoria, Porto sepolto, “Nessuno mamma …”,  (in documenti google) 

 SABA: 

o POESIE: La capra, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, Mio padre è stato per me 

l’assassino.                                                     (dal testo in adozione) 

A mia moglie, Goal, Ulisse.                                                   (in documenti google) 

 QUASIMODO 

o POESIE:  Ed è subito sera, Uomo del mio tempo.              (dal testo in adozione)  

Alle fronde dei salici.                  (in documenti google) 

 MONTALE 

o POESIE: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,Spesso il male di vivere, 

Forse un mattino, Cigola la carrucola nel pozzo, Non recidere forbice quel volto,  Ho sceso 

dandoti il braccio.                                                        (dal testo in adozione)  

La casa dei doganieri, alcuni Xenia.     (in documenti google) 
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MATERIA:  STORIA  
Docente: Prof.ssa Daniela Cipolletta 
 

Finalità 

Lo studente dovrà conseguire, alla fine del quinquennio, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: agire in base a  un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni  economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale//globale. 
 

Obiettivi di Competenza  
(dalle linee guida nazionali degli Istituti Tecnici) 

STORIA 

CONOSCENZA 
- degli avvenimenti essenziali, dei principali protagonisti, delle linee salienti del periodo storico 

esaminato 
- delle cause e conseguenze di un fatto storico 
- di un fenomeno storico nel suo divenire 
- delle principali problematiche politiche, economiche e sociali del periodo storico esaminato 
- di concetti e terminologia specifica 
- di categorie e metodi della ricerca storica, degli strumenti della ricerca e della divulgazione storica 

ABILITÀ 
- comprendere e interpretare i rapporti tra politica, economia e società 
- esporre in modo organico e con lessico appropriato gli avvenimenti più significativi e le problematiche 

storiche oggetto di indagine 
- collegare, raffrontare e distinguere eventi e situazioni, processi analoghi, idee e teorie 
- individuare le fonti d’informazione, utilizzare atlanti, cronologie, strumenti del lavoro storiografico 
- desumere informazioni storiche da determinati documenti proposti 
- rielaborare  in  forma personale  quanto  acquisito 
- esprimere  giudizi  motivati partendo da presupposti esplicitati e sostenerli con opportune 

argomentazioni 
- formulare valutazioni critiche 
- argomentare e problematizzare riguardo ad aspetti e problemi della contemporaneità 

 

STORIA SETTORIALE 

CONOSCENZA 
- dello sviluppo del processo industriale e della tecnologia nel percorso storico 

- di innovazioni scientifiche e tecnologiche, del territorio come fonte storica, di aspetti della storia locale 
come configurazioni della storia generale. 

ABILITÀ 
- riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifico-tecnologica e contesti ambientali, socio-economici e 

politici 
 

Articolazione degli obiettivi di competenza in abilità e conoscenze 
 

Titolo Argomento 
 

Conoscenze  
 

Abilità  

 

L’EUROPA E IL 
MONDO NEL 

PRIMO 
NOVECENTO 

 Il primo Novecento  
 

 L’Italia di Giolitti  
 

 La Prima guerra mondiale 

 comprendere e interpretare i rapporti tra 
politica, economia e società; 

 

 riconoscere le relazioni tra evoluzione 
scientifico- tecnologica e contesti 
ambientali, socio-economici e politici 
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TOTALITARISMI E 
DEMOCRAZIE IN 

CONFLITTO  
 

 Il comunismo in Unione 
Sovietica  

 Il fascismo in Italia  

 Il nazismo in Germania  

 La crisi delle democrazie e 
delle relazioni internazionali 

 La Seconda guerra mondiale 

 comprendere e interpretare i rapporti tra 
politica, economia e società; 
 

 interpretare un fenomeno storico nel suo 
divenire 

 
 riconoscere le diverse forme di Stato 

nella loro evoluzione diacronica 

IL MONDO DIVISO 
DELLA GUERRA 

FREDDA E IL 
MONDO 

GLOBALIZZATO 

 La guerra fredda  

 Gli anni Sessanta e 
Settanta: l’epoca della 
“distensione” 

 L’Italia dalla Costituzione al 
“miracolo economico” 

 La decolonizzazione  

 La caduta del muro di 
Berlino  

 L’Italia dal Sessantotto ad 
oggi 

 Nuovi assetti mondiali. 
 

 comprendere e interpretare i rapporti tra 
politica, economia e società; 
 

 interpretare un fenomeno storico nel suo 
divenire 

 
 riconoscere le diverse forme di Stato 

nella loro evoluzione diacronica 
 

 riconoscere le relazioni tra evoluzione 
scientifico- tecnologica e contesti 
ambientali, socio-economici e politici 

Obiettivi minimi 
CONOSCENZA 

-  nelle linee generali degli eventi che caratterizzano un determinato periodo storico 

- dei principali strumenti linguistici, lessicali specifici della disciplina 

ABILITÀ 

- utilizzare in modo sufficiente le conoscenze acquisite nella dinamica causa-effetto e diacronia-

sincronia 

- cogliere nelle linee essenziali il rapporto tra le problematiche politiche, culturali e sociali di contesti 

storici diversi 

Criteri di valutazione  

(prove scritte -  orali – pratiche) 
 

Si adotta la griglia di valutazione prevista dagli esami di Stato, lasciando elasticità sia nell'individuazione 

degli indicatori che dei pesi a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire. 

Abilità misurate 

(indicatori) 

 

PESI 

 

 

CONOSCENZA ABILITÀ 

Punt. Max 

 

VOTO/10 

P.G. PERC. VOTOMAX 

10 

VOTO SUFF. 

6 

0 = prestazione assolutamente nulla    3 = prestazione sufficiente 
1 = prestazione gravemente insufficiente   4= prestazione discreta/buona 
2 = prestazione insufficiente     5 = prestazione ottima 

 I punteggi vengono assegnati secondo la scala pentenaria qui riportata e quindi moltiplicati per i pesi così 
da ottenere un punteggio grezzo. Attraverso le apposite tabelle si passa dal punteggio grezzo alla 
percentuale e quindi al voto in decimi. 

Indicatori per la valutazione delle prove orali: 

 Correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico 

 Possesso delle conoscenze  

 Capacità di utilizzare le conoscenze 

 Capacità di collegare le conoscenze nella argomentazione 

 Capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 
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MATERIA:  LINGUA INGLESE  
Docente: Prof.ssa Roberta Pignataro 

 
MECHANICS –  SMARTMECH di Rosa A. Lizzo – Ed.  ELI 

 
MODULE 1- SOURCES OF ENERGY 

 
FOSSIL FUELS 

 Definition of fossil fuels 

 How coal formed 

 How crude oil formed 
 
RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 

 Definition of Renewable sources of 
Energy 

 Solar energy 

 Wind energy 

 Hydroelectric energy 

 Tidal energy 

 Geothermal energy 

 Biomass energy 

MODULE 6- THE MOTOR VEHICLE WHAT MAKES A CAR MOVE 

 Fotocopie su: 
-internal external combustion engine 
-Components of the engine 

 The four stroke engine 

 The two stroke engine 

 The diesel engine 

 Differences between diesel and fuel 
engine 

 The drive train 
 
BASIC CAR SYSTEMS 

 The battery 

 The cooling system 

 The exhaust system 
ALTERNATIVE ENGINES 

 Electric and hybrid cars 
 

MODULE 7- SYSTEMS AND AUTOMATION: MULTIDISCIPLINARY FIELD 

 Mechatronics 

 Robotics 
AUTOMATED FACTORY ORGANIZATION 

 CAD 

 CAM 

SAFETY AND HEALTH IN THE WORKPLACE Fotocopie: Safety in the workplace/Safety in the 
Mechanical Workshop 
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MATERIA:  MATEMATICA  

Docente: Prof. Stefano Leonesi 
 

RIPASSO: CONTINUITA’ E DERIVATA DI UNA FUNZIONE   

 Continuità: definizione e sua interpretazione geometrica 

 Rapporto incrementale e definizione di derivata di funzione 

 Significato geometrico (coefficiente angolare retta tangente) e fisico della derivata (dalla 
legge della posizione alla velocità, dalla velocità all’accelerazione, dalla carica alla corrente 
elettrica) 

 Derivate di funzioni elementari e principali regole di derivazione: linearità, prodotto, 
rapporto, composizione di funzioni 

 Legame tra continuità e derivabilità 

 Teorema di De L’Hospital 

 
STUDIO DI UNA FUNZIONE E PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE 

 Crescenza e massimi e minimi relativi e assoluti 

 Concavità e ricerca dei flessi 

 Studio di funzioni e relativi grafici: tutte le fasi: dominio, intersezioni con assi, limiti e asintoti 
(verticali e orizzontali), segno di derivata prima e seconda (teoremi di monotonìa e 
concavità). 

 Problemi di ottimizzazione (massimo e minimo di una grandezza di una grandezza e di una 
legge) 

 
INTEGRALI INDEFINITI E REGOLE DI INTEGRAZIONE 

 Definizione di primitiva di funzione e di integrale indefinito 

 Principali proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati di funzioni semplici e composte 

 Metodi di integrazione: per parti e per sostituzione 

 Integrali di funzioni razionali fratte (con grado del numeratore minore di quello del 
denominatore) 

 
L’INTEGRALE DEFINITO 

 Definizione di integrale definito (di Riemann) di una funzione limitata 

 Principali proprietà 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

. 
APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI DEFINITI 

 Area di superfici piane (comprese tra una funzione e l’asse x, o tra due funzioni). 

 Volume di un solido col metodo delle sezioni 

 Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x 

 Media integrale (definizione di media di infiniti valori) e Teorema della Media integrale 

 Applicazioni alla fisica: dall’accelerazione alla velocità, dalla velocità alla posizione, lavoro 
di una forza variabile, intensità di corrente elettrica 
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MATERIA:  DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  
Docente: Prof. Daniele Fiorini 
I.T.P. : Prof. Mauro Ciampichetti 
Quadro orario (ore settimanali):  5 h (3 di lab) 
 
 
Cicli di lavorazione  
Definire un ciclo di lavorazione. 
Enunciare i criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione. 
Descrivere le caratteristiche del ciclo di lavorazione. 
I parametri di taglio. 
 
L'azienda 
Rivoluzione industriale 
L'organizzazione industriale diventa scienza con Ford Taylor e Fayol. 
L'azienda moderna: vari tipi di aziende. 
 
Prodotto, progettazione e fabbricazione 
Fasi di progettazione e ciclo di vita di un sistema produttivo. 
Tipologie di produzione e di processi di fabbricazione. 
Tipologie di automazione. 
Diagramma di Gantt per produzione a lotti e sottolotti. 
Produzione in linea e diagramma di saturazione 
Produzione per magazzino e per commessa. 
 
Contabilità e costi aziendali 
Definire i diversi tipi di costo. 
Definire qualitativamente l’andamento dei costi nel tempo. 
Definire il punto di pareggio (Break Even Point). 
 
Tecnica di programmazione lineare e reticolare. 
Tecniche reticolari e rappresentazione grafica della loro attuazione (Diagramma di Pert). 
Diagrammi di Gantt. 
 
Disegno meccanico 
Ripasso e approfondimento disegno meccanico (Giunzioni filettate e saldate, Collegamenti albero-
mozzo, cuscinetti, organi di trasmissione quali ruote dentate, pulegge e cinghie, Giunti). 
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MATERIA:  TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO 
DOCENTE: Prof. Luca Papa 
I.T.P. : Prof. Mauro Ciampichetti 
 
corso di: TECNOLOGIA MECCANICA  
Programmazione svolta: 

 L'ossitaglio: principi di funzionamento e limiti di utilizzo 

 Processi fisici innovativi 

Processo USM (lavorazione per vibrazioni ultrasoniche), componenti necessari alla 
lavorazione, parametri di lavorazione ed informazioni riguardo la finitura ottenibile. 
Elettroerosione, principio fisico di funzionamento, fluido dielettrico, definizione di dielettrico, 
elettroerosione a filo. 
Taglio laser, caratteristiche fisiche,  limiti e caratteristiche  dei pezzi tagliati, vantaggi del 
gas di assistenza. 
Taglio al plasma, inquadramento fisico del plasma, il plasma nell'industria, tecniche di 
produzione, caratteristiche, utilizzo e limiti del taglio al plasma. 
Taglio con getto d'acqua, componenti necessari, taglio con e senza abrasivo, funzioni dei 
vari componenti, vantaggi e limiti di impiego del taglio con getto d'acqua. 
Pallinatura e rullatura. 

 Prototipazione rapida, definizione delle fasi del prototipo, definizione delle tipologie di 

prototipi (concettuali-funzionali-tecnici-preserie), fattori che influenzano la qualità del 

prototipo, tecniche SLA e FDM 

 Elementi di corrosione e protezione superficiale, definizione e causa della corrosione, 

inquadramento ambienti corrosivi, influenza del PH e diagramma di Pourbaix, forme di 

corrosione, corrosione elettrochimica, scala dei potenziali elettrochimici, corrosione per 

contatto galvanico / intergranulare / per vaiolatura / sotto sforzo / per fatica, scomparsa del 

limite di fatica in ambiente corrosivo e relative implicazioni meccaniche. 

 Protezione dei materiali metallici, metodi cinetici e termodinamici, rivestimenti, 

preparazione della superficie, vantaggi della zincatura e varie tecniche di applicazione, 

protezione catodica ad  anodi galvanici ed a corrente impressa. 

 Controllo numerico applicato alle macchine utensili, confronto macchina tradizionale / 

macchina CNC, struttura meccanica delle macchine CNC, controllo punto a punto o 

continuo, organi di trasmissione di moto, gestione magazzino utensili, misurazione in 

process e post process, programmazione ISO/EIA, architettura del CNC, linguaggio APT 

con definizione del PART-PROGRAM. 

 Il sistema CAD-CAM, metodo organizzativo tradizionale ed ingegneria simultanea, TTM, 

sistemi automatici di misura, definizione ed impiego dei trasduttori. 

 Metodi e controlli statistici di processo: scopo, inquadramento delle principali grandezze in 

gioco, distribuzione gaussiana, impiego dello strumento statistico per la gestione della 

qualità. Controlli statistici di accettazione: grafico e probabilità normale, collaudo mediante 

campionamento statistico. 
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MATERIA:  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
DOCENTE: Prof. Fabrizio Tobaldi 

Libro di testo: Francesco Ferrigno, Anna Giordano – Meccanica, macchine ed energia – Ed. Calderini;                     
Calligaris, Fava, Tomasello - Manuale di Meccanica. - Ed Hoepli 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

- organi di trasmissione e procedimenti di calcolo 

- principi di funzionamento degli organi di macchine trattati e procedimenti di calcolo 

- descrizione degli impianti motori e delle applicazioni industriali 

Competenze 

- saper schematizzare  i problemi inerenti il dimensionamento di trasmissioni 

- schematizzare e risolvere problemi di dimensionamento di organi di macchine 

- saper adoperare manuali tecnici 

- conoscere i principi fondamentali di funzionamento degli impianti motori 

Capacità 

- trovare soluzioni originali nella progettazione anche sotto il profilo economico 

- fare collegamenti interdisciplinari 

- saper scegliere correttamente, in funzione dell'utilizzo, il tipo di macchina più adatta  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Richiami sulle sollecitazioni semplici e composte. Diagrammi delle sollecitazione e studio delle 

relazioni tra i vari diagrammi 

 Dimensionamento di assali e alberi, scelta cuscinetti ed organi di calettamento. 

 Meccanismo biella-manovella: studio cinematico e diagrammi di a, v, s; studio dinamico e 

calcolo delle forze d’inerzia; momento motore. 

 Dimensionamento e verifica di una biella lenta e di una biella veloce. 

 Calcolo degli alberi a gomito e delle manovelle d’estremità. 

 Funzionamento dei motori monocilindrici e pluricilindrici a due e quattro tempi, architettura degli 

alberi a gomito e problema dell’equilibramento delle forze d’inerzia centrifughe e alterne 

 Regolarizzazione del moto con volani: diagrammi dei momenti motore, calcolo del momento 

d’inerzia e della massa dei volani, verifiche e disegno dei principali tipi di volano.  

 Regolazione delle macchine a regime periodico e regime assoluto: regolatori meccanici e 

schemi di regolazione. 

 Dimensionamento, con l’uso di manuali tecnici, di trasmissioni con cinghie e ruote dentate 

cilindriche a denti diritti. 
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MATERIA:  SISTEMI E AUTOMAZIONE  
Docente: Prof. Angelo Luigi Janata 
I.T.P. : Prof. Mauro Ciampichetti 
 
 
1 – CONCETTI  DI  BASE 

 Definizioni 

 Logica cablata 

 Logica programmabile 

 Il relè, l’autoritenuta 
 
2 – PLC 

 Memorie, tipi e caratteristiche 

 Unità Centrale (CPU) e bus di sistema 

 Unità di ingresso e uscita digitali  

 Cicli di scansione del PLC  
 
3 – PROGRAMMAZIONE PLC 
 

 Schema a blocchi funzionali (architettura del PLC) 

 Scheda I/O – Optoisolatore  

 Struttura delle istruzioni 

 Cablaggio I/O 

 GRAFCET, LADDER DIAGRAM, lista delle istruzioni 

 Sviluppo di sequenze di movimentazioni automatiche 
 
4 – SISTEMI AUTOMATICI 
 

 Elementi dei sistemi automatici  

 Sensori e trasduttori 

 Codifica binaria  
 

5 – SENSORI - TRASDUTTORI 
 

 Classificazione dei trasduttori 

 Errori, curva di risposta, parametri caratteristici 

 Trasduttore potenziometrico 

 Encoder ottico lineare (riga ottica) e rotativo  

 Encoder assoluto 

 Sensori di prossimità induttivi 

 Trasduttori capacitivi 

 Sensore di Hall 

 Estensimetri a resistenza – ponte di Wheatstone – compensazione della temperatura  
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6 – ATTUATORI 

 Caratteristiche degli attuatori in rapporto all’energia utilizzata (elettrica, pneumatica, 

idraulica)  

 Attuatori lineari, cilindri, dimensionamento,Formula di Mariotte 

 Attuatori rotativi: motori in c.c. , motori in c.a.  

 Caratteristica meccanica dei motori, accoppiamento motore-utilizzatore, stabilità di 

funzionamento. 

 Caratteristica meccanica del motore in c.c  

 Caratteristica meccanica del motore asincrono in c.a.: problemi si stabilità e di avviamento   

 Motore passo-passo e motore brushless 

 Regolazione della velocità dei motori elettrici in c.c. : azionamento con ponte trifase, 

inversione del moto  

 Regolazione della velocità dei motori elettrici in c.a. : poli, frequenza, scorrimento , 

scorrimento %, convertitore di frequenza 

 
7 – ROBOTICA 
 

 Motivazioni delle scelte (economica, sicurezza., flessibilità) 

 Classificazione dei robot industriali in base a:1) cinematismi ( a coordinate cartesiane, 
cilindriche,polari/sferiche, a rotazioni successive, ) 2) Tecnologia 3) Prestazioni 4) Tipo di  
programmazione  

 Studio cinematico dei robot: gradi di libertà, gradi di mobilità 
 
LABORATORIO  
Applicazioni di pneumatica ed elettropneumatica con logica programmata relative alla 
progettazione ed alla realizzazione di circuiti in accordo agli argomenti trattati in aula. 
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MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Docente: Prof.  Campetti Marco 

 
Premessa  
Le esercitazioni pratiche svolte, sono sempre state supportate da spiegazioni tecniche relative all’argomento 
trattato; l’impegno fisico richiesto è stato sempre adeguato alle caratteristiche morfo-funzionali degli alunni. 
Tutte le attività pratiche sono state svolte a seguito di esempi dimostrativi da parte dell'insegnante  o 
attraverso un alunno della classe, nel rispetto delle norme di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 e 
delle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro, dei materiali e dell’attrezzatura utilizzati. Gli obiettivi di 
apprendimento prefissati sono stati perseguiti prevalentemente mediante l’utilizzo di esercitazioni individuali. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Area delle conoscenze, delle abilità e della prestazione 

UDA Conoscenze 
Abilità e applicazione 

conoscenze 
U. Appr .- 1 – Giochi sportivi di 
squadra. 

- Fondamentali individuali  Calcio 
a Cinque e Pallavolo. 

- Consolidamento dei 
fondamentali tecnici;  
- Giochi collaborativi e partite con 
regole adattate. 

U. Appr .- 2 – Capacità 
condizionali e abilità motorie. 

- *Differenza tra capacità e abilità 
motorie; 
- *La forza muscolare; 
- *Esercitazioni per lo sviluppo 
della forza muscolare; 
-*L’allungamento muscolare. 

- Esercitazioni individuali; 
- Proposte operative tra pari per lo 
sviluppo di un’espressione 
specifica di forza muscolare. 
 

U. Appr .- 3 – Salute, efficienza 
fisica e movimento. 

- *Alimentazione e attività fisica 
 

- *Educazione alimentare e buone 
pratiche 
- Esercitazioni individuali per il 
rafforzamento muscolare e 
l’efficienza fisica; 
- Trekking. 

U. Appr .- 4 – *Chinesiologia 
muscolare 

- *Principali muscoli e loro effetto 
sul movimento. 

- *Azione dei muscoli nei 
movimenti di flessione indietro, 
inclinazione laterale e torsione del 
busto. 
- *Azione dei muscoli coinvolti nei 
movimenti della spalla. 
- *Azione dei muscoli coinvolti nel 
movimento degli arti superiori. 
- *Azione dei muscoli coinvolti nel 
movimento degli arti inferiori. 
- *Visione filmati didattici. 

U. Appr.-5 - *Storia delle 
Olimpiadi moderne 

-*Berlino 1936, Helsinki 1952, 
Roma 1960, Messico 1968. 

-*Lavoro in piccoli gruppi: ricerca 
fonti sul web; selezione del 
materiale; produzione di un 
elaborato digitale; presentazione 
alla classe. 

* attività svolta mediante l’utilizzo della didattica a distanza 
 
Considerazioni finali 

La partecipazione, l’impegno e l’interesse verso la disciplina sono stati soddisfacenti sia durante l’attività in 
presenza, svoltasi prevalentemente nel periodo iniziale e finale dell’anno scolastico, sia durante l’attuazione 
della didattica a distanza in seguito all’emergenza sanitaria. La parte pratica del programma stilato all’inizio 
dell’anno è stata svolta solamente in parte, poiché il numero di lezioni in presenza è stato piuttosto ridotto. 
Inoltre, a causa di restrizioni e limitazione dovute alla situazione emergenziale, sono state privilegiate le 
attività individuali. Al contrario, la trattazione degli argomenti teorici, attraverso la didattica a distanza, è stata 
svolta in maniera approfondita con la partecipazione attiva della maggior parte degli alunni della classe. 
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MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA  O ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
Docente: Prof. Luciano Ronconi 

Quadro orario (ore settimanali):  1h 
 
 
 
 

 
Titolo Argomento 

 

 
Conoscenze 

 
Il Natale e la Pasqua: 
eventi centrali e 
imprescindibili del 
cristianesimo 
 

-Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti 
fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione 
di Gesù Cristo. 

Comparazione tra il 
concilio di Trento e 
concilio Vaticano II  
 

-Il concilio ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per 
la vita della chiesa nel mondo contemporaneo. 

La scelta come atto della 
libertà 

-La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 

Il dono di sé all’altro: 
amore, sessualità, 
matrimonio 

-Il magistero della chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica.  
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MATERIA:  EDUCAZIONE CIVICA  
Docente coordinatrice: Prof.ssa Maria Luisa Petracci 

 

Dopo la presentazione di ciascun alunno della classe, sono stati spiegati gli obiettivi principali e le 
motivazioni dell’insegnamento dell’Educazione Civica ed è stato presentato il programma di 
massima. 
Le lezioni sono state costruite senza il supporto di un libro di testo. 
Si è partiti dalla Storia che ha portato alla nascita della nostra Costituzione, sono stati visionati 
diversi video per rendere più accattivante e meno noiosa la lezione frontale e per sollecitare gli 
studenti ad una costante e costruttiva riflessione, sull’importanza della Costituzione in quanto 
legge fondamentale dello Stato. 
Si è passati ad analizzare le caratteristiche della nostra Costituzione confrontandola anche con 
altre Costituzioni ed in particolare con lo Statuto Albertino. 
Successivamente l’attenzione è stata rivolta allo studio dei Principi fondamentali della Costituzione, 
(articoli da 1 a 12), all’analisi degli articoli riguardanti la tutela del lavoro (articoli da 35 a 38), della 
salute (art. 32), della libertà di circolazione (art. 16) e dell’articolo di chiusura (art. 139) contenente 
la garanzia dell’immodificabilità della forma repubblicana dello Stato Italiano.   
Sono stati condivisi su classroom 2 video, del Prof. Daniele Coluzzi, prima visti e commentati in 
classe, riguardanti rispettivamente, “La Costituzione italiana e gli organi di Stato” e la Costituzione 
Italiana ed i primi 12 articoli”. Sono stati altresì inviati sulla mail istituzionale degli studenti delle 
brevi spiegazioni sempre sui primi 12 articoli. 
A partire dal mese di novembre 2020 e fino al termine del primo quadrimestre, 31.01.2021, ogni 
studente ha scelto e commentato un articolo riguardante i principi fondamentali della Costituzione 
(artt. 1-12). Alcuni hanno predisposto una presentazione utilizzando il programma Power Point, 
altri hanno fatto una relazione scritta, altri solo orale. Tutti hanno avuto a disposizione un tempo 
minimo di 5 minuti per esporre alla classe il proprio elaborato. Tale attività è stata svolta sia in 
presenza che in DAD. 
All’inizio del secondo quadrimestre gli studenti hanno svolto un test di verifica sugli argomenti 
trattati comprendente domande aperte, domande a risposta multipla, esercizi di completamento e 
Vero Falso. Il risultato complessivo è stato soddisfacente, non ci sono state valutazioni negative. 
Successivamente, dopo la correzione, commento e consegna del suddetto test, il programma è 
proseguito esaminando più da vicino le nostre istituzioni, quali il Parlamento attraverso un viaggio 
virtuale dentro il Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, con la visione dei video di 
Rai Scuola.  
Attraverso i video gli studenti hanno potuto non solo visionare la bellezza architettonica del 
Palazzo ma prendere cognizione anche della modalità con cui vengono approvate le leggi, come 
viene eletto il Presidente della Repubblica, come si svolge il giuramento del Capo del Governo e 
dei Ministri.  
Pochissimi studenti avevano avuto occasione di vedere dal vivo Montecitorio quindi il viaggio 
virtuale dentro il Palazzo ha suscitato curiosità ed interesse. 
Dal mese di marzo 2021, dopo la partecipazione on line al convegno, UNIVAX DAY, l’attenzione è 
stata incentrata sull’art. 32 della Costituzione e sull’intervento del Prof. Guido Alpa in relazione alla 
problematica della tutela del diritto alla salute ed  obbligatorietà dei vaccini. 
Successivamente si è fatto un cenno sull’Esame di Stato e di come esso sia ugualmente previsto 
nella Costituzione, all’art. 33. 
Infine, dopo il rientro dall’esperienza di P.C.T.O., sono stati esaminate le principali disposizioni 
legislative in materia lavorativa ed i principi contenuti negli articoli 35, 36, 37 e 38 della 
Costituzione. 
Il corso si concluderà con un test finale a risposta multipla, nel quale verranno inserite domande 
sulla Costituzione e su tutti gli aspetti dell’educazione civica affrontati nelle varie discipline. 
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10.PERCORSI  per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Nel corso del triennio, gli studenti, a causa della pandemia, non hanno potuto svolgere il percorso 
con regolarità, come indicato per legge nella formazione tecnica. 
Tale modalità didattica innovativa, resa obbligatoria dalle ultime disposizioni legislative per il 
secondo Biennio e il Quinto anno delle scuole superiori, ha la finalità di far acquisire conoscenze 
sulle opportunità che offre il territorio. Tale pratica è in continuità con le esperienze di stage che 
venivano già effettuate dal nostro istituto negli anni precedenti l’introduzione del PCTO, seppure 
limitate solo al quinto anno. 
Nel nuovo quadro legislativo, dunque, a partire dal terzo anno, questo è quanto era previsto dal 
piano formativo di Istituto: 
 
TERZO ANNO (a.s. 2018-2019): Gli alunni sono stati formati in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro per il rischio medio, cioè per 12 ore complessive, come previsto dal D.lgs. 81/2015 
e successive modificazioni. Ad ogni studente è stato rilasciato l’Attestato di formazione generale e 
specifica, art. 37  D.lgs. 81/2015. La classe ha inoltre partecipato alle attività di orientamento, 
formazione e sicurezza organizzate dalla scuola: tre giornate presso il chiostro di San Domenico, 
due giornate presso l’istituto stesso in videoconferenza, su aspetti tecnico giuridici dell’azienda e 
organizzazione aziendale, incontri formativi con aziende del territorio, attività laboratoriali. 
Nello stesso anno gli studenti hanno partecipato a quattro visite aziendali: una nel mese di Ottobre 
presso il Museo della Ferrari a Modena, una nel mese di Febbraio presso la Torre del Parco di 
Camerino, una nel mese di Marzo presso la ditta Honda di Atessa, una nel mese di Maggio presso 
la Lead Time di Caldarola.  
                                   
QUARTO ANNO (a.s. 2019-2020): erano previste visite aziendali più un tirocinio formativo di 120 
ore presso le aziende nel periodo fine maggio, metà giugno. Tale attività è stata annullata a causa 
della pandemia 
 

QUINTO ANNO (a.s. 2020-2021): accertata l’affidabilità delle ditte per quanto riguardava il rispetto 
delle norme anticovid e in generale della sicurezza sul posto di lavoro, è stato possibile effettuare 
un tirocinio formativo di tre settimane presso le aziende o presso i nuovi laboratori a disposizione 
della scuola, dal  7 al 28 Aprile 2021.  
  

Ci si propone, con tale attività, di far acquisire ai partecipanti gli elementi base di quella che viene 
definita “cultura del lavoro”. Ogni allievo viene affidato ad un tutor aziendale, individuato dal 
responsabile dell’azienda nel proprio ambito, che si impegna ad assisterlo durante il tirocinio  ed 
esprime, tramite una scheda fornita dalla scuola,  una valutazione finale; ad esso si affianca un 
insegnante della specializzazione che lo segue in azienda (tutor scolastico). 
 

Finalità 

 favorire costruttivi collegamenti tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; 

 avvicinare i giovani all’ambiente aziendale (regole generali che richiede il mondo del lavoro 
in termini di comportamenti, relazioni umane, organizzazione e metodologie di lavoro); 

 favorire l’assimilazione dei contenuti professionali e la conoscenza di nuove tecnologie; 

 favorire l’inserimento futuro nell’ambiente di lavoro. 
Obiettivi 

 saper cogliere gli aspetti significativi di un’azienda (gestione, organizzazione, economia, 
mercato, sicurezza); 

 sapersi inserire nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità, disponibilità 
al cambiamento; 

 verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti; 

 saper rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
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Organizzazione e Mezzi 

Funzioni dei docenti: Il consiglio di classe della 5A ha individuato come  docente 
responsabile/tutor il prof. Ciampichetti Mauro supportato da Tobaldi Fabrizio, che hanno  curato 
l’organizzazione e stabilito  in accordo con le aziende i giorni dedicati all’attività. 
È stato concordato  il percorso formativo individualizzato redatto in accordo tra il tutor scolastico e 
quello aziendale. 
Dai questionari dei tutor aziendali sono emersi favorevoli apprezzamenti circa l’interesse, la 

disponibilità, l’impegno, la puntualità e la preparazione nella maggior parte degli stagisti. 

Gli studenti hanno trovato positiva l’esperienza svolta, soprattutto come rinforzo alla propria 

autostima e in termini di valutazione più oggettiva e meno distorta dell’ambiente di lavoro 

aziendale. 

 

Tutta l’attività relativa alle esperienze di PCTO del triennio viene trascritta nella seguente 
tabella: 
 

Riepilogo esperienze PCTO  anno scolastico 2020/21 

 
OMISSIS 
 
 
 

11. PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel corrente anno scolastico, la scuola ha portato avanti l’attività di Educazione Civica in 
tutte le classi, ponendola come materia trasversale a tutte le discipline.  
Tenendo presenti le tre aree tematiche di riferimento, le ha declinate per ogni anno di 
corso e gli insegnanti di ogni materia hanno scelto di dedicare alcune ore a tale attività. 
Per ogni classe è stato individuato un insegnante coordinatore (in genere coincidente con 
il coordinatore di classe), soltanto per le classi quinte c’è stato un ulteriore coordinamento 
da parte di una insegnante di diritto con ore a disposizione.  
Nella seguente tabella si riassumono gli argomenti trattati:  
Disciplina Numero di ore 

I e II 
quadrimestre 

Area tematica  
di riferimento* 

Contenuti** Attività*** 

Religione 

2 / 2 
Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

Agenda 2030. 
obiettivo numero 
8:lavoro dignitoso e 
crescita economica. 

Diritti umani: Obiettivo 
n. 3, 5,10 dell’Agenda 
2030. 

Produzione di un elaborato 
scritto sull’argomento trattato. 

Italiano 
2 /1 

Obiettivi dell’agenda 
2030 

Obiettivo 5 
superamento della 
violenza di genere 

Letture e discussione in 
classe. 
Realizzazione di un elaborato 

Storia 

3 /4 
Costituzione  
 

 

 

 Agenda 2030 
 

Diritti umani 

Nascita dei partiti 
politici, principali 
ideologie politiche 
 

I valori della 
democrazia in 
contrapposizione ai 
totalitarismi 

Lavoro di ricerca. 
Discussione in classe. 
Visione di filmati. 
 

Partecipazione ad un contest 
nel sito del Salone del libro di 
Torino 

Elaborazione di alcuni punti 
per una nuova visione 
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In occasione di alcune 
importanti ricorrenze, 
riflessione sulla 
memoria storica di gravi 
eventi. 

Lavoro di lettura e 
rielaborazione sul 
Manifesto di Ventotene. 

d’Europa. 

Diritto 

11/14 
I principi fondamentali 
della nostra 
Costituzione. 
Riferimenti alla tutela 
del lavoro, della salute 
e delle libertà 
fondamentali 

Esame degli artt. 1-12 
della Costituzione 
Italiana. 

Le libertà fondamentali 
garantite. Il significato di 
diritto inviolabile. 

Esame del diritto al 
lavoro, tutela del 
lavoratore e principali 
disposizioni normative 
in materia lavorativa. 
 

Esame del diritto alla 
salute in relazione alle 
vicende pandemiche. 

Visione video, dibattiti, 
riflessioni personali: la nostra 
Costituzione è ancora attuale 
e soprattutto è rispettata in 
relazione agli attuali eventi. 

Presentazione lavori degli 
studenti su un articolo della 
Costituzione o sulla sua 
storia. 

Test finale scritto. 
Dibattito guidato dopo il 
convegno UNIVAX DAY, 
(Intevento del Prof. Guido 
Alpa), sull’art. 32 della 
Costituzione in relazione alla 
tutela del diritto alla salute ed 
ai trattamenti sanitari 
obbligatori. 

Inglese 

5 / 5 
Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

AGENDA 2030 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS 

analisi specifica 
dell’obiettivo n. 5 
“Gender Equality”  

Lavori di ricerca online, lavori 
in classe con schemi, 
riassunti, vocaboli.Test finali 
scritti 

Tecnologia 
meccanica 

1 / 1 
Sviluppo sostenibile Fonti di energia 

sostenibili 
 

Lettura documenti, 
discussione, video buone 
pratiche, interventi esterni. 

Disegno e 
produzione 
industriale 

0./2 
Sviluppo sostenibile 

agenda 2030 
 

Cittadinanza digitale: 
Industria 4.0 

Connessione tra sistemi 
fisici e digitali, analisi 
complesse attraverso 
big data e adattamenti 
real-time. 

Video su convegni e 
conferenze riguardante 
l’Industria 4.0. Elaborazione 
di una slide rappresentativa 
dell’argomento 

Volontariato 

0 / 2 
Sviluppo sostenibile,  
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 
 

Conoscenza delle 
principali associazioni di 
volontariato del territorio 
e loro funzionamento. 

Incontro online con i 
rappresentanti delle principali 
associazioni (27 Maggio) 

     

 UNIVAX DAY 0 / 3 
Conoscere le 
implicazioni relative 
all’insorgere e al 
diffondersi delle 
epidemie 

Il sistema immunitario. 
Importanza della 

vaccinazione. 
Vaccinazioni e Covid 19 

Webinar dell’Università 
Politecnica della Marche (17 

marzo) 

 Totale: 43 ore  

 

 
Le tre aree tematiche 
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Classe di 
riferimento 

 

La Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 
 

 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 

 

 

Cittadinanza digitale 
 

 

Classe 
quinta 

Idea e sviluppo storico dell’Unione 
europea,  delle Nazioni Unite e degli 
organismi internazionali. 
 

UE: i progetti 2021-2027. 
 

La Costituzione italiana: legalità e 
lotta alle mafie; attività volte a 
promuovere lo studio dei diritti e 
degli istituti di partecipazione a 
livello statale, regionale e locale 
(modalità di votazione, referendum). 
 

Diritto del lavoro: elementi. 
 

Conoscere le implicazioni relative 
all’insorgere e al diffondersi delle 
epidemie; conoscere ed applicare in 
modo corretto norme di tutela e 
regolamenti scolastici dedicati. 
 

Il volontariato ed il terzo settore: 
la Protezione civile, l’AVIS, il 
Sermit, la Caritas, … - 
conoscenza delle istituzioni e 
possibilità di sperimentazione. 
 

Agenda 2030: approfondire 
almeno un obiettivo all’anno a 
scelta del CdC, di concerto con 
gli alunni. 
 

Il Web e diritto alla privacy: 
conoscere le politiche sulla 
tutela della riservatezza 
applicate dai servizi digitali 
relativamente all’uso dei dati 
personali. 
 

Conoscere e saper utilizzare i 
servizi digitali della pubblica 
amministrazione. 
 

Redigere il curriculum vitae 
digitale. 

 

 

12. PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME/ ARGOMENTI ASSEGNATI 

 

CLASSE 5° – ARGOMENTO – ESAMI di STATO a.s. 2020-21 

 

OMISSIS 
 
 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO D’ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Scelte del Consiglio di Classe sul colloquio 

 
Per la simulazione del colloquio generale, eseguita negli ultimi giorni del corrente anno, su 

un campione di studenti con diversi profili, si procederà come previsto dall’O.M., quindi il 

colloquio si articolerà nel seguente modo: 

 

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; 

 discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 

 esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (se non già incluse nell’elaborato) 

 accertamento delle conoscenze relative a “Educazione Civica” (se non già esposte 
nella terza fase del colloquio) 
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  Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Eustachio Divini"   

V.le Mazzini, 31- 62027 San Severino Marche (MC)  E-mail:  mctf010005@istruzione.it    PEC:   mctf010005@pec.istruzione.it 

Commissione:                                                             a.s. 2019/2020 

Indirizzo 
CANDIDATO/A:  Classe  Data  

   
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori 
Livell

i Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5  

  Punteggio totale della prova (max 40 punti)   
 
 

 


