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1. PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI 

Nel nostro istituto è stato istituito, presso la sede di Serramanna, il Percorso di istruzione per 
adulti di Secondo livello, finalizzato all’acquisizione del Diploma di Tecnico Informatico.  
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente specifiche 
competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 
telecomunicazione. Nell’articolazione “Informatica”, in particolar modo, si acquisiscono 
competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai 
servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione 
di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 
internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente 
l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

I Percorsi di istruzione di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici:  

a) un primo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio, da acquisire presso i CPIA del territorio.  

b) un secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno e che copre pertanto il secondo biennio, da acquisire presso 
gli istituti di istruzione superiore;  

c) un terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica.  

Presso la sede di Serramanna, nell’anno scolastico 2022/2023, sono attivi sia il secondo periodo 
didattico, con una terza e una quarta, che il terzo periodo didattico con una quinta. Tali percorsi 
sono rivolti a utenti adulti che hanno abbandonato da tempo gli studi e che vogliono portarli a 
compimento o che vogliono altresì riqualificarsi professionalmente per migliorare la propria 
posizione sociale e lavorativa.   

2. QUADRO ORARIO  

ARTICOLAZIONE INFORMATICA SECONDO PERIODO TERZO PERIODO 

 III IV Tot. II Periodo V 

Area commune     

Italiano 3 3 6 3 

Inglese 2 2 4 2 

Storia 2 2 4 2 

Matematica 3 3 6 3 

IRC o Materia Alternativa   1 1 

Totale Area Comune 10 10 21 11 

 

Area di Indirizzo: Articolazione Informatica     

Informatica 5(3) 6(3) 11(6) 4(2) 

Telecomunicazioni 2(1) 2(1) 4(2) - 

Sistemi e Reti 3(1) 3(2) 6(3) 3(2) 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazione 

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

Gestione Progetto, Org. d’Impresa - - - 2(1) 



 

4 
 

Totale Area d’Indirizzo 12(6) 13(7) 25(13) 12(7) 

Ore Settimanali 22(6) 23(7) 46(13) 23(7) 

*Tra parentesi le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Elenco Docenti Discipline Stabilità Status 

Cabriolu Andrea Sistemi e Reti, GPOI 2 anni T.I. 

Caddeu Maria Francesca Lab. Informatica, TPS, GPOI, Sistemi e Reti 2 anni T.I. 

Cannas Laura Sostegno 1 anno T.D. 

Curreli Carla Italiano, Storia 2 anni T.I. 

Falchi Giovanna Matematica 1 anno T.D. 

Forgione Leonardo Informatica, TPS 3 anni T.I. 

Piras Annamaria Inglese 1 anno T.D. 

Per effetto dell’art.32, comma 1 L.18/06/2009 n.69 “a far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VT è composta da 13 alunni, di cui 11 frequentanti, 9 maschi e 2 femmine. Uno dei 

frequentanti è già in possesso di un diploma, pertanto la commissione di valutazione dei crediti gli 

ha riconosciuto l’esonero dalle discipline di Italiano, Storia e Matematica.  

Alcuni adulti hanno ripreso la frequenza scolastica dopo un periodo di interruzione di diversi anni; 

altri invece, più giovani di età, hanno abbandonato da poco il corso diurno di indirizzo o altri corsi 

di studio. Alcuni alunni si sono aggiunti al gruppo classe proveniente dalla quarta, a partire da 

Settembre 2022.  

Gli alunni provengono quasi tutti da comuni del medio-campidano. La classe risulta non omogenea 

per età e per percorsi di studio, con una forte eterogeneità nelle competenze e nelle abilità in 

diverse discipline. Questo ha implicato la necessità di adottare tempi e metodi diversi per ciascun 

alunno, così come richiesto dalle Linee guida per l’istruzione degli adulti e come previsto nei PFI, 

per valorizzare le competenze di ciascuno. 

Gran parte dei componenti della classe lavora e/o ha impegni famigliari; si è cercato quindi di 

concentrare la maggior parte del lavoro nelle attività in classe e di premiare l’impegno e la 

partecipazione. La partecipazione e i risultati sono, in linea di massima, omogenei ma si possono 

individuare due gruppi: uno dal rendimento buono in molte discipline, l’altro con difficoltà in 

alcune discipline.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica, si rimanda alle modalità indicate, da ogni 

singolo docente, nella tabella ‘’metodologie e strumenti’’, e ai contenuti ed obiettivi per disciplina. 
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Verifiche e recuperi (continui) si sono attuati in itinere, ogni qualvolta se ne sia ravvisata la 

necessità. Il comportamento della classe è stato sempre corretto e costruttivo. 

Nel gruppo classe sono presenti alunni con certificazione DSA ed alunni con disabilità per i quali il 

CDC ha redatto rispettivamente PDP e PEI.  

 

5.   METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO PER CIASCUNA MATERIA 

Metodi e strumenti adottati nel processo di 
insegnamento/apprendimento 
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Lezione frontale X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X X X X X 

Lezione online sincrone         

Audiolezioni asincrone X X       

Recupero e potenziamento  X X X X X X X X 

Lettura di opere (estratti) e testi 
particolarmente significativi. X X X      

Ricerche individuali  X X  X X X  
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Manuali in adozione         

Materiale integrativo in fotocopia e/o 
predisposto dal docente 

X X X X X X X X 

Multimediali X X X X X X X X 

Giornali e riviste         

Mappe concettuali X X X X X X X X 

Dizionario monolingue X X       

Dizionario bilingue   X      

Laboratori didattici       X  

Lim X X X X X X X X 

Dropbox         

Classroom X X X X X X X X 

Classe viva X X X X X X X X 
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Meet         

Email X X X X X X X X 

6. TABELLE DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Tutte le verifiche sono valutate secondo una scala docimologica (da 10 a 1). Il Consiglio di Classe si 
è attenuto, in linea di massima, alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF che indica i criteri di 
valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità. 

 

Livello di 
certificazione delle  
competenze dibase 
(DM n. 9  del 27 
gennaio 2010) 

Voto Conoscenze Abilità Competenze 

 
Livello avanzato 
lo studente 
svolge compiti e 
problemi complessi 
in situazioni anche non 
note, mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle 
abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente 
decisioni consapevoli 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale. Prova 
completa ed 
approfondita 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in 
modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo, 
anche a problemi complessi e 
trova da solo ulteriori 
soluzioni. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 

9 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. Prova 
completa ed 
approfondita 

Rielabora in modo 
corretto, completo 
ed autonomo 

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed autonomo, 
anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido ed 
utilizza linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite 
ed individua correlazioni 
precise 

Livello intermedio 
lo studente svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situa-zioni note, compie 
scelte con-sapevoli   
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite 

7-8 

Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo. Prova 
completa, corretta e nel 
complesso organica 

Rielabora in modo 
corretto e complete 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi. Espone in 
modo corretto e con 
proprietà linguistiche. Compie 
analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua 
relazioni in modo completo 

Livello base 
lo studente svolge 
compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali 

7 
Complete, se guidato sa 
approfondire. Prova 
essenziale e corretta 

Rielabora in 
modo corretto 
le informazioni 
e gestisce 
situazioni nuove in 
modo accettabile 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, ma 
con imperfezioni.  Espone in 
modo corretto 
e linguisticamente 
appropriato.  Compie analisi 
coerenti 

6 Complete ma non Rielabora Applica le conoscenze senza 
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approfondite 
Prova manualistica 
con lievi errori 

sufficientemente le 
informazioni 
e gestisce situazioni 
semplice 

commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e 
corretto. 
Sa individuare elementi e 
relazioni 
con sufficiente correttezza 

Non ha raggiunto il 
livello base delle 
competenze 

5 

Limitate e superficiali 
Prova incompleta con 
errori non 
particolarmente gravi 

Ha difficoltà a 
gestire situazioni 
semplice 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in 
modo impreciso Compie 
analisi parziali 

4 
Lacunose e parziali 
Prova lacunosa con 
numerosi errori 

Compie sintesi 
scorrette 

Applica le conoscenze minime 
se guidato, ma con errori. Si 
esprime in modo scorretto e 
improprio. Compie analisi 
lacunose e con errori 

3 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 
Prova con gravi e 
numerosi errori 

Nessuna 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato ma con gravi 
errori. Si esprime male. Non 
sa compiere analisi. 

2 
Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile 

Nessuna 
Nessuna, non riesce ad 
applicare neanche le 
conoscenze minime 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

 

Strumenti di valutazione utilizzati per la verifica 
dell’apprendimento 
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Traduzione   X      

Analisi di un testo X X X      

Esposizione argomentata X X X X X X X X 

Intervento in classe X X X X X X X X 

Intervento lezioni online         

Sc
ri
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o

 

Questionari X X X  X X X  

Trattazione sintetica X X  X X X X X 

temi e testi argomentativi X X X      

analisi di un testo  X  X      

Traduzione   X      
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risoluzione di problemi    X X X X X 

P
ra

ti
co

 

Esercitazioni pratiche    X X X X X 

7. TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI 

I consigli di classe attribuiscono il credito scolastico sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 

lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. 

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo 

didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito 

maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di 

cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in 

misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 

maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di 

cui alla citata tabella. 

 

Attribuzione credito scolastico 
Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7  8-9 9-10 10-11 

7 < M < 8 10-11 11-12 12-13 

8 < M < 9 11-12 12-13 13-14 

9 < M < 10 12-13 13-14 14-15 
tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017 

8. SCHEDA INFORMATIVA DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DI DISCIPLINA 

Materia Contenuti Obiettivi raggiunti 

Italiano MODULO TRASVERSALE. Le competenze 
argomentative in preparazione 
all’esame di Stato 

Argomentazioni su tematiche predefinite; 

CONOSCENZE 

− Hanno in parte acquisito i contenuti 
fondamentali dei movimenti letterari. 
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individuazione di tema, tesi/antitesi e 
argomentazioni di un testo argomentativo. 

Esercitazioni pratiche per l’esame di 
maturità 

MODULO I. L’età postunitaria. Carducci, 
Praga e Verga di fronte al progresso 

Contesto storico e ideologia positivista; la 
reazione degli intellettuali di fronte al 
progresso; l’atteggiamento ambiguo degli 
scapigliati e di Praga in ‘’La strada ferrata’’; 
Naturalismo e Verismo; pessimismo 
verghiano, la logica del profitto e la fiumana 
del progresso nel mondo rurale di Verga con 
la ‘’lettera a Salvatore Farina’’, ‘’lettera a 
Paolo Verdura’’ e ‘’Prefazione dei 
Malavoglia’’; 

MODULO 2: Futurismo e d’Annunzio: gli 
intellettuali a sostegno della modernità. 

Tratti generali del Decadentismo; vita di 
Gabriele d’Annunzio tra progresso e 
esaltazione del passato; il mito della 
macchina e della velocità in Forse che sì 
forse che no e in particolare nel brano 
‘’L’aereo e la statua antica’’. Futurismo 
come massimo sostenitore del 
progresso: Manifesto del Futurismo di 
Marinetti. 

MODULO 3. Svevo e Pirandello di fronte 
ai pericoli della società industriale. 

La crisi del Positivismo nel primo ‘900. 
Svevo come nuova figura di letterato 
industriale; la figura dell’inetto come 
reazione al progresso. Lettura e 
commento da La coscienza di Zeno di ‘’La 
salute malata di Augusta’’ per la critica 
alla società borghese e ‘’La previsione di 
un’apocalisse cosmica’’ per i pericoli 
della società industriale. 

Vita e pensiero di Pirandello: il vitalismo, 
la maschera, la crisi dell’identità e il 
relativismo conoscitivo; l’alienazione 
nella trappola del lavoro e della famiglia 
e il forestiero della vita. Lettura e 

− Conoscono in parte le caratteristiche 
del periodo storico. 

− Conoscono in parte la poetica e 
l’ideologia degli autori e delle opere.  

ABILITÀ 

− Comprendono parzialmente il 
linguaggio specifico del testo letterario. 
Individuano autori, generi, movimenti 
studiati. 

− Alcuni riconoscono per ogni periodo 
studiato le forme letterarie, la 
condizione degli intellettuali, il 
pubblico, i luoghi della cultura. 

− Analizzano sufficientemente i testi 
antologizzati negli aspetti formali e 
contenutistici.  

COMPETENZE 

− Sanno individuare se indirizzati 
relazioni tra testi letterari coevi e tra 
testi lontani nel tempo. 

− Espongono le proprie conoscenze in 
forma scritta e orale utilizzando solo in 
parte categorie concettuali, registro, 
lessico e strutture coerenti alla 
tipologia testuale. 

− Hanno parzialmente sviluppato senso 
critico e autonomia di giudizio 
nell’analisi dei contenuti studiati in 
modo più che discreto 

− Sanno produrre testi argomentativi. 
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commento di ‘’La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi’’ da Il fu 
mattia Pascal e ‘’Viva la macchina che 
meccanizza la vita’’ da Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore 

MODULO 4: la narrativa industriale nel 
secondo dopoguerra 

La letteratura industriale di Ottieri e 
Volponi e il loro ruolo nella Fiat e 
nell’Olivetti, tra il tentativo di creare un 
mondo industriale dal volto umano e il 
suo fallimento. Lettura e commento di 
‘’Lo sfogo di una rabbia repressa’’ da 
Donnarumma all’assalto di Ottiero 
Ottieri, ‘’Dialogo tra un computer e la 
Luna’’ da Le mosche del capitale di 
Volponi, "La razionalità industriale e la 
follia dell'operaio" da Memoriale di 
Volponi 

Storia MODULO 1: l’Italia postunitaria 

Destra e Sinistra storica a confronto nella 
politica interna, estera, economica ed 
elettorale. Età giolittiana: doppio volto e 
politica economica, sociale, elettorale ed 
estera 

MODULO 2: La Prima guerra mondiale e 
la Rivoluzione bolscevica 

Particolare attenzione alle cause 
economiche, politiche, militari e sociali 
del conflitto; eventi principali del guerra 
e conseguenze, con un’analisi 
approfondita del trattato di Versailles.  

MODULO 3: le dittature tra le due 
guerre; nazismo e fascismo italiano a 
confronto. 

La crisi della democrazia nel dopoguerra; 
la crisi del ’29; l’Italia dal 1918 alla 
dittatura; gli aspetti che hanno favorito 
l’ascesa al potere di Mussolini; la politica 
economica tra liberismo e autarchia, 

CONOSCENZE 

− Conoscono sommariamente: la 
situazione italiana dal 1861 al 1913. 
Fatti, avvenimenti e politica nazionale 
e internazionale che hanno portato allo 
scoppio della Prima guerra mondiale; 
eventi principali della Grande guerra. 
La crisi del ’29 e i regimi totalitari in 
Italia e Germania. Cause ed eventi della 
Seconda guerra mondiale; 
sistemazione mondiale e principali 
caratteri della Guerra fredda e 
dell’Italia repubblicana.  

ABILITÀ 

− Sanno 
Individuare/estrapolare/rielaborare i 
concetti principali; rilevano in parte i 
nessi di causa-effetto e le modalità di 
svolgimento di fatti e avvenimenti; 
individuano le tematiche peculiari e/o 
afferenti all’epoca attuale. 
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politica estera e razziale del fascismo. 
Differenze e analogie con l’ascesa e la 
dittatura nazista in Germania, dal ‘19 al 
’39. 

MODULO 4: la Seconda guerra mondiale 
e la Guerra fredda 

Approfondimento sulle cause del 
secondo conflitto mondiale e in 
particolare il ruolo dell’espansionismo di 
Hitler, la violazione del trattato di 
Versailles e la politica dell’appeasement. 
Principali eventi bellici e Resistenza in 
Italia. Tratti fondamentali della Guerra 
Fredda: la divisione del mondo in due 
blocchi a confronto. Cenni sull'Italia 
repubblicana  

COMPETENZE 

− Possiedono solo in parte 
consapevolezza critica della 
contestualizzazione, localizzazione e 
tipizzazione dei fenomeni storici; 
forniscono una rielaborazione critica e 
personalizzata dei contenuti acquisiti e 
delle abilità conseguite. 

Inglese Uda 1: Nozioni grammaticali di base- 

Present simple dei verbi /  To be forma 

affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi. Question Words; 

Much/many 

Uda 2: Database. Database Manager 

Testo pag 100; What can database 

manager do? Testo pag 101. Lessico 

settoriale; Grammatica- Present Simple 

Passive 

Uda 3: Cryptography. Computer Security 

Testo pag 179; Encryption testo pag 180; 

dispense Cryptography. Grammatica: 

Modale - Can 

Uda 4: Protocols and Languages. 

Programming Languages, dispensa; 

Protocols Http, TCP/IP-OSI dispense.  

CONOSCENZE  

Conoscono:  

− Le nozioni grammaticali  e le strutture 
sintattiche utilizzate nel testo tecnico; 

− Lessico settoriale delle strutture e 
funzioni del Database; 

− Lessico settoriale  dell’utilizzo e 
strutture del sistema crittografico; 

− Lessico settoriale e classificazione dei 
linguaggi di programmazione, dei 
protocolli HTTP, TCP/IP, OSI.   

ABILITÀ 

− Sanno individuare le strutture 
grammaticali e sintattiche del testo 
tecnico;  

− Sanno applicare sommariamente le 
strutture grammaticali e sintattiche in 
dialoghi e testi.  

− sanno rielaborare in modo 
soddisfacente il testo settoriale 
individuando i concetti salienti in esso 
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con riferimento all’argomento trattato. 

COMPETENZE  

LISTENING/ READING 

− Sanno comprendere sommariamente  
testi tecnici di argomento conosciuto; 

− Sanno individuare le strutture di base 
utilizzate e il lessico tecnico-settoriale 
nel testo con riferimento agli 
argomenti trattati;  

 SPEAKING/ WRITING  

− Sanno produrre oralmente frasi e 
piccole descrizioni con strutture 
grammaticali e sintattiche di base;  

− Sanno utilizzare in modo appropriato  il 
lessico tecnico-settoriale per la 
creazione di testi semplici ed 
elaborazioni di presentazioni.  

Informatica LE BASI DI DATI 

Introduzione alle basi di dati; Il modello 

di dati; Il DBMS; la progettazione di una 

base di dati. 

LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL 

MODELLO ER 

La progettazione concettuale; le 

associazioni; le entità; attributi di entità 

ed associazioni; i vincoli di integrità. 

LA PROGETTAZIONE LOGICA: IL 

MODELLO RELAZIONALE 

La progettazione logica; relazioni, chiavi, 

schemi ed occorrenze; le operazioni 

relazionali; la normalizzazione; le prime 

tre forme normali. 

CONOSCENZE 

− Conoscere le caratteristiche, gli usi e gli 
scopi di una Base di dati 

− Conoscere i concetti di entità, attributi 
e associazioni 

− Conoscere le regole di derivazione del 
modello logico 

− Conoscere le operazioni relazionali 
fondamentali e la loro 
implementazione nel linguaggio SQL 

− Conoscere i comandi per la creazione e 
la manipolazione delle tabelle 

− Conoscere i comandi per l’inserimento 
e la manipolazione dei dati 

− Conoscere i comandi per realizzare le 
interrogazioni 

− Conoscere le istruzioni per fare 
ordinamenti e raggruppamenti 
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LO STANDARD SQL 

Il linguaggio SQL; i tipi di dati; la 

definizione di una tabella; manipolazione 

dei dati; select e le operazioni relazionali 

in SQL; funzioni di aggregazione; 

ordinamenti e raggruppamenti; 

subquery; le viste. 

I LINGUAGGI PER LA GESTIONE DEI 

DATABASE 

Il DBMS; mySQL; interfaccia grafica di 

MySQL (XAMPP) 

ABILITÀ 

− Saper definire il contesto di cui si deve 
realizzare la base di dati 

− Saper individuare entità e attributi 

− Saper individuare la chiave primaria 

− Saper individuare la cardinalità di 
un’associazione 

− Comprendere il significato di integrità 
di chiave e referenziale e la loro 
importanza 

COMPETENZE 

− Saper utilizzare le tecniche per la 
costruzione di un efficace modello di 
dati 

− Saper costruire lo schema E/R, 
individuando entità, attributi e 
associazioni 

− Saper applicare le regole di derivazione 
del modello logico 

− Saper applicare le regole di derivazione 
delle tabelle 

− Saper utilizzare le operazioni 
fondamentali 

− Saper normalizzare una relazione 

− Saper formulare interrogazioni per 
estrarre informazioni da una Base di 
Dati 

− Saper utilizzare i comandi e le istruzioni 
del linguaggio SQL 

− Saper combinare le istruzioni di 
selezione, proiezione e congiunzione 
per ottenere informazioni utili da 
database 

TPS LE ARCHITETTURE DI RETE 

I Sistemi distribuiti; l’evoluzione dei 

sistemi distribuiti e dei modelli 

architetturali; comunicazione WEB: http; 

CONOSCENZE 

− Conoscere i sistemi distribuiti e il 
modello client server 
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modello client-server. 

PHP 

Generalità sul PHP; approfondimento su 

PHP: il passaggio dei parametri in GET e 

POST; le connessioni al database MySQL; 

esempi di pagine per operazioni CRUD. 

Socket 

Overview sui socket e i protocolli per la 

comunicazione di rete; la connessione 

tramite socket. 

Web Service 

Generalità sui Web Service; Differenza 

tra Servizi SOAP e Servizi REST. 

 

− Conoscere i protocolli del livello di 
trasporto TCP e UDP 

− Conoscere il concetto di socket 

− Realizzare applicazioni client/server 
utilizzando un linguaggio di 
programmazione appropriato 

− Conoscere cos’è un Web Service  

ABILITÀ 

− Saper realizzare applicazioni web 
dinamiche mediante differenti 
tecnologie 

− Gestire semplici progetti mettendo 
insieme le competenze, i linguaggi e le 
tecnologie acquisite nelle materie di 
indirizzo nel corso di studi 

COMPETENZE 

− Saper individuare e selezionare le 
risorse e gli strumenti operativi per lo 
sviluppo di un sistema distribuito dal 
punto di vista software 

− Sviluppare semplici applicazioni web su 
tre livelli 

Sistemi e Reti ISO/OSI: livello applicazione 

Protocolli di livello applicazione, 

applicazioni dei protocolli 

HTTP 

Comunicazione tramite HTTP, struttura e 

meccanismi, strutture dati utilizzate 

VLAN 

Caratteristiche delle VLAN, tipi di VLAN, 

vantaggi e svantaggi 

Sicurezza delle reti (crittografia e sistemi 

CONOSCENZE 

− Livelli applicativi e protocolli relativi 

− Tecniche crittografiche applicate alla 
protezione dei sistemi e delle reti. 

− Reti private virtuali 

− Modello client/server e distribuito per i 
servizi di rete 

− Funzionalità e caratteristiche dei 
principali servizi di rete 

− Strumenti e protocolli per la gestione 
ed il monitoraggio delle reti 

ABILITÀ 
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di autenticazione) 

Il concetto di crittografia, tipi di 

crittografia, applicazioni dei tipi di 

crittografia, algoritmi, certificati digitali 

Sicurezza delle reti 

Generalità sulla sicurezza delle reti, tipi di 

minacce, tipi di attacchi, cenni sulle VPN 

 

− Configurare e simulare reti in 
riferimento alla privatezza, alla 
sicurezza e all’accesso ai servizi 

− Identificare le caratteristiche di un 
servizio di rete 

− Simulare, configurare e gestire un 
servizio di rete locale 

− Identificare i livelli principali di 
sicurezza di un servizio di rete  

COMPETENZE 

− Configurare e simulare sistemi di 
elaborazione dati e reti 

− Scegliere dispositivi e strumenti in base 
alle loro caratteristiche funzionali 

− Descrivere e comparare il 
funzionamento dei principali dispositivi 
e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 

− Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

− Configurare e simulare reti virtuali 
(VLAN) 

GPOI Economia e macroeconomia 

Modelli economici, evoluzione dei 
modelli, il concetto di mercato 

Progettazione di impresa 

Progettazione, project management, 
WBS, gestione di tempi, costi e risorse 

Organizzazione di impresa 

Azienda e impresa, modelli di società, 
concetti relativi all’organizzazione 
interna 

Sicurezza sul lavoro 

Il tema della sicurezza sul lavoro, 

CONOSCENZE 

− Tecniche e per la pianificazione, 
previsione e controllo di costi, risorse e 
software per lo sviluppo di un progetto 

− Normativa internazionale, comunitaria 
e nazionale di settore relativa alla 
sicurezza e alla prevenzione degli 
infortuni 

− Elementi di economia e di 
organizzazione di impresa con 
particolare riferimento al settore ICT 

− Processi aziendali generali e specifici 
del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi e delle 
loro interazioni e figure professionali 
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concetti di rischio e pericolo, il TUSL, 
sicurezza sul lavoro in Italia 

ABILITÀ 

− Gestire le specifiche, la pianificazione e 
lo stato di avanzamento di un progetto 
del settore ICT, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti software specifici 

− Individuare e selezionare le risorse e gli 
strumenti operativi per lo sviluppo di 
un progetto anche in riferimento ai 
costi 

− Individuare le cause di rischio connesse 
alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

− Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente, l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle 
aziende di settore 

COMPETENZE 

− Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

− Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

− Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare 

Matematica 1) Equazioni di I e II grado.  

2) Disequazioni di I e II grado.  

3) Limiti 

4) Derivate 

5) Studio di funzione  

 

COMPETENZE  

−  Utilizzo delle tecniche e delle 
procedure matematiche e 
rappresentazione anche in forma 
grafica.  

−  Individuazione delle strategie per la 
risoluzione di problemi.  

− Studio di una funzione razionale 
algebrica e tracciarne il grafico.  
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CONOSCENZE  

−  Definizione di Equazioni e 
disequazioni.  

− Principi di equivalenza e formule 
risolutive.  

− Definizione di Funzione. 

− Definizione di Limite e Asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui.  

−  Definizione di derivata e significato 
geometrico.  

ABILITÁ  

−  Risoluzione di equazioni e disequazioni 
di I e II grado.  

− Rappresentazione su una retta 
orientata delle soluzioni.  

− Individuazione dei punti di 
discontinuità di una funzione.  

− Individuazione degli asintoti di una 
funzione.  

− Calcolo delle derivate di una funzione.  

− Determinazione dei punti di massimo, 
minimo e flesso di una funzione. 

Educazione 
Civica 

COSTITUZIONE E DIRITTI DELL’UOMO 

Principi fondamentali della Costituzione 

italiana e ordinamento della Repubblica; 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

CITTADINANZA DIGITALE 

L’identità digitale; Le piattaforme digitali 

della P.A. 

AGENDA 2030 -OBIETTIVO 3 

Comprendere il gioco d’azzardo e la 

ludopatia; riflettere sull’ordine di grandezza 

delle probabilità di vincita. 

COMPETENZE  

− Sanno collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e 
dei doveri correlato alle Cittadinanze. 

− Sviluppano la consapevolezza di quali 
siano i bisogni fondamentali e sanno 
stabilire relazioni tra bisogni 
fondamentali e diritti. 

− Sanno riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio politico. 

− Comprendono il linguaggio e la logica 
interna della disciplina, 
riconoscendone l’importanza perché in 
grado di influire profondamente sullo 
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TUTELA DEI DATI 

Dati sensibili e dati personali, GDPR, 

Copyright. 

sviluppo e sulla qualità della propria 
esistenza a livello individuale e sociale, 
applicandola in modo efficace con 
autonomia e responsabilità a scuola 
come nella vita.  

− Sanno distinguere e classificare i dati.  

CONOSCENZE  

− Conoscono l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

− Conoscono i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

− Conoscono la struttura e i contenuti 
del testo della “Dichiarazione 
universale dei diritti umani”, 
comprendendo i diritti in essa 
contenuti. 

− Conoscono i principi della cittadinanza 
digitale.  

− Conoscono le norme che regolano il 
trattamento dei dati. 

− Conoscono le principali piattaforme 
digitali della Pubblica Amministrazione.  

ABILITÁ  

− Esercitano i principi della cittadinanza 
digitale con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. In 
relazione tanto alle opportunità quanto 
ai rischi del mondo digitale. 

− Attraverso la ricerca ampliano le 
proprie conoscenze storiche e sociali, 
acquisendo informazioni specifiche su 
alcune realtà, situazioni e 
problematiche in cui i diritti vengono 
violati, riconquistati o difesi; 
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− Ricercano informazioni sulla 
conoscenza dei diritti a livello 
territoriale 

9. PCTO 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, una parte del colloquio è condotta in modo da 

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 

emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un 

progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 

10. SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 

Sono state previste simulazioni sia per la prima che per la seconda prova ed una per il colloquio orale. Le 

simulazioni si terranno nel mese di Maggio e nella prima decade di Giugno. 

11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

Per quanto riguarda la prima prova, in sede di Dipartimento, i docenti di Italiano hanno approvato una 

griglia di correzione comune per ogni tipologia. Per quanto riguarda la seconda prova, saranno utilizzate le 

griglie di valutazione in linea con le indicazioni ministeriali. 

 

 


