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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª A GAT 

 

 
DOCENTE 

 
MATERIA 

Cecilia GALLI  
COORDINATRICE  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   
STORIA  
ED CIVICA 

Svetlana BOROSAN LINGUA INGLESE  

ED. CIVICA 

Mario BRUNO GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
ED. CIVICA 

Giovanni DELBONO PRODUZIONI VEGETALI  
ED. CIVICA 

M. Giovanna 
DELSANTE 

MATEMATICA 

ED. CIVICA 

Ulisse FERRARI GENIO RURALE 

ED.CIVICA 

Alessandro GHINI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ED. CIVICA 

Riccardo MANTOVANI PRODUZIONI ANIMALI 
ED. CIVICA 

Maura TOTA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

ED. CIVICA 

Giuseppe TRAINA ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 

Elisabetta VIAPPIANI  RELIGIONE CATTOLICA  
ED. CIVICA 

Sabrina MICHELOTTI ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
ED. CIVICA 

Chiara MAZZANI 
M. Cecilia FRANZOSI 

SOSTEGNO  
ED. CIVICA 

Tina CARFIZZI EDUCATRICE 

Daniele AVARINO  ITP 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
ED. CIVICA 
PRODUZIONI VEGETALI  
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Alessia TUBITA ITP GAT 
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 ELETTI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE GENITORI      COMPONENTE ALUNNI 

 

Sig.ra Eugenia FERRARI      Sig. Lorenzo MONTALI 
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LA SCUOLA – IL CONTESTO – IL CURRICULUM DI SCUOLA 
 
LA SCUOLA 
 

L’ Istituto di Istruzione Superiore I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini” denominato “Polo Scolastico 

Agroindustriale “Galilei-Bocchialini” è composto dall'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di 

San Secondo Parmense e dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “F. Bocchialini” di Parma. La 

sede Amministrativa e della Dirigenza Scolastica è stata collocata a San Secondo Parmense. 

 

Le nostre due scuole rispondono a questa esigenza e con la loro proposta educativa sono a 

servizio di un ampio territorio: l'ITAS Bocchialini a Parma, con percorsi in tre diverse 

articolazioni (Gestione dell'ambiente e del Territorio, Produzioni e trasformazioni, Viticoltura ed 

enologia) a coprire diversi ambiti nell'istruzione tecnica agraria; l'ITIS a San Secondo è un 

Istituto Tecnico, che oltre a un corso agrario di Produzioni e Trasformazioni, offre corsi in ambito 

Economico e Informatico. 

 

Pur con le loro diverse storie, mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, le nostre due scuole 

condividono il progetto educativo, che vuole sviluppare negli studenti quelle competenze di 

cittadinanza attiva che permettano loro di inserirsi in vari contesti di studio, lavoro e vita. La 

finalità formativa è tesa inoltre a fornire una solida base di istruzione generale e tecnico 

professionale, a far sviluppare le abilità cognitive adatte a risolvere problemi, a far acquisire 

quelle conoscenze teoriche e pratiche che consentano di operare efficacemente in ambiti 

caratterizzati da costanti mutamenti e innovazioni e di rispondere alle richieste di realtà sempre 

più aperte a una dimensione globale. 

 
 

IL CONTESTO 
 
Da sempre, il tessuto produttivo della provincia di Parma si caratterizza per la vocazione 

agroalimentare. Tuttavia, a partire dal secolo scorso il contesto economico si è arricchito con 

aziende ad alto livello di sviluppo tecnologico, operanti in stretta collaborazione con il comparto 

agricolo, creando una filiera di produzione e trasformazione all’avanguardia nel mondo. Proprio 

questo patrimonio storico economico impone di preservare e rafforzare il ruolo dell’istruzione 

tecnica legata all’agroindustria, per renderla flessibile, dinamica, aperta all'innovazione. 

 

Il nostro Polo scolastico con i suoi tre indirizzi risponde alla domanda di figure professionali da 

inserire nel comparto dell’agroindustria, nel mondo dell’informatica e dell’economia in rapporto 

dinamico e costruttivo con le aziende del territorio, gli enti, le associazioni che ruotano intorno 

alle filiere produttive. 

 

La proposta educativa del nostro Istituto è al servizio di un ampio territorio: l'ITAS Bocchialini a 

Parma, offre tre diverse articolazioni (Gestione dell'ambiente e del Territorio, Produzioni e 

Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia) a coprire diversi ambiti nell’istruzione tecnica agraria; 
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l'ITIS Galilei a San Secondo è un Istituto Tecnico, che oltre a un corso agrario di Produzioni e 

Trasformazioni, offre corsi in ambito Economico e Informatico. 

 

I piani di studio e la collaborazione della scuola con esperti, enti di ricerca, aziende permettono 

agli alunni di acquisire le competenze necessarie sia all’inserimento nel mondo del lavoro sia 

alla prosecuzione degli studi. 

 

Pur con le loro diverse storie, mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, ITIS e ITAS 

condividono il progetto educativo, che, oltre a fornire una preparazione specifica nei diversi 

settori, si propone di sviluppare negli studenti quelle competenze transdisciplinari per la 

formazione di cittadini consapevoli e attivi nel contesto civile del nostro Paese. 

 

Il nostro Istituto ha l’ambizione di proseguire il cammino intrapreso da pionieri come Antonio 

Bizzozero, i quali hanno dedicato il loro ingegno all’idea di una stretta integrazione tra tradizione 

e innovazione, tra natura, economia e tecnologia. 

 
IL CURRICULUM DI SCUOLA 
 
Al termine di un Biennio comune, che fornisce una solida base di istruzione generale, lo 

studente può proseguire il percorso di studi scegliendo tra tre articolazioni. 

1) Produzioni e trasformazioni: vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni, alla 

commercializzazione dei relativi prodotti. 

 

2) Gestione dell’ambiente e del territorio: vengono approfondite le problematiche 

della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle 

produzioni agricole sostenibili. 

 

3) Viticoltura ed enologia: vengono approfondite le problematiche legate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole e delle tematiche relative alle 

trasformazioni, alla commercializzazione dei prodotti enologici. 

 

Nelle tre articolazioni sono presenti discipline tecniche comuni, nelle quali si svolgono 

approfondimenti diversificati, e discipline che presentano connotazioni professionali specifiche. 

 

Nel triennio ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di 

settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e 

agroindustriali, nonché  ai  procedimenti  sulla  trasparenza  e  la tracciabilità,  attraverso  

l’impiego  delle  tecnologie  innovative  in  grado  di  consentire processi sostenibili.
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE – QUADRO ORARIO 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 
Al termine del nuovo corso di studi di cinque anni, il Diploma in “Agraria, agroalimentare e 

agroindustria” consente: 

 

● L’esercizio della libera professione, dopo un tirocinio biennale e il 

superamento dell’esame di Stato; 

 

● L’inserimento lavorativo in medie e grandi aziende agricole sia nei settori 

tradizionali che nel settore delle imprese agro-alimentari e vitivinicole; 

 

● L’accesso a tutti i corsi di laurea e post diploma (ITS); 
 

● La partecipazione a concorsi pubblici (Regioni, Enti Locali, ecc.); 
 
Il Diplomato in “Agraria, agroalimentare e agroindustria” ha competenze per svolgere la propria 

attività nei seguenti ambiti: 

 

● Produzioni agro-industriali (aziende alimentari quali caseifici e salumifici, 

aziende enologiche e cantine sociali, mangimifici, aziende della 

conservazione alimentare, aziende commerciali) 

● Attività delle imprese agricole (aziende vitivinicole, frutticole, zootecniche, 

florovivaistiche e serre) 

● Funzione Pubblica (enti locali quali Comuni e Province, Enti di assistenza, 

Associazioni di categoria, Ministero degli Affari Esteri: cooperazione 

agricola nei Paesi in via di sviluppo, Parchi e riserve naturalistiche) 
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QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

 

DISCIPLINE 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 2 3*(1) 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1) 

Chimica  3 (1) 3 (1) 

Disegno tecnico 3 (2) 3 

Informatica 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate   3 (2) 

Geografia 1  

Compresenze  (6) (5) 

* AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ: 

QUADRO ORARIO MODIFICATO: 

è stata aggiunta un’ora di biologia nelle classi seconde. 

Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico Pratico.
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QUADRO ORARIO TRIENNIO 

 
ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

L'istituto ha deliberato la riduzione del modulo orario da 60 a 50 minuti per tre giorni alla 

settimana al fine di ottenere un pacchetto di 27 ore annuali da utilizzare per il conseguimento 

degli obiettivi declinati nel PDM ad ampliamento dell’offerta formativa. Ogni CdC resta 

comunque libero di decidere le scelte didattiche più appropriate alle effettive esigenze degli 

alunni. 

 
 
* Modifiche del quadro orario adottate 
 

● classe III: ampliamento offerta formativa: progetto PCTO “Conoscenza del territorio” 

● classe IV: biotecnologie agrarie 
● classe V: economia, estimo, marketing e legislazione 

 
Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico Pratico.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª A GAT 

 
a) CLASSE 

 
Il piano didattico e curricolare dell’Istituto prevede che al 3° anno, sulla base di una scelta 

individuale, gli studenti vengono suddivisi nelle tre articolazioni che l’Istituto offre. 

La classe 5ª A è formata da 16 componenti, di cui 6 femmine e 10 maschi. 

Al termine del quarto anno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva e un 

alunno si è ritirato.  

Nella classe sono presenti bisogni educativi speciali, in riferimento ai quali si rimanda ai 

singoli piani individuali per maggiori dettagli sul percorso svolto e sulle disposizioni da seguire 

in Esame di Stato, per le quali si fa riferimento anche alle relazioni del c.d.c. 

 

b) DOCENTI 
 
Nel corso del triennio le discipline interessate da discontinuità didattica per cambio di  

docenti sono state: 

Italiano e Storia, Inglese; Produzioni Vegetali; Trasformazione prodotti  

I programmi effettivamente svolti sono riportati nell’allegato A al presente documento. 

 
c) GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO 

 
Dal punto di vista relazionale, la classe ha sempre mostrato difficoltà nel creare un gruppo coeso; sono 
state stabilite relazioni positive, ma questo è avvenuto fra alcuni gruppi e singoli elementi, il che  ha 
inficiato sulla possibilità di sfruttare il gruppo classe come gruppo di lavoro. 
 
Anche nei confronti dei docenti l’approccio è stato non sempre adeguato, costanti sono stati i richiami, 
sia in forma verbale, che scritta, per invitare la classe ad un comportamento rispettoso non solo di 
docenti e compagni, ma anche di arredi e, più in generale, delle regole di comportamento nel contesto 
scolastico, che spesso non sono state adeguatamente interiorizzate. 
 
L’immaturità del comportamento, l’impegno discontinuo nello studio e nel lavoro domestico hanno fatto 
sì che la preparazione generale risultasse in molti casi frammentaria e superficiale. 
In generale, l’impegno e la partecipazione hanno richiesto sollecitazioni costanti da parte del corpo 
docente, corredate dalla proposta di attività integrative quali uscite didattiche, attività di potenziamento, 
interventi di esperti esterni.   
 
Tale contesto non ha tuttavia impedito ad alcuni di impegnarsi con costanza e serietà, ottenendo 
risultati buoni e, seppur in pochi casi, ottimi.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso del quinto anno la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

a) PROGETTI D’ISTITUTO 

● Laboratorio di scrittura in preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato: alcuni alunni hanno 
partecipato ad attività pomeridiane atte a migliorare le capacità di scrittura in vista dell’esame di 
Stato. 

● Corso di preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato (facoltativo) 
● Sportello d’ascolto:  gli alunni partecipano volontariamente a colloqui con la psicologa della 

scuola.  
● Incontri di orientamento post diploma (ITS, Università) 
● Attività sportive fuori e dentro la scuola  
● Qualità Ambiente Scolastico : il progetto prevede la partecipazione di tutte le classi e, attraverso 

attività di monitoraggio, ha lo scopo di sensibilizzare ad un corretto utilizzo dell’aula e ad 
un’efficace raccolta differenziata. 

 

b) VISITE D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E LEZIONI FUORI SEDE 
● Uscita didattica presso Parco del Taro per esercitazione su IFF (26 ottobre 2022) 

● Uscita didattica presso azienda agraria per potatura Pomacee (24 novembre 2022) 

● Visita al mangimificio Carra (26 novembre 2022) 

● Visita al Vittoriale (30 novembre 2022) 

● Attività di potatura presso Az. agraria della scuola (24 febbraio 2023) 

● Partecipazione al Viaggio della Memoria (due alunni, febbraio 2023) 

● Progetto conoscenza del patrimonio 

○ lezione pomeridiana di Storia dell’Arte del ‘900  

○ uscita presso la Fondazione Magnani Rocca (11 maggio 2023) 

● Partecipazione al progetto “Percorsi di legalità - Associazione Magistrati nelle scuole”:  

○ - incontro con magistrati (31 marzo 2023) 

○ - partecipazione all’open day del Tribunale di Parma (sei alunni, 13 maggio) 

 

6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO   

INTRODUZIONE 

I percorsi per le competenze trasversali sono programmati dai Consigli di classe e si realizzano 
tramite esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo 
dell’indirizzo di studi frequentato dagli studenti, con l’obiettivo di: 

− attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 

azienda 

− arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

− favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali e 

rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 

−   promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 

−   correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

In tal modo il mondo del lavoro e il contesto territoriale entrano in modo significativo nel curricolo 
della scuola; allo stesso tempo i docenti e la scuola mantengono intatta la propria responsabilità 
educativa: al centro dell’azione formativa della scuola restano i giovani, lo sviluppo armonioso 
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della loro personalità e l’educazione ai valori significativi di cittadinanza attiva, solidale e 
responsabile. 
La distribuzione  del  monte  ore  dei  PCTO  tiene  conto  dell’età  degli  alunni  e  del percorso 
formativo da essi effettuato, compreso l’impegno legato all’Esame di Stato, cercando di 
armonizzare le esigenze del mondo scolastico con quelle del mondo produttivo. 
I Consigli di classe, di conseguenza, programmano percorsi idonei a: 

● consentire l’acquisizione delle competenze trasversali e tecnico professionali in 
linea con il Pecup dell’indirizzo di studio, prevalentemente nel secondo biennio, 

● sviluppare, in un’ottica orientativa, una riflessione sul valore e sulla ricaduta delle 
attività svolte sulle opportunità di studio e/o di lavoro post diploma, nelle classi 
quinte. 

 

STRUTTURA DEI PERCORSI 
Le attività di Pcto si configurano come un percorso unico e articolato, predisposto dai Consigli 
di classe con progettualità triennale, da realizzare in contesti operativi con forte integrazione 
con il mondo del lavoro e la società civile e da attuare con modalità che assicurino equivalenza 
formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. 
La proposta del nostro Istituto si articola innanzitutto in moduli di apprendimento pratico (attività 
caratterizzanti il percorso della classe) all’interno del contesto lavorativo o realizzati con 
modalità laboratoriali, dove gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi 
formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. 
Approvati dai CdC su proposta della Commissione Pcto della scuola, questi moduli 

● promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza, quindi implicano un impegno 
attivo degli studenti che “imparano facendo”, tramite attività che danno luogo a 
valutazione delle competenze acquisite; 

● hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in 
orario curricolare che extracurricolare, sulla base di un progetto elaborato dal 
Consiglio di classe. 

Essi consistono in STAGE AZIENDALI (curricolari, estivi, all’estero), in SIMULAZIONI DI 
IMPRESA, in ESPERIENZE NEL TERZO SETTORE, in ATTIVITA’ PROGETTUALI DI 
INDIRIZZO. 
I documenti di accompagnamento delle esperienze in situazione di lavoro sono costituiti dal 
Patto formativo dello studente, contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola 
lavoro e la Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, cui si aggiungono le 
attestazioni relative ai corsi di sicurezza svolti dagli studenti e la valutazione dei rischi per 
l’attività di alternanza scuola lavoro. 
Il progetto Pcto in ogni classe è poi completato dallo sviluppo di moduli didattico- informativi 
(attività aggiuntive e propedeutiche), svolti in classe o in azienda, che rafforzano ed 
arricchiscono l’apparato di conoscenze e competenze individuali, preparano gli studenti ad 
affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti svolti in alternanza e li 
guidano nella raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza, nonché nella 
rielaborazione dei dati e nella restituzione dei risultati della loro esperienza. Le attività svolte 
nell’ambito di questi moduli sono rilevanti al fine del computo delle ore di Pcto e sono soggette 
a valutazione, anche in relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in LEZIONI FUORI SEDE, in VISITE AZIENDALI, CORSI DI SICUREZZA e 
altre ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI RIELABORAZIONE. 
 

Le attività caratterizzanti il Pcto della classe sono programmate dai Consigli di classe ad inizio 
anno scolastico, insieme alle attività aggiuntive e propedeutiche, e co- progettate tra la scuola 
e l’azienda madrina e/o ente ospitante. 
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Le attività svolte e le presenze degli studenti sono annotate nella sezione “Scuola&Territorio” 
del registro elettronico “Classeviva”; questi dati vengono trasmessi a fine anno al Miur tramite 
la piattaforma dedicata all’alternanza e, da quest’anno, registrati nel Curriculum dello studente. 
 

LE COMPETENZE 

La RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE sviluppate attraverso i PCTO viene acquisita entro 
gli scrutini finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso 
di studi. A tal fine il Consiglio di classe tiene conto di ogni elemento utile a verificare le attività 
dello studente e l’efficacia dei processi formativi attivati, sulla base delle osservazioni e dei dati 
che emergono dai seguenti documenti: 

− scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), del 

TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata/progetti su 
commissione), del TUTOR ENTE ESTERNO (per l’Esperienza terzo settore o Altra attività 
progettuale) 

−   scheda di valutazione elaborata dal TUTOR SCOLASTICO 

−   Diario di bordo, scheda di autovalutazione dello STUDENTE e relazione finale. 

 

Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza sono declinate nelle griglie pubblicate nel sito della scuola. 
 

I Consigli delle classi quinte certificano inoltre la frequenza di ogni studente alle attività di Pcto 
e il conseguimento del monte ore prescritto. 
 

VALUTAZIONE 

Conformemente alle indicazioni ministeriali, i Consigli di classe definiscono in che modo le 
competenze trasversali e professionali acquisite nelle esperienze di PCTO abbiano ricaduta 
nelle varie discipline. I docenti, coerentemente con quanto indicato nei propri piani di lavoro, 
valutano la padronanza delle competenze sviluppate durante il percorso con criteri, attività e 
verifiche atte a valorizzare l’esperienza dell’alunno in diversi contesti. 
Nei casi in cui la valutazione disciplinare non abbia messo in adeguato risalto il ruolo attivo e 
propositivo manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor/referente esterno, il Consiglio di 
classe ha fatto ricorso all’intervento sul voto di condotta. 
 

In sintesi il percorso triennale delle attività ASL/Pcto della classe sul quale ogni studente ha 
elaborato una personale presentazione comprensiva di riflessioni personali sull’esperienza 
svolta. 
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 MONTE ORE PREVISTO: 160 H 

PERCORSO DI ASL/PCTO DELLA CLASSE 3A a.s. 2020– 2021 

Monte ore svolto 57 h  

● Attività in aula 21 h: 

 

● Stage presso Azienda agraria della scuola 30 h 
● Visita al museo del Parmigiano Reggiano e laboratorio sul latte 4 h  

PERCORSO DI ASL/PCTO DELLA CLASSE 4A a.s. 2021– 2022 

Monte ore svolto 89 h 

● Stage presso Food farm 30 h 4/10/2021; 08/10/2021  
● Uscita didattica presso il Bosco Spaggiari  2h 30  12/10/2021 
● Partecipazione alle Giornate FAI 8 h 16/10/2021 
● Visita presso Musei della pasta e del pomodoro 5h 25/11/2021 
● Stage presso azienda agraria della scuola 26/04/2022; 30/04/2022 25 h 

PERCORSO DI ASL/PCTO DELLA CLASSE 5A a.s. 2022– 2023 

Monte ore svolto 13 h  

● Presentazione ITS 15/11/ 2022 
● Incontro con l'U.O. "Orientamento e Job Placement" dell'Università di Parma. 7/12/ 2022 
● Orientamento in uscita 8/02/2023  
● Incontro con InformaGiovani 15/02/ 2023     
● Incontro con agenzia Randstad su elaborazione CV e colloquio di lavoro 16/02/2023  

● Incontro con Coldiretti 22/03/ 2023  
● Incontro con ANPAL 12/04/2023  
● Incontro con Collegio dei periti agrari 18/04/2023  
● Incontro con IFS e azienda Mutti 11/05/2023  
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           7. EDUCAZIONE CIVICA 

L’ITAS “F. Bocchialini” dall’anno scolastico 2018-19 ha elaborato il proprio percorso educativo 

verso una cittadinanza attiva in continuità con alcuni suoi progetti consolidati, ma anche 

attraverso nuove consapevolezze e nuove emergenze. 

Sono state centrali nella nostra progettazione d’Istituto l’educazione alla legalità, all’affettività, 

alla sicurezza stradale, con un cammino verticale che si snodava dalla riflessione sulle proprie 

pulsioni e sui comportamenti socialmente accettabili, fino alla presa di coscienza delle 

conseguenze di un agire fuori dalla legge. 

L’intervento del legislatore, con la legge 92 del 2019, che ha fatto confluire la progettualità 

esistente nelle scuole in uno specifico insegnamento, ha condotto, già dal settembre dello 

stesso anno, a strutturare gli interventi su tutto l’arco del quinquennio in funzione di una 

programmazione annuale con competenze esplicitate e condivise. 

Lo scoppio della pandemia nel febbraio del 2020 ha costretto i Consigli di classe ad una 

essenzializzazione di quanto programmato ed alla cancellazione di tutti i progetti in corso. 

Pertanto, gli studenti delle classi quinte attuali hanno affrontato solo a partire dall’anno 

scolastico 2020-2021 l’Educazione civica come specifico insegnamento con una esplicita 

condivisione delle competenze indicate a livello d’Istituto e una valutazione dei singoli momenti 

educativi e complessiva dell’intero percorso annuale. 

Il Collegio docenti ha definito che ciascun Consiglio di classe avesse piena libertà di 

programmare ambiti e competenze e la ripartizione oraria delle attività ed ha recepito la nomina 

dei referenti per le singole classi. Ogni docente che ravvedesse nella propria disciplina affinità 

con gli ambiti e le competenze da sviluppare, ha inserito nei Piani di lavoro i contenuti sotto 

forma di progetto, o di insegnamento, in collaborazione o meno con Enti e Istituzioni esterne, 

nel rispetto delle 33 ore minime annuali. 

Ambiti di azione e Competenze individuate 
 

 
AMBITO 

 
COMPETENZA 

 
Educazione alla cittadinanza 
attiva e responsabile 

 
Acquisizione della capacità di agire da cittadini 
responsabili e attivi nella vita politica, civica e sociale 
del proprio Paese. 

 

Educazione alla solidarietà 
 

Acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo e 
delle proprie responsabilità come cittadino del mondo. 
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Educazione allo sviluppo 
sostenibile 

 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere. 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza propri e altrui. 
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Contenuti trattati dai docenti durante l’a.s. 2022-2023 

ITALIANO E STORIA 

● La Costituzione: principi generali (a cura della prof.ssa Chiara Mazzani) 
● Il diritto di voto (a cura della prof.ssa Chiara Mazzani) 
● La libertà di stampa (a cura della prof.ssa Chiara Mazzani) 
● I genocidi (a cura della prof.ssa Chiara Mazzani) 
● Incontri Percorsi di Legalità con “Associazione magistrati nelle scuole” e partecipazione 

all’open-day del Tribunale di Parma per un gruppo di alunni (incontro con la polizia 

scientifica, partecipazione ad un’esercitazione con cani antidroga, partecipazione ad una 

simulazione di processo penale) ( marzo e maggio 2023) 

● Conoscenza e tutela del Patrimonio: approfondimento di Storia dell’Arte del Novecento 

con esperta; visita alla Fondazione Magnani-Rocca.  

INGLESE 

● Act for SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS   
● Unesco Goals for a sustainable world.  
● Global Environmental Policy and Unesco Goals.  
● The future of Packaging is Sustainability. 

 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO    

● Impronta ecologica e biocapacità. Sviluppo sostenibile. 
● Agricoltura sostenibile: modelli produttivi agricoli sostenibili (in particolare agricoltura 

conservativa e biologica). 
● Tappe fondamentali dell’UE. Evoluzione della PAC: PAC iniziale (dal Trattato di Roma al 

1992); Riforma MacSharry; Agenda 2000; Riforma Fischler; La PAC 2014-2020 ed il 
Greening. 

● Lavori di gruppo sulla sostenibilità in agricoltura. 

 

PRODUZIONI VEGETALI  

● I Marchi green  
● I Mondiali in Qatar: aspetti ambientali, sociali e della legalità. 
● Convivenza animali selvatici e uomo. 

 

MATEMATICA  

● Visione del film “Il diritto di contare” 

GENIO RURALE  

 Salute e sicurezza: legge 81/08 e i rischi nelle stalle 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE (TRAINA, AVARINO) 

● Espropriazione per pubblica utilità 
● Art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana 
● Artt. 832 e 834 del Codice civile italiano 

 
I contenuti sopraindicati sono stati svolti nell’arco di un monte ore complessivo di 41 ore. 

Di seguito si riporta la GRIGLIA DI VALUTAZIONE approvata in Collegio docenti:  
 

 

INDICATORI 

LIVELLI: 
descrizione 

 

VALUTAZIONE 

AVANZATO 9-
10 

INTERMEDIO 7-8 BASE 6 INIZIALE 4-
5 

CONOSCENZE 
Argomenti: 

Lo studente 
conosce in 
modo adeguato 
i contenuti 
proposti nel 
modulo, li 
espone con 
linguaggio e 
lessico 
adeguato e 
sicuro 

Lo 
studente 
conosce i 
principali 
contenuti proposti 
nel modulo, li 
espone con 
linguaggio e 
lessico chiaro 

Lo studente 
conosce i 
principali 
contenu ti 
proposti nel 
modulo, li 
espone con 
linguaggio e 
lessico 
sufficientement
e chiaro 

Lo studente 
conosce in 
modo 
frammentari
o e 
lacunoso i 
contenuti 
principali 
proposti nel 
modulo, li 
espone in 
modo 
confuso e 
con lessico 
non 
appropriato 

 

◻ ◻ ◻ ◻ voto 

ABILITA’ 
Gestione della 
comunicazione 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro; porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure che è 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenza 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati nei 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in atto 
solo in 
modo 
sporadico, 
con l’aiuto, 
lo stimolo, il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

 

◻ ◻ ◻ ◻ voto 



 

 

 

 
19 

ATTEGGIAMEN 
TO / COMPORTAMENTO 
Partecipazione e 
collaborazione 

Posto di fronte 
ad una 
situazione 
nuova, anche in 
contesto 
laboratoriale, lo 
studente è in 
grado di 
comprendere 
pienamente e 
valutare le 
opinioni e le 
ragioni diverse 
dalla sua. Lo 
studente riesce 
ad esporre il 
proprio punto di 
vista in modo 
convincent
e e sicuro 

Posto di fronte 
ad una 
situazione 
nuova, anche in 
contesto 
laboratoriale, lo 
studente è in 
grado di 
comprendere 
pienamente le 
opinioni e le 
ragioni diverse 
dalla sua. Lo 
studente riesce 
ad esporre 
semplici spunti di 
riflessione 
personale 

Posto di fronte 
ad una 
situazione 
nuova, anche 
in contesto 
laboratoriale, lo 
studente ha 
difficoltà a 
comprendere 
le opinioni e le 
ragioni diverse 
dalla sua. 
Riesce ad 
esporre il 
proprio punto 
di vista con 
qualche 
riflessione 
personale solo 
se guidato 

Posto di 
fronte ad 
una 
situazione 
nuova, 
anche in 
contesto 
laboratoriale
, lo studente 
ha difficoltà 
a 
comprender
e le opinioni 
e le ragioni 
diverse 
dalla sua. 
Non espone 
punti di 
vista 
personali né 
riflessioni 
pertinenti 

 

◻ ◻ ◻ ◻ voto 

ATTEGGIAMEN 
TO / COMPORTAMENTO 
Impegno e 
responsabilità 

Lo studente 
dimostra un 
atteggiament
o costruttivo e 
contribuisce 
alla riuscita 
del compito 
assegnato 

Lo studente 
dimostra 
disponibilità 
alla 
collaborazione, 
si lascia 
coinvolgere 
facilmente 
nell’attività 

Lo studente 
collabora solo 
se spronato da 
chi è più 
motivato e/ o 
mostra un 
atteggiamento 
spesso 
passivo nei 
confronti delle 
attività proposte 

Lo studente 
collabora 
solo se 
spronato da 
chi è più 
motivato e 
mostra 
disinteresse 
per le attività 
proposte 

 

◻ ◻ ◻ ◻ voto 

 

VOTO 
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8. TRAGUARDI COMUNI 

 
Le priorità strategiche della scuola si fondano sulla consapevolezza del ruolo decisivo della 

scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per 

il progresso economico e sociale. 

Il Polo scolastico dell’agroindustria “Galilei-Bocchialini” vuole essere una vera “scuola 

dell’innovazione” che opera scelte orientate permanentemente al cambiamento e a favorire 

attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua, valorizzando il 

metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore,   all’onestà   intellettuale,   alla   

libertà   di   pensiero,   alla   creatività,   alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per 

la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della 

Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 

Per “scuola dell’innovazione” si intende un laboratorio per la costruzione del futuro, capace di 

trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del 

costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una 

piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. Il profilo educativo, culturale e 

professionale (PECUP) della scuola è finalizzato: 

 

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

“molteplicità dei saperi” in un “sapere unitario”, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
 

c) all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
Le priorità strategiche della scuola tendono quindi a: 
 

· innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le disuguaglianze socio- 

culturali e territoriali, recuperando l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 

· realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, garante del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 

formativo e dell’istruzione permanente dei cittadini; 

 

· realizzare una progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 

usando la flessibilità, la diversificazione, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle 

strutture, con l'introduzione di tecnologie innovative e con il coordinamento con il 

contesto territoriale 

 

· incrementare esperienze formative nonché Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (Erasmus+, stage linguistici, …) all'estero, valorizzando 

prioritariamente quelli all’interno dell’Unione Europea.
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9. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 

allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 

10) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
 

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti
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12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

 

13) definizione di un sistema di orientamento 

 
10. CONTENUTI 

 
I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono stati specificati nei 

programmi dettagliati dei singoli docenti (All. A). 

 

11.  METODI COMUNI ADOTTATI PER LA DIDATTICA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’attività didattica è stata caratterizzata da: 

 
CLASSE TERZA 2020-2021 
 

DIDATTICA IN PRESENZA fino al 29/10/2020 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) dal 29/10/2020 fino a fine anno scolastico. 

 

In questo periodo la classe è stata suddivisa in gruppi per dare la possibilità a tutti di frequentare 

in presenza almeno una volta la settimana con la possibilità agli alunni/e fragili di poter 

frequentare più assiduamente rispetto al gruppo a cui erano stati assegnati. 

 

A seconda delle disposizioni regionali, che si sono via via susseguite nel corso dell’anno 

scolastico, i gruppi hanno frequentato singolarmente un giorno alla settimana oppure sono stati 

aggregati più gruppi contemporaneamente nella stessa giornata per consentire la frequenza in 

presenza più giorni la stessa settimana, restando comunque nei limiti previsti dalle ordinanze 

ministeriali. 

 

Naturalmente gli alunni/e che non si trovavano in classe dovevano frequentare la lezioni in DAD 

a seconda delle disposizioni dei docenti e quindi o con attività sincrone o asincrone nelle stesse 

modalità già illustrate precedentemente per la classe quarta. 

 

I moduli orari che si sono utilizzati durante la DDI sono stati gli stessi utilizzati per la didattica 

in presenza ma diminuendo, per gli alunni/e in DAD, di 10 minuti nelle giornate in cui erano 

previsti i moduli orari di 60 minuti (lunedì, mercoledì e sabato) e di 5 minuti nelle giornate in cui 

era previsto il modulo orario di 50 minuti e prolungando l’intervallo fino a mezz’ora. 

 
CLASSE QUARTA a.s. 2021-2022 
 
La didattica si è svolta in presenza 
 
CLASSE QUINTA a.s. 2022-2023 
La didattica si è svolta in presenza 
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12. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE COMUNI AL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

a)  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE    
DIDATTICA IN PRESENZA 

● Prove strutturate 

● Prove semi-strutturate 

● Questionari a risposta aperta 

● Soluzione analitica di problemi tecnici 

● Verifiche orali 

● Esercitazioni pratiche. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

Le verifiche effettuate con ogni tipo di modalità (scritta, in videoconferenza, test grafici, test 

digitali, presentazione di elaborati, interventi positivi durante le video lezioni, …) e gli esiti delle 

stesse sono stati inseriti sul registro elettronico e hanno assunto validità ai fini della valutazione 

finale dell’allievo. Le interrogazioni orali sono state effettuarle con collegamento video in piccoli 

gruppi invitando un altro docente della classe non impegnato in altre attività. 

 

b) ATTIVITÀ DI RECUPERO DIDATTICA IN 
PRESENZA 

Per quanto riguarda le insufficienze dell’anno in corso, le modalità di recupero al termine del primo 
trimestre sono state stabilite dai singoli docenti fra le seguenti modalità 

- Studio individuale 

- Recupero in itinere  

- Sportello di recupero
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13.MEZZI – STRUMENTI – MATERIALI 
 
Nella tabella che segue vengono indicati i supporti e le risorse di cui il Consiglio di classe si è 

avvalso nello svolgimento della didattica scolastica. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

SPAZI MEZZI E RISORSE 

Aule scolastiche Lavagna Libri di testo 

Laboratorio di 
fitopatologia 

Laboratorio di chimica 

Computer e stampanti 

Strumentazioni 
di laboratorio 

Collegamento internet  

Manuali tecnici 

Laboratorio di informatica Registratori Dizionari 

Palestra Cartine geografiche Riviste specializzate 

Azienda Agraria 
dell’Istituto 
Biblioteca 
Auditorium 

Videoproiettori 

Telecamera 

 

Visite aziendali Visite 

guidate 

Aziende convenzionate   

 Collegamento wireless  

 Lavagna 
Interattiva 
Multimediale 

 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

PIATTAFORME MEZZI E RISORSE 
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Registro elettronico Spaggiari: 
sezioni Agenda e Didattica, Aule 
Virtuali 

 
Google Suite: Drive, Meet,  
ClassRoom,  

 
Email d'Istituto 

Videolezioni in sincrono 

Slide 

Video 

Lavagne digitali 

File condivisi 

Versione digitale del libro di 
testo 

Siti  
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14.TEMPI E FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO SCOLASTICO 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio attività: 15/09/2022 
Fine attività:7/06/2023 
 
Il Calendario scolastico d’Istituto per l’anno 2022/2023 (deliberato dal Consiglio d’Istituto) ha 

previsto le seguenti sospensioni delle lezioni: 

 

 

 

 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: un primo periodo (trimestre) con scrutinio e 

valutazione entro i primi 20 giorni di gennaio ed un secondo periodo (pentamestre).
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15.CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Criteri di valutazione di fine anno scolastico: 
 
Per la valutazione degli studenti si sono adottati i criteri riportati nel PTOF d’Istituto pubblicato nel sito 

web della scuola 
 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/poloagroindustriale/ptof-rav-pdm 
 

La valutazione finale della classe quinta è avvenuta facendo riferimento al PTOF d’Istituto 

integrato dalla Delibera del Collegio dei docenti del 9 marzo 2020. 

 

16.LA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
La commissione, composta da commissari interni al Consiglio di Classe, con la sola presenza 

del Presidente esterno, nominato dal MIUR, è così composta: 

 

CLASSE 5A GAT COMMISSARI ESTERNI DESIGNATI  

16 studenti LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

 LINGUA INGLESE  

 GAT  

 COMMISSARI INTERNI DOCENTE 

 

PRODUZIONI VEGETALI (designato) 

SECONDA PROVA SCRITTA Giovanni DELBONO 

 ECONOMIA Giuseppe TRAINA 

 PRODUZIONI ANIMALI Riccardo MANTOVANI 

 

 
SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE  

Sono state svolte per classi parallele le simulazioni della prima e della seconda prova scritta, 

di cui si riportano negli allegati B e C le tracce e le griglie di valutazione. 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

La prova è stata svolta il 26 aprile 2023. 

Le tracce sono riportate nell’allegato B; la griglia di valutazione è riportata nell’allegato C.  

 

PROVA SCRITTA DI PRODUZIONI VEGETALI   

La prova è stata svolta il 4 maggio 2023. 

Le tracce sono riportate nell’allegato B; la griglia di valutazione è riportata nell’allegato C.  

 

La simulazione del colloquio non è stata effettuata. 

http://www.poloagroindustriale.edu.it/poloagroindustriale/ptof-rav-pdm
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “F. BOCCHIALINI” A.S. 2022/2023 

CLASSE V A art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Cecilia Galli    

TESTO IN ADOZIONE: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada, Noi C’eravamo vol. 3, Mondadori education 

Altri materiali: video; fotocopie; power point  

Dei testi indicati sono state svolte lettura e analisi. 

0) RIPASSO  

Alessandro Manzoni: elementi essenziali della vita e della poetica; che cos'è il romanzo storico. 

I Promessi Sposi: incipit, l’incontro fra Don Abbondio e i bravi; la monaca di Monza   

1) TRA OTTO E NOVECENTO 
 

  a. Questioni sociali e letteratura nell’età del realismo. 
1.a.1.) Il Positivismo: elementi essenziali  
1.a.2.) Il Naturalismo: la poetica del Naturalismo e le caratteristiche del romanzo naturalista  
Testi:  

• E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (prefazione a Germinie Lacertoux); Gervaise e 
l’acquavite  

1.a.3) Il Verismo: il romanzo verista; analogie e differenze tra verismo e naturalismo  
1.a.4) Vita e poetica di G. Verga 
Testi:  

• G. Verga, I Malavoglia, lettura integrale 
 

b. Le poetiche decadenti in Europa e in Italia 
1.b.1) Il Decadentismo: definizione ed elementi caratterizzanti delle poetiche decadenti; il Decadentismo in Europa 
e in Italia. 
1.b.2) Vita e poetica dei seguenti autori: G. D’Annunzio; G.Pascoli 
Testi:  

• C. Baudelaire, Corrispondenze 

• G. D’Annunzio, Andrea Sperelli  

• G. Pascoli, Il Gelsomino notturno, Arano, L’Assiuolo 

 
2) IL PRIMO NOVECENTO  

 
a. Le avanguardie artistiche  
2.a.1.) Il Futurismo nell’arte e nella letteratura 
2.a.2) Approfondimento sul cubismo  
 
b.  L’intensità del verso breve 
2.b.1) Vita e poetica di G. Ungaretti 
Testi:  

• G. Ungaretti, Veglia; Soldati; San Martino del Carso; Fratelli; Mattina; I Fiumi; Non gridate più; La Madre 
 

c. Le maschere del moderno 
2.c.1) Vita e poetica di L. Pirandello 
Testi: 

• L. Pirandello, Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Il Fu Mattia 
Pascal: Prima e seconda premessa; La nascita di Adriano Meis; il 
teatro: Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei 
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personaggi; video: https://www.raiplay.it/video/2021/05/Sei-
personaggi-in-cerca-dautore-5699ebf0-6d43-4ae7-8399-
32bf466af3a7.html 

 
d. Psicologia e modernità  
2.d.1) Vita e poetica di I. Svevo  
Testi: 
Senilità: Emilio e Angiolina; La coscienza di Zeno: Prefazione; Preambolo; 
L’ultima sigaretta 
 
3) IL SECONDO NOVECENTO 

a. Tra realismo e fantastico 

3.a.1) Vita e poetica di I. Calvino 

Testi: 
Il Visconte dimezzato (lettura integrale) 

5) LA PRODUZIONE SCRITTA  

Esercitazioni sulle tipologie dell’Esame di Stato  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Modulo di conoscenza e tutela del Patrimonio: 

• Lezione di approfondimento di Storia dell’Arte del Novecento con 
esperta esterna 

• Visita alla Fondazione Magnani-Rocca  

 

Il programma è stato visionato e approvato dagli studenti 

 

Parma, 15 maggio 2023       Prof.ssa Cecilia Galli
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “F. BOCCHIALINI” A.S. 2021/2022 

CLASSE V A art. Gestione ambiente e territorio 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

Docente: Prof.ssa Cecilia Galli    

TESTO: L. Caracciolo, A. Roccucci, Le carte della Storia, Mondadori 

ALTRI MATERIALI: video; fotocopie; power point; film  

METODOLOGIE ADOTTATE: lezioni frontali, lezioni partecipate, debate, lavoro a gruppi, approfondimento 

individuale   

● La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 

● L’età dell’Imperialismo 

● La Belle époque 

● L’Italia giolittiana 

● La Prima Guerra mondiale 

● Il primo dopoguerra 

● Lo stato totalitario e le sue caratteristiche 

● la Russia dalla rivoluzione d’ottobre a Stalin 

● il nazismo in Germania 

● il fascismo in Italia 

● La guerra di Spagna 

● La Seconda Guerra mondiale 

● Il secondo Novecento: approfondimenti personalizzati a cura dei singoli studenti 

 

● Film   
           Im Westen nichts neues (Niente di nuovo sul fronte occidentale, 2022) di Edward Berger 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
MODULO SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

● Il Diritto di Voto a cura della prof.ssa Mazzani 

● La libertà di stampa a cura della prof.ssa Mazzani 

● Incontro “Percorsi di legalità” con Associazione magistrati nelle scuole e partecipazione all’Open 

day del Tribunale di Parma per un gruppo di alunni 

● I genocidi a cura della prof.ssa Mazzani 

 

Il programma è stato visionato e approvato dagli studenti 

Parma, 15 maggio 2023                               Prof.ssa Cecilia Galli  
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PROGRAMMA  SVOLTO  INGLESE  A.S. 2022-2023 

                                                          CLASSE:  5^ A 

Docente: Svetlana Borosan 

Libro di testo:  Paola Gherardelli   “Hands on Farming”  Lingue Zanichelli 

 

1° TRIMESTRE 

WHAT DO YOU NEED TO MAKE  OLIVE OIL? 

Agriculture and Ecosystem 

Where Olives Trees Grow 

Olive Origins 

Topography and Grove Layout 

Olive Oil Processing and What do you Need to make Olive Oil? 

Designations and Definitions of Olive Oil 

Some things to Know about Olive Oil 

Benefits of Olive Oil and Olive Oil Production and Consumption in Italy 

HOW WINE IS MADE 

Origins of Grapes 

The Vineyard Layout 

Choosing a Cultivar 

Wine Grape Harvest. The winemaking process 

The Healing Properties of Grapes 

Italian and European Wines 

Wine Labels 

 

2° PENTAMESTRE 

HOW DOES ANIMAL HUSBANDRY WORK? 

Farm Animals: Cattle and  Swine 

Farm Poultry 

Sheep and Goats 

Taking care of Animals 

Animal Protection 

 

BEEKEEPING 

The Honeybee and Humans and The importance of Bees 

Beekeeping: Some Useful Tips 

Honey: Composition and Properties 

Working with Bees and  Honey Varieties 

 

HOW DO WE EAT AND HOW IS IT PRODUCED 

Food Processing and Preservation 

The Food Industry Today 

Food Preservation and  Food Safety and Standards 

Sustainable Food Consumption and Production 

 

MILK AND DAIRY PRODUCTS 

Milk Processing 

Types of Milk and Milk Products 

Dairy Processing 

Italian Types of Cheese 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
UNESCO Goals for a sustainable world  (Goal 12- Responsible Consumption and Production) 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030  (Goal 14- Life bellow Water; Goal 15- Life on Land) 
 
Global Environmental Policy and UNESCO Goals  (Goal 17- Partnerships to Achieve the Goals) 

Act for SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Goal 3- Good Health and Well Being) 

UNESCO Goals for a sustainable world  (Goal 12- Responsible Consumption and Production) 

  

Parma, 13/05/2023                                                                          Prof.ssa Borosan Svetlana 

  

                  

  PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5^A 

       I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 

MATERIA “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” 

A.S. 2022-2023 

  

  

                                Articolazione: Gestione Ambiente e Territorio 

                           Docente: Prof. Mario Bruno 

                           I.T.P.: Prof.ssa Alessia Tubita 

  

Modulo 1: Il Paesaggio e il Territorio 

Il Paesaggio: definizioni paesaggistiche di base. Evoluzione del paesaggio nel tempo. Analisi 

visive, percettive e culturali del paesaggio. Classificazione del paesaggio in base al valore 

paesaggistico. Tipologie di paesaggi italiani (alpino, prealpino, padano, appenninico e costiero).  

Studio e tematizzazione del paesaggio (carte tematiche). Come si trasforma il paesaggio (cause 

naturali ed antropiche). L’ecologia del paesaggio (patches, matrice, corridoio ecologico, ecotoni, 

ecotopo). Unità del paesaggio e analisi delle unità di paesaggio dell’Emilia-Romagna (in particolare 

la Pianura Parmense). Reti ecologiche. Rete Natura 2000. 

Normativa sul paesaggio (Decreto Legislativo n°42/2004 Codice Urbani). 
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Il Territorio: definizione di territorio (come è cambiato il concetto di territorio nel tempo). Lettura 

del territorio: cartografia storica e recente (carte dei suoli e carte tematiche). Attitudini territoriali: i 

Terroir italiani (vitivinicolo, dell’olio, del formaggio, dei salumi e del pane). La valutazione del 

territorio: land suitability e land capability classification. Pianificazione e assetto territoriale: 

l’assetto del territorio e i principi di assetto del territorio. 

Parchi e riserve naturali: aree protette in Italia (cenni), parchi nazionali italiani (cenni). Gestione 

aree protette: Ente parco e regolamento del parco. 

IFF (indice di funzionalità fluviale a cura della prof.ssa Tubita, con esercitazione presso il Parco del 

Taro). 

 Modulo 2: Ecosistemi artificiali 

Ecosistema urbano: il verde urbano. Definizione di spazi verdi. Tipologie e funzioni del verde 

urbano: il verde di arredo o ornamentale, il verde funzionale e il verde privato. 

Progettazione delle aree verdi: criteri e fasi della progettazione. Tecniche di realizzazione del 

giardino. I tappeti erbosi: fasi di realizzazione del prato, irrigazione e drenaggio . 

  

Modulo 3: Risorse e problemi ambientali 

Inquinamento: definizione di inquinamento e biomagnificazione. 

Inquinamento dell’aria: gas climalteranti di origine agricola e contributo dell’agricoltura alla 

riduzione dei gas serra. Alterazioni atmosferiche a scala globale (effetto serra, buco dell’ozono, 

piogge acide), alterazioni atmosferiche a scala regionale e locale. 

Inquinamento delle acque: superficiali e sotterranee, eutrofizzazione, BOD e COD. 

Inquinamento del suolo: gestione sostenibile del suolo nell’agroecosistema. I rifiuti: definizione, 

loro classificazione e gestione, rifiuti agricoli e loro smaltimento. 

Gli indicatori ecologici: bioindicatori per la qualità dell’aria, bioindicatori per la qualità dell’acqua; 

L’IBE (indice biotico esteso a cura della prof.ssa Tubita), bioindicatori della qualità del suolo. 

Normativa ambientale: Testo unico ambientale D.lgs. n°152/2006; Direttiva europea n°35/2004 

Responsabilità e danno ambientale; Direttiva nitrati n°676/1991; Direttiva quadro sulle acque 

2000/60/Ce (cenni). 

  

Modulo 4: Agricoltura e ambiente 

Ambiente: aspetti introduttivi sull’ambiente. Definizione di ambiente. L’uomo e l’ambiente 

(visione antropocentrica). Le sfere terrestri.  Impronta ecologica e biocapacità. L’ettaro globale. 

Ambiente e produttività: fattore di produzione e di equivalenza. Sviluppo sostenibile. 

Agricoltura sostenibile: modelli produttivi agricoli. Agricoltura convenzionale: principali 

caratteristiche ed impatti dell’agricoltura convenzionale. 
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Agricoltura conservativa: definizione. Caratteristiche principali. Obiettivi dell’AC. Principi 

dell’AC: diversificazione colturale (avvicendamenti, consociazioni), copertura del suolo (maggese, 

sovescio, cover crops, catch crops), minimo movimento meccanico del suolo (minima lavorazione, 

semina su sodo, strip e vertical tillage). 

Agricoltura integrata: definizione. Obiettivi. Ambiti di applicazione. Difesa integrata obbligatoria 

e volontaria. Principi della difesa integrata. Bollettini provinciali di produzione integrata. 

Disciplinare di produzione integrata. Marchio SQNPI. Normativa sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari: principali novità del nuovo regime fitosanitario europeo n°2031/2016. 

Agricoltura biologica: Regolamento UE n°848/2018. Principali novità Reg.848. Definizione di 

agricoltura biologica. Obiettivi e caratteristiche. Periodo di conversione. Norme di produzione 

biologica vegetale e animale. Norme di produzione del vino (cenni). Sistema di controllo: autorità di 

controllo ed iter di certificazione biologica. Linee guida etichettatura biologica. 

La PAC: tappe fondamentali dell’UE. Evoluzione della PAC: PAC inziale (dal Trattato di Roma al 

1992); Riforma MacSharry; Agenda 2000; Riforma Fischler; La PAC 2014-2020 ed il Greening. 

Nuova PAC 2023-2027: obiettivi generali, quadro finanziario. 

 Il Piano Strategico Nazionale: le principali novità. 

 Il Primo pilastro (i nuovi pagamenti diretti): pagamento di base al reddito per la sostenibilità, i 

regimi per il clima- l’ambiente e il benessere degli animali (gli eco-schemi), pagamento 

ridistributivo complementare al reddito, pagamento giovani agricoltori, pagamento accoppiato al 

reddito. 

Nuova architettura verde e condizionalità rafforzata (novità BCAA 7 e 8). Condizionalità sociale. 

Secondo pilastro (sviluppo rurale): 

Misure Agro-ambientali PSR Emilia-Romagna: generalità, pagamenti per la produzione integrata e 

biologica in Emilia-Romagna, conversione seminativi a prato avvicendato, gestione prati e pascoli 

permanenti, allevamento razze autoctone, tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, riduzione impatto 

prodotti fitosanitari.  

Argomenti di Educazione Civica 

 Impronta ecologica e biocapacità. Sviluppo sostenibile. 

Agricoltura sostenibile: modelli produttivi agricoli sostenibili (in particolare agricoltura 

conservativa e biologica). 

Tappe fondamentali dell’UE. Evoluzione della PAC: PAC inziale (dal Trattato di Roma al 1992); 

Riforma MacSharry; Agenda 2000; Riforma Fischler; La PAC 2014-2020 ed il Greening. 

Lavori di gruppo sulla sostenibilità in agricoltura. 
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Libro di testo adottato: Gestione Ambientale Territoriale, Forgiarini, Damiani e Puglisi, 

REDA. Inoltre, si fa riferimento a tutti i materiali caricati su Classroom dai prof. Bruno e 

Tubita. 

      Parma, 15/05/2023                            Docente: Prof. Mario Bruno  I.T.P.: Prof.ssa Alessia Tubita 
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Programma di MATEMATICA 
  

A.S. 2022-2023   
Classe 5^A 

  
Insegnante: Delsante Maria Giovanna 

   

RIPASSO 
Derivate fondamentali.   
Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte. 
  
  
INTEGRALE INDEFINITO 
Primitiva di una funzione; definizione e proprietà di integrale indefinito. 
Integrali immediati; integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
  
  
INTEGRALE DEFINITO 
Definizione di integrale definito di una funzione positiva o nulla; definizione generale di integrale 
definito; proprietà dell’integrale definito. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree di superfici piane. 
Calcolo dei volumi di solidi di rotazione 
 

 L’insegnante 
 Maria Giovanna Delsante 
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PRODUZIONI ANIMALI 

  

A. S. 2022-2023   classe  5 A  GAT 

  

Prof. Riccardo Mantovani 

  

Modulo A. 

  

 ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
  

  

Contenuti  ed articolazione tematica Tempi: ore 45 
  

Costituenti fondamentali degli alimenti zootecnici. 

Ruolo svolto da Proteine , Carboidrati e Lipidi nell’alimentazione degli animali 

Principali differenze tra Carboidrati strutturali e non strutturali. Digestione degli alimenti nei monogastrici e 

nei poligastrici con evidenziazione delle principali differenze e particolarità. 

Fattori che condizionano la digeribilità degli alimenti e la capacità di ingestione degli animali.( analisi Van 

Soest). Principali analisi chimiche svolte a carico degli alimenti per determinare i valori nutritivi contenuti. 

Caratterizzazione delle principali categorie di alimenti utilizzati in alimentazione zootecnica e valore 

merceologico degli stessi (foraggi e concentrati). 

Definizione dei fabbisogni alimentari giornalieri degli animali e preparazione di idonei razionamenti 

alimentari (determinazione fabbisogni d’accrescimento, mantenimento, produzione, gestazione). 

Approfondimenti sulla composizione analitica dei concentrati utilizzati nel razionamento destinato a vacche 

che producono latte per Parmigiano-Reggiano. 

Determinazione dell’energia lorda, digeribile, metabolizzabile e netta degli alimenti e determinazione 

dell’unità foraggiera latte. 

Nutrizione degli animali da reddito: 

§  Ruolo biologico svolto da vitamine e minerali nell’alimentazione degli animali (fonti di 

approvvigionamento, sintomi da carenza e patologie collegate) 

  

o   Principali sintomi di Avitaminosi, Ipo e Ipervitaminosi 

o   Sinergie e antagonismi tra micronutrienti minerali e vitaminici 

o   Influenza dei Micronutrienti sulla fertilità e sulle produzioni 

  

  

MODULO C Allevamento dei bovini: tempi ore 15 

  
La gestione del periodo di svezzamento dei vitelli. La fase di accrescimento degli animali da rimonta 

, la pubertà e la prima fecondazione. 

La curva di lattazione e le principali malattie metaboliche della bovina ad alta capacità produttiva. 

. 

   
  

L’insegnante  Riccardo Mantovani                                                    I rappresentanti degli studenti       

  

  

Parma 6 Maggio 2023 

  

Libri di testo utilizzati: Produzioni animali autori Falaschini Gardini edizioni Reda 
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I.T.A.S “F. BOCCHIALINI” PARMA 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

 Classe: 5a A 

ARTICOLAZIONE: Gestione ambiente e territorio 

Docente: Prof. Giuseppe Traina 

ITP: Prof. Daniele Avarino 

Anno scolastico: 2022/23 

  

 Libro di testo adottato: Stefano Amicabile “Corso di ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE” 

ED. HOEPLI 

MODULO 1 

ESTIMO GENERALE 

1.  Aspetti e fondamenti 

2.  La natura del giudizio di stima 

3.  Aspetti economici tradizionali 

4.  Processi estimativi. Metodo e momento di stima 

5.  Procedimenti di stima sintetici e analitici 

6.  Principio dell’ordinarietà 

7.  Le caratteristiche influenti sul valore di un immobile 

8.  Determinazione del valore di un immobile in base al reddito 

9.  Direttive generali sulle principali aggiunte e detrazioni 

MODULO 2 

ESTIMO RURALE 

1.  Stima dei fondi rustici 

·   Descrizione del fondo 

·   Stime sintetiche 

·   Stima analitica o per capitalizzazione dei redditi 

·   Beneficio fondiario in base al bilancio in economia 

·   Beneficio fondiario in base al canone di affitto 

·   Valore normale e sue correzioni 

·   Valore di trasformazione 

·   Valore di capitalizzazione 
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·   Valore complementare 

·   Descrizione dell’oggetto della stima (La relazione di stima) 

·   Stima dei fabbricati rurali 

2.  MIGLIORAMENTI FONDIARI 

·   Generalità 

·   Giudizi di convenienza 

·   Costo totale dei miglioramenti 

·   Valore di un fondo suscettibile di ordinario miglioramento 

·   Indennità per miglioramenti eseguiti su fondo altrui 

·   Finalità e caratteristiche dell’ACB 

·   Valutazione dei costi e dei benefici 

·   La determinazione dei tempi 

·   Il saggio di attualizzazione 

·   Criteri di giudizio: VAN, RBCA, SRI, TRC. 

   

3.  STIMA DEGLI ARBORETI 

·            Generalità 

·            Valore della terra nuda 

·            Valore in un anno intermedio 

o   Metodo dei redditi passati 

o   Metodo dei redditi futuri 

o   Metodo del ciclo fittizio 

·            Considerazione sulla scelta del metodo 

·            Valore del soprassuolo con il metodo dei redditi passati e futuri 

·            Età del massimo tornaconto 

4.  STIMA DELLE SCORTE 

·            Generalità 

·            Bestiame 

·            Macchine 

·            Prodotti di scorta 

5.  STIMA DEI PRODOTTI IN CORSO DI MATURAZIONE 

·            Introduzione 

·            Frutti pendenti 

·            Anticipazioni colturali 

MODULO 3 

ESTIMO LEGALE 

6.  STIMA DEI DANNI 

·            Generalità 

·            Il danno 
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·            Il contratto di assicurazione 

·            Criteri di valutazione dei danni e procedure peritali 

·            Danni da grandine: 

o    L’assicurazione contro i danni da grandine; 

o    Le operazioni peritali per la stima dei danni da grandine. 

o    Danni da inquinamento in agricoltura. 

7.  ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’ 

·            Generalità 

·            Il testo unico 

·            Oggetto dell’espropriazione 

·            L’iter espropriativo 

·            Soggetti e fasi dell’espropriazione 

·            L’indennità di esproprio 

·            Criteri generali 

·            Aree edificabili 

·            Aree edificate 

·            Aree non edificabili 

·            Il prezzo di cessione volontaria 

·            La retrocessione dei beni espropriati 

·            L’occupazione temporanea 

8.  USUFRUTTO 

·            Normativa essenziale 

·            Stima del valore del diritto d’usufrutto 

·            Stima del valore della nuda proprietà 

·            Indennità per miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario 

9.  SERVITU’ PREDIALI COATTIVE 

·            Normativa essenziale 

·            Servitù di passaggio coattivo 

·            Servitù di acquedotto e scarico coattivo 

·            Servitù di elettrodotto coattivo 

·            Servitù di metanodotto coattivo 

10. STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE 

·            Generalità 

·            Riunione fittizia 

·            Collazione 

·            Divisione ereditaria 

  

  



 

 

 

 
48 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

·   Espropriazione per pubblica utilità 

·   Art. 42 della Costituzione della Repubblica italiana 

·   Artt. 832 e 834 del Codice civile italiano 

  

  

Parma, 15/05/2023                                                     Docente: Prof. Giuseppe Traina 

                                                                                              I.T.P.: Prof. Daniele Avarino 

                                                                                                                                                                                                           

ITAS “ F. Bocchialini” PARMA  Anno scolastico 2022/2023 

 Disciplina di Insegnamento: RELIGIONE CATTOLICA  Docente: Elisabetta Viappiani   

Contenuti svolti 

  

L’ATEISMO MODERNO. I FILOSOFI DEL SOSPETTO TRA ‘800 E ‘900. NIETZSCHE. 

  

● Teoria filosofica e antropologia di F.Nietzsche.  La critica alla religione,la morte di Dio,il 

nichilismo,il Super-uomo,la volontà di potenza,l’eterno ritorno. Antologia: “ L’Anticristo”. Prologo 

e epilogo, capitolo1. “ La Gaia scienza”, aforisma 125. Enciclica “ Fides et ratio” n.46. “ L’ospite 

inquietante” di U. Galimberti, capitolo1; Il grido di Sileno, da “ La Repubblica”; I giovani del 

nichilismo attivo, da “ La Repubblica”; Relatività di M. Escher. 

  

GLOBALIZZAZIONE ED ETICA 

  

● Etica ed economia. Sistemi economici,lavoro e dignità umana nella tradizione biblica. Il valore del 

lavoro,il principio di solidarietà,economia e giustizia sociale. Il fondamento teologico della morale 

sociale cattolica. Il bene e il male,libertà,coscienza,legge naturale. Valori morali tra persona e 

società. 

  

LA LETTERATURA SAPIENZIALE VETEROTESTAMENTARIA 

  

● Il libro di Giobbe, il libro del Qoelet .La sofferenza dell’uomo, la giustizia di Dio, il silenzio di Dio. 

Le questioni esistenziali dal libro di Giobbe e confronto con la riflessione poetica di G.Leopardi . Il 

silenzio di Dio nella storia del popolo ebraico e nella riflessione teologica di H.Jonas “Il concetto di 

Dio dopo Auschwitz”. 

  

  

  

Libro di testo 

“Capaci di sognare” Piero Maglioli SEI 
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TRACCE DI SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
 

 

 



 

 

 

 
51 

 

 

 



 

 

 

 
52  



 

 

 

 
53 

 



 

 

 

 
54 

 



 

 

 

 
55 

 



 

 

 

 
56 

 



 

 

 

 
57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
58 

 

 



 

 

 

 
59 

 



 

 

 

 
60 

 

 



 

 

 

 
61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
63 

 
 

TRACCE DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

ITAS “F. Bocchialini” 
  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E 

AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

  

Tema di: PRODUZIONI VEGETALI 
  

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

  

PARTE PRIMA 

Nell’ambito di un’azienda agraria ove si vogliano applicare corrette tecniche di produzione, al fine di 

organizzare attività produttive eco-compatibili e di valorizzare gli aspetti qualitativi, l’impianto di un arboreto 

rappresenta un momento di fondamentale importanza con rilevanti ripercussioni sulla sua futura gestione. 

Il candidato, facendo riferimento ad una coltura arborea di propria scelta, dopo aver descritto le 

caratteristiche pedoclimatiche della zona presa a riferimento, tratti delle problematiche inerenti l’impianto, 

dalla scelta varietale all’individuazione dei sesti e dei materiali più idonei ad una gestione sostenibile degli 

interventi colturali. 

  

  

PARTE SECONDA 

1.   La pratica della concimazione nelle produzioni biologiche. 

2.   Tecniche di propagazione delle piante arboree. 

3.   L’irrigazione nel frutteto 

4. Scopi e tipologie di intervento della potatura verde nel vigneto. 

5. Interventi necessari per una corretta gestione del suolo nel caso preso in esame nella prima parte. 

6. La potatura secca: principi fisiologici, obiettivi e tipologie di intervento durante la fase produttiva. 

7. Modalità e criteri per impostare una difesa fitosanitaria corretta nell’arboreto preso a riferimento. 

8. Con riferimento alla specie prescelta, indicare le principali malattie fungine ed il relativo 

controllo. 

9. Metodi e tecniche di lotta biologica ed integrata. 

10. Le produzioni biologiche: obiettivi perseguiti e linee guida relative alle pratiche colturali 

11. La tecnica dell’inerbimento dell’arboreto: essenze utilizzate, gestione, aspetti positivi e negativi. 

  

  

Durata massima della prova: 5 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e di calcolatrici non 

programmabili. È consentito l’uso di manuali tecnici e/o prontuari. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che 

siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
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CONVERSIONE: ________________/100 = _________________/20 
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CONVERSIONE: ________________/100 = _________________/20 
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CONVERSIONE: ________________/100 = _________________/20 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

 

VOTO IN VENTESIMI  VOTO IN DECIMI  

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (All. A dell’OM n. 45 del 9 marzo 2023) 

 

 


