
 
 
 
 
 
 

 

Verbale della Riunione del GdG/GdR di Ingegneria Elettrica  
 

(riunione del 25/10/2023) 

 
A seguito di regolare convocazione del Coordinatore, trasmessa via mail il 16 e il 22 ottobre 2023, si riunisce in 

remoto  su  Teams  il  25/10/2023  alle  ore  12:00  il  GdG/GdR  di  Ingegneria  Elettrica  triennale  di  questo 

Politecnico, per discutere del seguente: 

   
Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni; 
2. Istruttoria modifica di Ordinamento; 
3. Istruttoria redazione SMA 2022; 
4. Programmazione Tirocini d'Orientamento I anno; 
5. Eventuali urgenti. 

 
 

 
 

 
Presenziano la riunione anche la Coordinatrice del CdS di Ing. Elettrica magistrale Prof.ssa Maria Dicorato 
e i rappresentanti degli studenti degli anni di corso del CdL Maria Carmela Quintano, Marika Petruzzelli. 

Constatata la validità della riunione, il Coordinatore del CdS di Ing. Elettrica – LT05 Prof. Gregorio Andria 
assume la Presidenza, mentre il Prof. Alessandro Cannavale funge da Segretario Verbalizzante.  

 

   
1)   Comunicazioni 
Il Prof. Andria riferisce al Gruppo di Gestione/Riesame che gli argomenti di oggi in discussione sono di grande 
importanza e urgenza per il CdS di Ingegneria Elettrica triennale, in quanto: 

‐   si discuterà dell’istruttoria dell’eventuale modifica di Ordinamento Didattico, da approvare in tempi brevi; 

‐   bisognerà redigere il Commento alla SMA 2022 per la presentazione al CdS e poi al Consiglio DEI; 

‐   occorre  procedere  al  più  presto  all’organizzazione  ed  alla  programmazione  dei  nuovi  “Tirocini 
d’Orientamento”. 

 

2)   Istruttoria modifica di Ordinamento Didattico 
Il Presidente comunica che l’attuale Ordinamento Didattico (Allegato 1) del CdL in Ing. Elettrica triennale è 
ormai datato, essendo  in  vigore  sin dall’A.A. 2014/2015  (per  effetto del RAD  chiuso  il 14/06/2013), e di 
conseguenza, probabilmente non perfettamente in linea con le esigenze e le aspettative dell’odierno mondo 
produttivo  ed  in  particolare  con  gli  attuali  obiettivi  PNRR  di  sostenibilità  e  risparmio  energetico 
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nell’innovazione tecnologica. Come riferito nelle Comunicazioni, è questa  la sede per  istruire, discutere ed 
approvare  un’eventuale  bozza  di modifica  dell’Ordinamento Didattico  della  LT  di  Ing.  Elettrica,  che  sarà 
portata per  l’approvazione definitiva  in CdS e successivamente  in Consiglio DEI, per essere poi caricata nel 
RAD entro i termini fissati dal MUR.  
In particolare, il Prof. Andria, sulla scorta delle sopracitate esigenze del mondo produttivo, nonché di quanto 

viene richiesto anche in contesti internazionali in termini di innovatività e di ricadute in tema di sostenibilità 

delle risorse ed altro ancora, come sopra riportatato, propone al consesso una bozza di modifica dell’attuale 

ordinamento didattico della LT di Ing. Elettrica, anche nell'ottica di maggiore flessibilità e innovazione offerte 

agli studenti. Tale bozza,  riportata all’Allegato 2,  riporta  le seguenti principali modifiche  rispetto  rispetto 

all’ordinamento attuale, evidenziate in giallo nel citato allegato: 

1)   Attività formative di base:  

 correzione errore materiale nel precedente RAD, portando i CFU minimi delle forchette degli ambiti 

Matematica, informatica e statistica, e Fisica e chimica, rispettivamente a 30 e 18, così come richiesto 

dai minimi di Ateneo; 

2)   Attività formative caratterizzanti:  

 incremento a 84 CFU (dai 72 precedenti) del limite massimo per l’Ambito Ingegneria Elettrica, onde 

permettere una maggiore flessibilità del regolamento didattico per eventuali curricula e/o percorsi 

didattici da attivare in seguito; 

3)   Attività formative affini e/o integrative:  

 incremento  a  36  CFU  (dai  27  precedenti)  del  limite  massimo,  onde  permettere  una  maggiore 

flessibilità  del  regolamento  didattico  per  eventuali  curricula  e/o  percorsi  didattici  da  attivare  in 

seguito; 

4)   Altre attività:  

 la conoscenza della  lingua straniera  (inglese) viene considerato ora un prerequisito, pertanto non 

verranno più erogati i 3 CFU di Inglese (SSD L‐LIN/12). Al soddisfacimento di tale requisito potranno 

concorrere  le  certificazioni  linguistiche  riconosciute  dall’Ateneo,  nonché  eventuali  certificazioni 

rilasciate – solo ai fini del curriculum universitario – dal Centro Linguistico d’Ateneo. 

 

Si apre a questo punto la discussione, ampia e variegata, in cui in particolare, la componente studentesca 

esprime un parere ampiamente positivo, parere peraltro condiviso anche dagli altri membri del GdG/GdR. 

Il Presidente a questo punto annuncia che in una prossima riunione del GdG/GdR si affronterà la proposta di 

un’eventuale  articolazione  del  Regolamento  Didattico  in  più  curricula,  nell’ipotesi  di  approvazione 

dell’Ordinamento Didattico come sopra proposto. A titolo d’esempio,  il regolamento potrà prevedere tre 

percorsi  didattici:  un  percorso  identico  all'attuale  e  due  nuovi  percorsi,  uno  più  indirizzato  verso  la 

produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili, e  l'altro verso  la mobilità elettrica  sostenibile,  senza 

vincolo d’attivazione per i nuovi percorsi, essendo tale attivazione legata anche al possesso da parte del CdS 

dei requisiti minimi di docenza ex AVA. 

Udite le considerazioni del Presidente, la proposta di modifica all’Ordinamento Didattico di cui all’Allegato 2 

viene approvata all’unanimità dei presenti, dando mandato al Presidente di trasmetterla al CdS che potrà 

eventualmente modificarla e/o rinviarla per ulteriori approfondimenti. 

 

3)  Istruttoria redazione SMA 2022 

Il  Presidente  riprende  quanto  già preannunciato nelle Comunicazioni,  ribadendo  che  come ogni  anno  è 

necessario commentare la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS, scaricando dal portale SUA‐CDS 

le rilevazioni degli  indicatori ANVUR per  l’A.A. 2022/2023 (SMA 2022) e valutando gli andamenti di questi 

ultimi,  con opportune  considerazioni  in  termini di  “trend” positivi/negativi,  di punti di  forza/criticità, di 

eventuali azioni migliorative/correttive. In particolare, egli mette a disposizione del GdG/GdR la SMA 2022 

per la LT05 aggiornata al 01/07/2023 (Allegato 3), illustrando al consesso gli andamenti dei vari indicatori.  



 
 
 
 
 
 
Al fine di approntare rapidamente il Commento alla SMA 2022 in vista delle prossime riunioni del CdS e del 

Consiglio DEI,  il Presidente propone di suddividere  il  lavoro  istruttorio di  tale Commento  fra  i membri di 

questo GdG/GdR. In particolare, egli propone di ripartire la redazione in bozza delle varie sezioni come segue: 

‐ Iscritti e Conclusioni: Prof. Andria; 

‐ Indicatori Didattica: Prof. Stasi; 

‐ Indicatori Internazionalizzazione: Prof. Maione; 

‐ Approfondimento per la Sperimentazione: Prof. Monopoli; 

‐ Soddisfazione e Occupabilità: Componente Studentesca; 

‐ Consistenza e Qualificazione Corpo Docente: Prof. Cannavale. 

Il  Presidente  avverte  che  fra  i  vari  indicatori  ANVUR,  particolare  importanza  assumono  quelli  definiti 

“sentinella”, cruciali per valutare lo stato di salute del CdS. Bisognerà soffermarsi sulle possibili cause delle 

criticità eventualmente riscontrate, e le azioni di ulteriore moglioramente degli eventuali punti di forza. 

Dopo  una  breve  discussione,  il  GdG/GdR  prende  atto  di  quanto  riportato  dal  Presidente  e  condivide 

all’unanimità la ripartizione del lavoro istruttorio di cui sopra. Il Presidente propone al consesso di concludere 

i lavori istruttori per la bozza al Commento SMA entro il prossimo 2 novembre e di licenziare la bozza definitiva 

nella  riunione di GdG/GdR programmata per  il giorno  successivo, 3 novembre 2023.  Il  consesso approva 

all’unanimità. 

   

4)  Programmazione Tirocini d'Orientamento I anno 
Il  Coordinatore  ricorda  al  GdG/GdR  che  il  nuovo  Regolamento  Didattico  2023/2024,  entrato  in  vigore 

dall’inizio  del  I  semestre,  prevede  l’importante  novità  dei  “Tirocini  d’Orientamento”  già  al  primo  anno, 

spalmati nei due semestri. Com’è noto, tale attività formativa consente fin da subito di mettere in contatto 

già al primo anno gli studenti con il mondo aziendale, percependo così le esigenze di competenze richieste, 

l’ambiente  lavorativo  con  le  sue  specificità,  il  senso e  l’efficacia della  figura professionale dell’ingegnere 

elettrico, le eccellenti opportunità lavorative.  

Il Coordinatore presenta a questo punto al GdG/GdR una proposta di articolazione/programmazione dei 

primi incontri studenti‐rappresentanti aziendali, così come risultati da preventivi contatti con alcune PMI e 

grandi aziende del territorio, come riportata all’Allegato 4. 

IL GdG/GdR, unanime, plaude all’iniziativa e indica nel CdS la sede più opportuna per trovare collaborazioni 

di docenti e rappresentanze studentesche, al fine di migliorare ulteriormente tale organizzazione. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 13:30 la riunione ha termine e il presente verbale viene 

letto, confermato ed approvato seduta stante all’unanimità. 

 
                            Il Presidente del GdG/GdR            
    Il Segretario Verbalizzante           di Ing. Elettrica triennale         
 

     
    f.to Prof. Alessandro Cannavale        f.to Prof. Gregorio Andria        
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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-9 Ingegneria industriale
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e
descrivere i problemi dell'ingegneria;
- conoscere adeguatamente gli aspetti metodologico-operativi delle scienze dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli di una specifica
area dell'ingegneria industriale, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere i problemi utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati;
- essere capaci di utilizzare tecniche e strumenti per la progettazione di componenti, sistemi, processi;
- essere capaci di condurre esperimenti e di analizzarne ed interpretarne i dati;
- essere capaci di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale;
- conoscere le proprie responsabilità professionali ed etiche;
- conoscere i contesti aziendali ed e la cultura d'impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi;
- conoscere i contesti contemporanei;
- avere capacità relazionali e decisionali;
- essere capaci di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, in almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- possedere gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze.

I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a svolgere attività professionali in diversi ambiti, anche concorrendo ad attività quali la progettazione, la
produzione, la gestione ed organizzazione, l'assistenza delle strutture
tecnico-commerciali, l'analisi del rischio, la gestione della sicurezza in fase di prevenzione ed emergenza, sia nella libera professione che nelle imprese manifatturiere o di
servizi e nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, le professionalità dei laureati della classe potranno essere definite in rapporto ai diversi ambiti applicativi tipici
della classe. A tal scopo i curricula
dei corsi di laurea della classe si potranno differenziare tra loro, al fine di approfondire distinti ambiti applicativi.

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono:

- area dell'ingegneria aerospaziale: industrie aeronautiche e spaziali; enti pubblici e privati per la sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di trasporto aereo; enti per
la gestione del traffico aereo; aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la produzione di macchine ed apparecchiature dove sono rilevanti
l'aerodinamica e le strutture
leggere;

- area dell'ingegneria dell'automazione: imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e
realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi e di impianti per l'automazione che integrino componenti informatici, apparati di misure,
trasmissione ed attuazione;

- area dell'ingegneria biomedica: industrie del settore biomedico e farmaceutico produttrici e fornitrici di sistemi, apparecchiature e materiali per diagnosi, cura e
riabilitazione; aziende ospedaliere pubbliche e private; società di servizi per la gestione di apparecchiature ed impianti medicali, di telemedicina; laboratori specializzati;

- area dell'ingegneria chimica: industrie chimiche, alimentari, farmaceutiche e di processo; aziende di produzione, trasformazione, trasporto e conservazione di sostanze e
materiali;
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laboratori industriali; strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza;

- area dell'ingegneria elettrica: industrie per la produzione di apparecchiature e macchinari elettrici e sistemi elettronici di potenza, per l'automazione industriale e la robotica;
imprese ed enti per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; imprese ed enti per la progettazione, la pianificazione, l'esercizio ed il controllo di
sistemi elettrici per l'energia e di impianti e reti per i sistemi elettrici di trasporto e per la produzione e gestione di beni e servizi automatizzati;

- area dell'ingegneria energetica: aziende municipali di servizi; enti pubblici e privati operanti nel settore dell'approvvigionamento energetico; aziende produttrici di
componenti di impianti elettrici e termotecnici; studi di progettazione in campo energetico; aziende ed enti civili e industriali in cui è richiesta la figura del responsabile
dell'energia;

- area dell'ingegneria gestionale: imprese manifatturiere; imprese di servizi e pubblica amministrazione per l'approvvigionamento e la gestione dei materiali, per
l'organizzazione aziendale e della produzione, per l'organizzazione e l'automazione dei sistemi produttivi, per la logistica, per il project management ed il controllo di
gestione, per l'analisi di settori industriali, per la valutazione degli investimenti, per il marketing industriale;

- area dell'ingegneria dei materiali: aziende per la produzione e trasformazione dei materiali metallici, polimerici, ceramici, vetrosi e compositi, per applicazioni nei campi
chimico, meccanico, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, biomedico, ambientale e dei beni culturali; laboratori industriali e
centri di ricerca e sviluppo di aziende ed enti pubblici e privati;

- area dell'ingegneria meccanica: industrie meccaniche ed elettromeccaniche; aziende ed enti per la conversione dell'energia; imprese impiantistiche; industrie per
l'automazione e la robotica; imprese manifatturiere in generale per la produzione, l'installazione ed il collaudo, la manutenzione e la gestione di macchine, linee e reparti di
produzione, sistemi complessi;

- area dell'ingegneria navale: cantieri di costruzione di navi, imbarcazioni e mezzi marini, industrie per lo sfruttamento delle risorse marine; compagnie di navigazione;
istituti di classificazione ed enti di sorveglianza; corpi tecnici della Marina Militare; studi professionali di progettazione e peritali; istituti di ricerca;

- area dell'ingegneria nucleare: imprese per la produzione di energia elettronucleare; aziende per l'analisi di sicurezza e d'impatto ambientale di installazioni ad alta
pericolosità; società per la disattivazione di impianti nucleari e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; imprese per la progettazione di generatori per uso medico;

- area dell'ingegneria della sicurezza e protezione industriale: ambienti, laboratori e impianti industriali, luoghi di lavoro, enti locali, enti pubblici e privati in cui sviluppare
attività di prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale per la verifica delle condizioni di sicurezza
(leggi 494/96, 626/94,
195/03, 818/84, UNI 10459).

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

Il corso di Laurea in Ingegneria Elettrica deriva dalla trasformazione dell'omonimo corso di studio preesistente (DM 509/99). Nella trasformazione si è scelto di condividere
discipline per almeno 60 CFU con gli altri corsi della classe di Ingegneria Industriale, favorendo sia l'organizzazione didattica dei corsi di studio sia la mobilità degli studenti
tra i diversi corsi di laurea. Tra le discipline condivise con i corsi di studio della stessa classe ci sono sia materie di base (Matematica, Fisica, Geometria, Chimica ed
Informatica) sia materie che forniscono una base comune di conoscenze per l'ingegnere industriale (Economia, Fisica tecnica, Disegno Tecnico Industriale). Nella
trasformazione si è anche deciso di rafforzare le materie di base sia nell'ambito della matematica sia nell'ambito della fisica, perché si era potuta constatare una carenza di
preparazione degli studenti ed una conseguente difficoltà ad affrontare gli studi delle discipline ingegneristiche al secondo ed al terzo anno. Sono state invece confermate,
rispetto al corso di studi preesistente, le discipline caratterizzanti l'ambito dell'ingegneria elettrica (settori scientifico-disciplinari dell'Elettrotecnica, dei Sistemi elettrici per
l'Energia, dei Convertitori, Macchine ed Azionamenti Elettrici e delle Misure Elettriche ed Elettroniche).

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il corso di laurea deriva dalla trasformazione dell'omonimo corso di laurea triennale. Risulta apprezzabile il criterio utilizzato di rafforzare le discipline di base condividendo
60 CFU con gli altri corsi di laurea della stessa classe permettendo la migrazione degli studenti con il consolidamento dei loro interessi. Tale criterio comporta anche il
rafforzamento delle discipline di base. La differenziazione avviene invece in base alle discipline caratterizzanti. Il consolidamento della formazione di base fornisce
maggiore duttilità e capacità di adattamento del soggetto formato sia in relazione alla collocazione nel mondo del lavoro, sia in funzione di un eventuale proseguimento degli
studi. I requisiti minimi di docenza risultano rispettati essendo presente il numero minimo di 9 docenti di ruolo determinato sulla base della numerosità del corso. Anche il
requisito relativo alla copertura delle discipline di base e caratterizzanti risulta ampiamente soddisfatto. Per quanto concerne le strutture, sebbene esse risultino invariate
rispetto all'ordinamento pregresso, la riduzione significativa del numero dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica ne assicura una migliore fruizione e un migliore
livello di soddisfazione.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Nel giorno 29 gennaio 2009 si è svolta la consultazione finale con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. Sono intervenuti il
Delegato del Provveditore Regionale alle OO. PP., il Direttore del Servizio Protezione Civile, i rappresentanti della Confindustria della Puglia, dell'Associazione degli
Industriali delle Province di Bari e di Foggia, degli Ordini degli Ingegneri di Bari e Provincia e di Foggia e Provincia. Gli intervenuti hanno espresso valutazione positiva sui
criteri seguiti nel processo di adeguamento dei corsi di studio alla nuova normativa. Il Delegato del Provveditore Regionale alle OO. PP. ha sottolineato l'importanza
attribuita alla progettazione delle infrastrutture civili nei nuovi ordinamenti; il Direttore del Servizio Protezione Civile ha posto l'accento sulle tematiche relative alla
sicurezza ed alla normativa, ben presenti nel nuovo impianto didattico; il rappresentante della Confindustria della Puglia ha condiviso l'impianto generale del settore
industriale; i rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri di Bari e Provincia e dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari hanno espresso soddisfazione per la
contemporaneità e la coerenza della progettazione delle lauree triennali e magistrali; il rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Foggia ha
suggerito un'iniziativa didattica incentrata sulle applicazioni dell'Ingegneria nel settore agro-alimentare; il rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri di Foggia e Provincia ha
auspicato un approfondimento degli aspetti amministrativi nei nuovi percorsi formativi. A conclusione della consultazione, i presenti hanno espresso la convinzione che i
nuovi ordinamenti della Facoltà di Ingegneria consentiranno di creare qualificate figure professionali, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro a livello regionale,
nazionale ed internazionale, che troveranno facilmente occupazione negli anni futuri.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Obiettivo del Corso di Laurea è quello di fornire le conoscenze scientifiche di base dell'Ingegneria e quelle specifiche dell'Ingegneria Elettrica. Il Corso di Laurea in
Ingegneria Elettrica si propone di dare agli allievi una preparazione ad ampio spettro, soprattutto nell'ambito più vasto dell'Ingegneria Industriale. In tal modo si cerca di
fornire, ai laureati, migliori prospettive di adattamento, flessibilità e integrazione nel mondo del lavoro. La preparazione che il Corso di Laurea fornisce è funzionale al
successivo proseguimento degli studi nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica.
È obiettivo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica fornire anche una sufficiente preparazione di tipo applicativo, tramite l'offerta di specifici corsi di progettazione nel
settore elettrico. Sono previste attività seminariali e, qualora possibile in relazione alle disponibilità contingenti, tirocini e stage da svolgere presso industrie, PMI del settore
elettrico ed energetico e studi professionali.
Il primo anno di corso fornisce agli studenti la necessaria preparazione nelle materie di base (Analisi Matematica, Fisica Generale, Geometria e algebra, Fondamenti di
informatica e Chimica). È prevista la prova di lingua inglese al livello B1 e si affrontano le prime discipline caratterizzanti (Economia ed organizzazione aziendale e Metodi



di rappresentazione tecnica) finalizzate a fornire una formazione ad ampio spettro nel settore dell'ingegneria industriale. Tutte queste materie sono anche insegnate negli altri
corsi della classe delle lauree in Ingegneria Industriale, e ciò favorisce la mobilità degli studenti tra i diversi corsi di laurea.
Nel secondo anno si completa la preparazione nelle materie di base (ambiti Matematica e Fisica) e si affronta lo studio di alcune materie caratterizzanti l'ambito
dell'ingegneria elettrica (Elettrotecnica, Misure Elettriche e Macchine Elettriche). Trovano spazio al secondo anno anche lo studio della Termodinamica applicata ai Sistemi
energetici e della Elettronica Applicata, disciplina affine necessaria per integrare le competenze di base nell'ambito dell'elettronica. La preparazione nelle materie
caratterizzanti l'ambito disciplinare dell'Ingegneria Elettrica è completato nel terzo anno di corso (Impianti Elettrici, Elettronica di Potenza, Distribuzione e Utilizzazione
dell'Energia Elettrica) per fornire allo studente adeguate competenze che consentano un agevole accesso ad un corso di laurea magistrale o al mondo del lavoro. Il terzo anno
si completa con lo studio della Meccanica Applicata (ambito caratterizzante l'ingegneria meccanica), di ulteriori discipline integrative (ambito Automatica), con i corsi a
scelta dello studente e con la prova finale.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Gli insegnamenti introdotti nel piano di studi consentono di sviluppare nello studente la capacità di raccogliere e interpretare i dati tipici dell'ingegneria industriale, ed in
particolare dell'ingegneria elettrica, ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. Sono ad esempio
enfatizzate la conoscenza delle responsabilità professionali, etiche e del contesto socio-ambientale, e le tematiche scientifiche quali la sicurezza ed il risparmio energetico
conseguibile con l'innovazione tecnologica di macchine ed impianti.
Le specifiche attività formative che favoriscono l'autonomia di giudizio sono:
- le esercitazioni individuali e di gruppo perché finalizzate a sviluppare la capacità di selezionare le informazioni rilevanti, la definizione collegiale delle strategie, la
giustificazione, anche dialettica, delle scelte effettuate, la presa di coscienza delle implicazioni anche sociali delle azioni intraprese;
- la discussione guidata di gruppo, gli elaborati personali e le testimonianze dal mondo dell'impresa e delle professioni che offrono allo studente occasioni per sviluppare in
modo autonomo le proprie capacità decisionali e di giudizio.
In particolare, i laureati in Ingegneria Elettrica del Politecnico di Bari saranno in grado di:
- condurre ricerche bibliografiche e utilizzare basi di dati ed altre fonti di informazione;
- individuare e interpretare le normative;
- predisporre e condurre esperimenti appropriati, raccogliere i dati, interpretare i dati e la loro incertezza, e trarne conclusioni;
- operare in un laboratorio, anche in un contesto di gruppo;
- individuare e valutare eventuali situazioni di rischio attinenti ad un impianto elettrico.

Abilità comunicative (communication skills)
Ci si attende che i laureati sappiano comunicare informazioni e idee, discutere problemi e soluzioni con interlocutori specialisti e non specialisti.
Nello svolgimento dei loro corsi, i docenti saranno per primi un esempio di comunicazione efficace. La verifica delle capacità comunicative acquisite dagli studenti avviene
principalmente nel corso degli esami di profitto. Questi sono di tipo sia orale sia scritto, consentendo in tal modo agli allievi di sviluppare entrambe le principali forme di
espressione e di comprendere le peculiarità che le distinguono.

Nel corso di alcuni degli insegnamenti maggiormente caratterizzanti il corso di Ingegneria elettrica, sono previste delle attività seminariali svolte da gruppi di studenti su
argomenti specifici di ciascun insegnamento. Queste attività sono seguite da una discussione guidata di gruppo.

La prova finale offre allo studente un'ulteriore opportunità di approfondimento e di verifica delle capacità di analisi, elaborazione e comunicazione del lavoro svolto. Essa
prevede infatti la discussione, innanzi ad una commissione, di un elaborato, prodotto dallo studente su un'area tematica affrontata nel suo percorso di studi.

In particolare, i laureati in Ingegneria Elettrica del Politecnico di Bari saranno in grado di:
- descrivere adeguatamente un problema tecnico, anche di tipo multidisciplinare;
- esporre adeguatamente la soluzione di un problema tecnico in ambito elettrico;
- redigere una relazione tecnica;
- redigere un rapporto di prova;
- operare efficacemente individualmente o all'interno di un "team" di progetto.

Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati avranno sviluppato nel loro percorso formativo le capacità di apprendimento continuo che sono necessarie per mantenere costantemente aggiornata la loro
preparazione professionale.
Questo aspetto potrà essere posto in luce mostrando non solo lo stato dell'arte delle diverse discipline trattate nel corso di studi, ma anche come lo stato attuale è stato
raggiunto e perché (per esempio gli standard tecnologici). In tal modo si pone in luce il continuo divenire della tecnologia e la necessità dello stare al passo. Per favorire
questi obiettivi, il corso di studi organizza seminari specifici su argomenti di particolare interesse ed incontri con il mondo del lavoro, sia su argomenti tecnici sia su quelli
legati più propriamente al reclutamento. La suddivisione delle ore di lavoro complessive previste per lo studente dà un forte rilievo alle ore di lavoro personale per offrirgli la
possibilità di verificare e migliorare la propria capacità di apprendimento.
Analogo obiettivo persegue l'impostazione di rigore metodologico degli insegnamenti che deve portare lo studente a sviluppare un ragionamento logico che, a seguito di
precise ipotesi, porti alla conseguente dimostrazione di una tesi. Un altro strumento utile al conseguimento di questa abilità è la prova finale che prevede che lo studente si
misuri con informazioni nuove non necessariamente fornite dal docente di riferimento e le utilizzi.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Le conoscenze richieste allo studente per l'accesso al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica sono:
- Matematica, Aritmetica ed algebra
Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore assoluto. Potenze e radici. Logaritmi ed esponenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni,
decomposizione in fattori). Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado o ad esse riducibili. Sistemi di equazioni di primo grado. Equazioni e disequazioni
razionali fratte e con radicali. Geometria. Segmenti ed angoli; loro misura e proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà delle principali figure geometriche
piane (triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative lunghezze ed aree. Proprietà delle principali figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi,
parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi ed aree della superficie.
- Geometria analitica e funzioni numeriche
Coordinate cartesiane. Il concetto di funzione. Equazioni di rette e di semplici luoghi geometrici (circonferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grafici e proprietà delle funzioni
elementari (potenze, logaritmi, esponenziali, ecc.). Calcoli con l'uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali.
- Trigonometria
Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule trigonometriche (addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni
trigonometriche. Relazioni fra elementi di un triangolo.
- Fisica e Chimica, Meccanica
Si presuppone la conoscenza delle grandezze scalari e vettoriali, del concetto di misura di una grandezza fisica e di sistema di unità di misura; la definizione di grandezze
fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); la conoscenza della legge d'inerzia, della legge di Newton
e del principio di azione e reazione.
- Ottica
I principi dell'ottica geometrica; riflessione, rifrazione; indice di rifrazione; prismi; specchi e lenti concave e convesse; nozioni elementari sui sistemi di lenti e degli



apparecchi che ne fanno uso.
- Termodinamica
Si danno per noti i concetti di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi e l'equazione di stato dei gas perfetti. Sono richieste nozioni elementari sui principi
della termodinamica.
- Elettromagnetismo
Si presuppone la conoscenza di nozioni elementari d'elettrostatica (legge di Coulomb, campo elettrostatico e condensatori) e di magnetostatica (intensità di corrente, legge di
Ohm e campo magnetostatico). Qualche nozione elementare è poi richiesta in merito alle radiazioni elettromagnetiche e alla loro propagazione.
- Struttura della materia
Si richiede una conoscenza qualitativa della struttura di atomi e molecole. In particolare si assumono note nozioni elementari sui costituenti dell'atomo e sulla tavola
periodica degli elementi. Inoltre si assume nota la distinzione tra composti formati da ioni e quelli costituiti da molecole e la conoscenza delle relative caratteristiche fisiche,
in particolare dei composti più comuni esistenti in natura, quali l'acqua e i costituenti dell'atmosfera.
- Simbologia chimica
Si assume la conoscenza della simbologia chimica e si dà per conosciuto il significato delle formule e delle equazioni chimiche.
- Stechiometria
Deve essere noto il concetto di mole e devono essere note le sue applicazioni; si assume la capacità di svolgere semplici calcoli stechiometrici.
- Chimica organica
Deve essere nota la struttura dei più semplici composti del carbonio.
- Soluzioni
Deve essere nota la definizione di sistemi acidobase e di pH.
- Ossidoriduzione
Deve essere posseduto il concetto di ossidazione e di riduzione. Si assumono nozioni elementari sulle reazioni di combustione.
- Conoscenza della lingua inglese al livello A2 definito dal Consiglio d'Europa.
La verifica del possesso di queste conoscenze è effettuata mediante i test di accesso di Ingegneria. L'assegnazione di obblighi formativi a seguito di valutazione negativa
comporta per lo studente la frequenza di corsi di recupero ed il superamento di verifiche entro il primo anno accademico. Lo studente non potrà sostenere alcun esame se non
avrà superato le verifiche. Le attività formative aggiuntive di recupero per eventuali obblighi formativi saranno svolte in periodi dell'anno accademico favorevoli all'impegno
dello studente. Le attività formative aggiuntive di recupero per eventuali obblighi formativi in Inglese sono organizzate dal Centro Linguistico del Politecnico. La verifica
della conoscenza dell'Inglese a livello A2 è effettuata presso il Centro Linguistico del Politecnico o presso un ente certificatore riconosciuto dal Politecnico di Bari. Alla
verifica è associato una idoneità.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, non necessariamente originale, il cui sviluppo abbia richiesto l'impegno corrispondente ad almeno tre crediti
formativi (CFU). L'elaborato potrà consistere in un'indagine compilativa o un progetto ordinario.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Il Politecnico di Bari istituisce nell'area L-9 tre corsi di laurea, rispettivamente in Ingegneria Elettrica, Gestionale e Meccanica. Essi derivano dalla trasformazione dei
corrispondenti CdL erogati attualmente in base al DM 509/1999.
Essi preesistevano quando il percorso degli studi era a sviluppo quinquennale ed alcuni di essi hanno una anzianità di oltre 40 anni. Per questa ragione i tre corsi hanno una
tradizione consolidata e confortata da una elevata efficacia ed efficienza, testimoniate da un grado elevato di soddisfazione espresso dagli studenti, dai laureati e dalle
imprese, pubbliche e private.
I percorsi formativi, gli sbocchi professionali, le professionalità dei tre CdL, pur appartenendo tutti alla classe industriale, hanno caratteristiche distinte, riconosciute dagli
studenti, che fanno scelte mirate, e dal mondo del lavoro che richiede laureati con specifiche conoscenze.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Ingegnere elettrotecnico

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni del laureato triennale in Ingegneria Elettrica sono quelle inerenti la progettazione, pianificazione ed esercizio dei sistemi
industriali, con particolare riferimento ai sistemi elettrici ed energetici.

competenze associate alla funzione:
Il profilo professionale tipico di riferimento per il laureato in Ingegneria Elettrica del Politecnico di Bari è costituito dallingegnere che
autonomamente si occupa di progettazione, pianificazione ed esercizio dei sistemi industriali, con particolare riferimento a quelli
elettrici ed energetici. Un riferimento ugualmente importante è costituito dallattività svolta dallingegnere nelle imprese o negli enti per
la produzione e gestione automatizzata di impianti produttivi di beni e servizi, imprese o enti per la produzione, trasmissione e
utilizzazione dell'energia elettrica, nonché nelle amministrazioni pubbliche.

sbocchi occupazionali:
Formano oggetto dell'attività professionale degli ingegneri industriali junior:
1. il concorso e la collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, sia nella libera
professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche;
2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici di macchine e impianti;
3. le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di
singoli componenti di macchine, di impianti e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Per esercitare la libera professione è necessario superare lEsame di Stato ed iscriversi allOrdine degli Ingegneri nella sezione B
dellAlbo professionale, settore industriale. A chi supera lesame di stato e si iscrive nella sezione B dellAlbo professionale, settore
industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale junior.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Elettrotecnici - (3.1.3.3.0)
Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili - (3.1.3.6.0)

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

ingegnere industriale iunior
perito industriale laureato



Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza e comprensione - Capacita di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Ingegneria Elettrica conoscerà gli aspetti teorici e applicativi fondamentali delle scienze elettriche, sarà capace di mettere
tali conoscenze in relazione tra loro e quindi di interpretare correttamente l'osservazione dei fenomeni fisici fondamentali per
l'ingegneria elettrica. Sarà inoltre in grado di comprendere l'impatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto economico, ambientale
e sociale, sarà capace di comunicare efficacemente e possiederà gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle
proprie conoscenze.
Per quanto riguarda i requisiti specifici per l'Ingegneria Elettrica, il laureato in Ingegneria Elettrica sarà capace di:
- applicare le leggi fondamentali dell'elettrotecnica alle reti RCL;
- effettuare calcoli su circuiti trifase in corrente alternata e macchine elettriche usando l'analisi vettoriale e l'algebra dei numeri
complessi;
- usare i comuni strumenti di laboratorio allo scopo di effettuare prove su macchine e apparati elettrici;
- usare software di simulazione al computer per progettare circuiti elettrici, sistemi elettrici ed elettronici di potenza e sistemi di
controllo;
- spiegare principi e sistemi per la generazione e distribuzione della energia elettrica;
- prendere parte alla pianificazione e all'implementazione di sistemi elettrici;
- lavorare con componenti base analogici e digitali facenti parte di più grandi sistemi;
- pianificare, installare e curare la manutenzione di basilari sistemi di controllo.

Le specifiche attività formative che contribuiscono ad accrescere la conoscenza e maturare la capacità di comprensione sono:
- le lezioni di teoria che richiedono un personale approfondimento di studio;
- le esercitazioni numeriche e le prove di laboratorio;
- gli elaborati personali richiesti nell'ambito di alcuni insegnamenti in quanto forniscono allo studente ulteriori mezzi per ampliare le
proprie conoscenze ed affinare la propria capacità di comprensione;
- le visite guidate ed i viaggi studio, nonché gli interventi e le testimonianze, nell'ambito dei corsi caratterizzanti del percorso
formativo, di professionisti che operano in imprese del territorio.

Le conoscenze del laureato in Ingegneria Elettrica saranno conseguite, come evidenziato nella descrizione dettagliata del percorso
formativo, curando in maniera adeguata la successione degli argomenti, cioè facendo in modo che gli aspetti trattati in una certa fase
del percorso non siano visti come fini a se stessi ma costituiscano la base per la fase successiva. Per questo motivo si parte dagli
aspetti teorici, si prosegue con quelli ingegneristici di base (con riferimento particolare, ma non esclusivo, alle materie caratterizzanti
dell'Ingegneria Elettrica), per concludere con gli aspetti più applicativi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato triennale sarà capace di utilizzare le tecniche e gli strumenti standard per la soluzione di problemi tipici dell'Ingegneria
Industriale, in generale, e di quella Elettrica in particolare. In relazione allo specifico campo di attività, sarà in grado di affrontare in
modo professionale la progettazione e la gestione di sistemi e processi convenzionali, impostando un progetto di massima ed
elaborandone le diverse parti fino alla fase esecutiva, alla sua realizzazione, alla eventuale direzione dei lavori.

La possibilità per il laureato di applicare in modo efficace nel proprio lavoro le conoscenze acquisite durante gli studi triennali di
Ingegneria Elettrica è favorita con la discussione e l'esame di casi concreti, soprattutto nell'ambito delle materie caratterizzanti con le
implicazioni più professionali. Per conseguire questo risultato molti corsi prevedono attività di laboratorio e in molti casi le verifiche
dell'apprendimento prevedono anche la redazione di tesine su argomenti specifici e/o di semplici progetti.

La possibilità per il laureato di applicare in modo efficace le conoscenze acquisite durante gli studi triennali di Ingegneria Elettrica è
favorita con la discussione e l'esame di casi concreti, soprattutto nell'ambito delle materie caratterizzanti con implicazioni professionali.
Per conseguire questo risultato molti corsi prevedono attività di laboratorio e, in molti casi, le verifiche dell'apprendimento prevedono
anche la redazione di tesine su argomenti specifici e/o di progetti relativi a semplici situazioni reali.

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Matematica, informatica e statistica

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/08 Analisi numerica

21 36 -

Fisica e chimica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/01 Fisica sperimentale

15 30 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 36 48

Totale Attività di Base 48 - 66

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Ingegneria elettrica

ING-IND/31 Elettrotecnica
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia
ING-INF/07 Misure elettriche e elettroniche

48 72 -

Ingegneria gestionale ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale 6 12 -

Ingegneria meccanica

ING-IND/08 Macchine a fluido
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

12 24 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 45 66

Totale Attività Caratterizzanti 66 - 108

Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

ICAR/01 - Idraulica
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
ING-INF/03 - Telecomunicazioni
ING-INF/04 - Automatica

18 27 18  

Totale Attività Affini 18 - 27



Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 18

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 3 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3

Abilità informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 6

Totale Altre Attività 21 - 54

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 153 - 255

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(ING-INF/04   )

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in Ingegneria Elettrica per quanto concerne l'ambito di Ingegneria Gestionale sono relativi alle tematiche dell'Ingegneria
economico-gestionale (ING-IND/35). Gli argomenti propri del SSD ING-INF/04, ovvero l'Automatica, possono solo completare la formazione come materie affini ed
integrative, ma non come materie caratterizzanti.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base
Il numero minimo di crediti attribuiti nel loro complesso alle attività formative di base è 48. L'ampiezza dell'intervallo dei crediti di base (48-66) è motivata dal fatto che il
massimo è ottenuto dalla somma dei massimi attribuibili a ciascun ambito disciplinare. Il numero massimo di crediti effettivamente riservato alle attività di base non sarà
superiore a 60, poiché non sarà assegnato il numero massimo di crediti attribuibili ad ogni ambito disciplinare. L'intervallo effettivo di credito sarà quindi 48-60.

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 14/06/2013



min max

ING‐INF/05 Sistemi di elaborazione 

delle informazioni
6

MAT/03 Geometria 6

MAT/05 Analisi matematica 12

MAT/08 Analisi numerica 6

CHIM/07 Fondamenti chimici delle 

tecnologie
6

FIS/01 Fisica sperimentale 12

(Minimo da Ateneo: 48 CFU) 48 66 48

min max

ING‐IND/31 Elettrotecnica 12

ING‐IND/32 Convertitori, macchine e 

azionamenti elettrici
21

ING‐IND/33 Sistemi elettrici per 

l'energia
21

ING‐INF/07 Misure elettriche e 

elettroniche
9

Ingegneria gestionale 
ING‐IND/35 Ingegneria economico‐

gestionale
6 12 ‐ 6 6

ING‐IND/08 Macchine a fluido 0

ING‐IND/10 Fisica tecnica industriale 6

ING‐IND/13 Meccanica applicata alle 

macchine
0

ING‐IND/15 Disegno e metodi 

dell'ingegneria industriale
6

66 120 81

min max

ING‐INF/03 ‐ Telecomunicazioni 0

ING‐INF/04 ‐ Automatica 9

ING‐INF/01 ‐ Elettronica 9

ING‐INF/07 ‐ Misure Elettriche ed 

Elettroniche (#)
0

ING‐IND/35 Ingegneria economico‐

gestionale (#)

ING‐IND/33 Sistemi elettrici per 

l'energia (#)
0

48 84 ‐

18 30 ‐

settore

ambito disciplinare 

Matematica, 

informatica e statistica

Fisica e chimica 

ambito disciplinare 

Ingegneria elettrica

Ingegneria meccanica

ORDINAMENTO PROPOSTO 2024/25 

ambito disciplinare  settore (*)
CFU  minimo 

da D.M. 

18 36 18 18

63

12 24 ‐ 12

18

CFU 
minimo 

30

settore
CFU 

minimo 

30 36 ‐

ALLEGATO 2



ING‐IND/31 Elettrotecnica (#) 0

18 36 18

(#) SSD caratterizzanti inseriti nel RD per la gestione di eventuali, ulteriori percorsi

min max

A scelta dello studente 12 18 9 12

Prova finale 3 6 6

Conoscenza di almeno una lingua 

straniera ($)
0 0 0

Ulteriori conoscenze linguistiche  0 3 0

Abilità informatiche e telematiche  0 6 0

Tirocini formativi e di orientamento  3 6 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro
0 6 0

0 6 ‐ 0

($) prerequisito 18 51 21

150 273 168

differenza (180‐somma minimi) 30

VERIFICATE TUTTE LE FORCHETTE

ambito disciplinare  tipologia
CFU 

minimo  

21

3

3

Per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini 

Per la prova finale e la 

lingua straniera (art. 10, 

comma 5, lettera c)

Ulteriori attività 

formative

(art. 10, comma 5, 

lettera d)

(*) si indicano solo nel reg. didattico



Scheda del Corso di Studio - 01/07/2023

Denominazione del CdS Ingegneria Elettrica

Città BARI

Codicione 0720206200900004

Ateneo Politecnico di BARI

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica SUD E ISOLE

Classe di laurea L-9

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2022 2021 2020 2019 2018

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale Si Si Si Si Si

Nessuna Programmazione No No No No No

2022 2021 2020 2019 2018

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 3 3 3 3 3

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici
nell'area geografica

49 47 47 42 42

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in
Italia

148 144 147 140 138

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; 2018 105 233,7 146,4 177,2

ALLEGATO 3



LMCU; LM) 2019 145 237,3 154,8 184,1

2020 112 232,0 145,6 173,4

2021 69 250,0 134,0 172,0

2022 60 239,0 125,8 160,5

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU)

2018 82 203,3 129,0 159,1

2019 123 209,0 136,2 164,3

2020 100 207,7 129,0 155,8

2021 60 223,3 117,3 153,6

2022 54 206,3 109,2 142,7

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2018 347 494,2 470,6 564,6

2019 369 504,2 469,4 568,8

2020 365 523,4 460,5 558,9

2021 320 540,4 427,5 550,2

2022 313 546,6 398,2 519,0

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2018 216 601,3 348,8 431,3

2019 248 620,7 347,6 434,0

2020 244 627,3 337,4 425,6

2021 201 644,3 314,8 416,0

2022 173 616,7 287,8 384,2

iC00f
Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2018 186 535,3 307,0 383,8

2019 213 537,7 305,4 387,1

2020 213 552,0 299,5 380,5

2021 178 568,0 279,1 372,2

2022 150 546,0 254,0 344,8

iC00g
laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2018 12 44,6 32,5 46,8

2019 18 68,0 35,8 50,3

2020 14 63,3 37,9 49,9

2021 14 60,2 35,3 50,8

2022 14 93,0 36,0 50,0



iC00h laureati (L; LM; LMCU) 2018 46 86,8 81,3 100,9

2019 55 118,8 85,9 106,6

2020 42 105,0 81,9 105,7

2021 39 98,2 75,7 105,8

2022 43 153,0 73,6 99,5

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici
Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nell’a.s.

2018 95 216 44,0% 352,0 601,3 58,5% 144,3 348,8 41,4% 208,9 431,3 48,4%

2019 91 248 36,7% 357,0 620,7 57,5% 138,7 347,6 39,9% 210,6 434,0 48,5%

2020 88 244 36,1% 356,3 627,3 56,8% 127,5 337,4 37,8% 196,3 425,6 46,1%

2021 78 201 38,8% 337,0 644,3 52,3% 118,9 314,8 37,8% 184,4 416,0 44,3%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro
la durata normale del corso*

2018 12 46 26,1% 44,6 86,8 51,4% 32,5 81,3 40,0% 46,8 100,9 46,4%

2019 18 55 32,7% 68,0 118,8 57,3% 35,8 85,9 41,7% 50,3 106,6 47,2%

2020 14 42 33,3% 63,3 105,0 60,2% 37,9 81,9 46,3% 49,9 105,7 47,3%

2021 14 39 35,9% 60,2 98,2 61,3% 35,3 75,7 46,6% 50,8 105,8 48,0%

2022 14 43 32,6% 93,0 153,0 60,8% 36,0 73,6 48,9% 50,0 99,5 50,3%

iC02BIS
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro
un anno oltre la durata normale del corso

2018 24 46 52,2% 62,6 86,8 72,1% 54,2 81,3 66,7% 74,0 100,9 73,3%

2019 37 55 67,3% 94,3 118,8 79,4% 57,9 85,9 67,5% 79,1 106,6 74,2%

2020 24 42 57,1% 83,3 105,0 79,3% 56,7 81,9 69,3% 77,8 105,7 73,6%

2021 24 39 61,5% 77,6 98,2 79,0% 52,6 75,7 69,5% 78,8 105,8 74,4%

2022 27 43 62,8% 123,0 153,0 80,4% 53,1 73,6 72,2% 76,0 99,5 76,4%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L,
LMCU) provenienti da altre Regioni*

2018 15 105 14,3% 15,3 233,7 6,6% 7,7 146,4 5,3% 38,6 177,2 21,8%

2019 17 145 11,7% 9,3 237,3 3,9% 7,9 154,8 5,1% 38,9 184,1 21,1%

2020 11 112 9,8% 14,7 232,0 6,3% 8,0 145,6 5,5% 37,1 173,4 21,4%

2021 11 69 15,9% 16,0 250,0 6,4% 8,6 134,0 6,4% 39,4 172,0 22,9%

2022 2 60 3,3% 12,0 239,0 5,0% 8,8 125,8 7,0% 33,8 160,5 21,1%



iC05 Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2018 216 18 12,0 690,0 26,0 26,5 310,0 19,2 16,2 422,1 31,0 13,6

2019 248 16 15,5 713,5 27,8 25,7 324,6 21,2 15,3 437,6 32,1 13,7

2020 244 17 14,4 729,5 28,0 26,1 339,3 22,0 15,4 446,4 33,0 13,5

2021 201 15 13,4 731,5 32,3 22,7 331,1 23,1 14,3 437,4 35,0 12,5

2022 173 18 9,6 692,8 35,8 19,4 317,5 25,9 12,3 420,8 33,0 12,8

iC06
Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere
un’attività lavorativa o di formazione retribuita

2018 6 35 17,1% 8,2 64,4 12,7% 8,2 58,5 14,0% 12,4 64,8 19,2%

2019 11 34 32,4% 8,3 87,5 9,4% 8,9 67,9 13,1% 13,8 71,4 19,3%

2020 10 48 20,8% 14,0 132,0 10,6% 9,2 74,7 12,3% 13,5 76,8 17,6%

2021 8 33 24,2% 13,7 102,3 13,4% 9,6 66,8 14,4% 14,3 66,0 21,6%

2022 9 32 28,1% 22,7 121,0 18,7% 11,3 59,2 19,0% 16,4 68,6 23,9%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere
un’attività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita

2018 6 35 17,1% 7,6 64,4 11,8% 6,3 58,5 10,8% 10,0 66,9 14,9%

2019 10 34 29,4% 7,0 87,5 8,0% 7,4 67,9 10,8% 11,0 73,9 14,9%

2020 8 48 16,7% 12,7 132,0 9,6% 8,0 74,7 10,7% 11,2 79,6 14,1%

2021 4 32 12,5% 12,7 102,3 12,4% 8,1 66,6 12,1% 11,6 68,0 17,1%

2022 9 32 28,1% 20,3 120,0 16,9% 10,2 58,9 17,3% 14,6 70,5 20,7%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) – Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata
da un contratto

2018 6 7 85,7% 12,7 19,0 66,7% 7,3 11,9 61,1% 10,5 15,4 68,6%

2019 10 11 90,9% 7,0 10,8 65,1% 7,4 11,6 63,2% 11,0 16,4 67,3%

2020 8 10 80,0% 12,7 16,7 76,0% 8,2 12,8 64,4% 11,3 16,5 68,9%

2021 4 9 44,4% 12,7 17,7 71,7% 8,1 12,6 64,0% 11,6 16,3 71,4%

2022 9 9 100,0% 20,3 27,3 74,4% 10,5 15,1 69,3% 14,7 19,6 75,0%

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di
riferimento

2018 8,00 9,00 88,9% 14,5 14,5 100,0% 8,9 9,4 94,3% 10,5 11,1 94,5%

2019 9,00 9,00 100,0% 14,3 14,3 100,0% 9,4 10,2 92,5% 10,9 11,6 93,9%

2020 9,00 9,00 100,0% 13,3 13,3 100,0% 10,1 10,9 93,2% 11,2 11,8 95,0%

2021 8,00 9,00 88,9% 16,5 16,5 100,0% 10,4 11,2 93,1% 11,1 11,8 94,6%

2022 8,00 9,00 88,9% 17,0 17,0 100,0% 11,1 12,1 91,8% 11,5 12,2 94,3%

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno CdS Media Ateneo Media Area Geografica
non telematici

Media Atenei NON
Telematici



Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del
corso*

2018 0 7.122 0,0‰ 119,7 24.517,0 4,9‰ 47,6 11.322,5 4,2‰ 103,0 15.554,1 6,6‰

2019 0 7.518 0,0‰ 132,8 25.122,8 5,3‰ 62,5 11.152,1 5,6‰ 99,7 15.719,5 6,3‰

2020 27 6.891 3,9‰ 19,0 25.179,3 0,8‰ 16,3 10.237,5 1,6‰ 43,9 14.700,7 3,0‰

2021 0 5.978 0,0‰ 238,3 24.188,3 9,9‰ 59,8 9.499,1 6,3‰ 107,4 13.803,5 7,8‰

iC10BIS
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
iscritti sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti

2018 149 9.920 15,0‰ 85,4 18.132,3 4,7‰ 70,0 13.087,5 5,4‰ 117,9 17.946,3 6,6‰

2019 30 9.670 3,1‰ 97,4 17.803,7 5,5‰ 87,1 12.906,4 6,7‰ 110,8 18.187,3 6,1‰

2020 27 8.988 3,0‰ 11,4 17.996,9 0,6‰ 35,5 11.888,3 3,0‰ 53,3 16.947,5 3,1‰

2021 0 7.685 0,0‰ 147,6 17.489,2 8,4‰ 70,0 10.893,7 6,4‰ 115,5 15.751,7 7,3‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro
la durata normale del corso che hanno
acquisito almeno 12 CFU all’estero*

2018 0 12 0,0‰ 3,0 44,6 67,3‰ 1,1 32,5 32,3‰ 2,5 46,8 53,3‰

2019 0 18 0,0‰ 2,5 68,0 36,8‰ 1,2 35,8 34,2‰ 2,6 50,3 51,4‰

2020 0 14 0,0‰ 4,0 63,3 63,2‰ 2,0 37,9 51,5‰ 2,7 49,9 54,6‰

2021 0 14 0,0‰ 0,8 60,2 13,3‰ 0,5 35,3 13,2‰ 1,6 50,8 31,0‰

2022 1 14 71,4‰ 5,7 93,0 60,9‰ 1,2 36,0 34,3‰ 2,3 50,0 46,5‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno
del corso di laurea (L) e laurea magistrale
(LM; LMCU) che hanno conseguito il
precedente titolo di studio all’estero*

2018 0 105 0,0‰ 1,3 233,7 5,7‰ 0,6 146,4 3,8‰ 4,6 177,2 25,8‰

2019 0 145 0,0‰ 0,7 237,3 2,8‰ 0,8 154,8 5,1‰ 5,2 184,1 28,2‰

2020 0 112 0,0‰ 0,0 232,0 0,0‰ 0,5 145,6 3,5‰ 4,4 173,4 25,4‰

2021 0 69 0,0‰ 0,7 250,0 2,7‰ 0,8 134,0 5,9‰ 5,3 172,0 31,0‰

2022 1 60 16,7‰ 0,3 239,0 1,4‰ 1,2 125,8 9,5‰ 4,7 160,5 29,5‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici
Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su
CFU da conseguire**

2018 28,1 60,0 46,8% 38,6 60,0 64,4% 29,3 59,4 49,3% 31,3 59,9 52,3%

2019 27,3 60,0 45,6% 40,1 60,0 66,8% 29,6 59,4 49,8% 31,6 59,8 52,8%

2020 26,7 60,0 44,6% 38,7 60,0 64,5% 27,1 59,0 45,9% 30,0 59,7 50,3%

2021 26,4 60,0 43,9% 32,7 60,0 54,4% 26,7 58,9 45,4% 29,6 59,6 49,6%

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II
anno nello stesso corso di studio**

2018 45 82 54,9% 163,7 203,3 80,5% 91,5 129,0 71,0% 116,7 159,1 73,4%



2019 65 123 52,8% 182,0 209,0 87,1% 96,4 136,2 70,8% 118,6 164,3 72,2%

2020 50 100 50,0% 165,0 207,7 79,5% 82,9 129,0 64,3% 107,7 155,8 69,1%

2021 44 60 73,3% 176,7 223,3 79,1% 82,1 117,3 70,0% 111,3 153,6 72,4%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno**

2018 34 82 41,5% 151,3 203,3 74,4% 76,5 129,0 59,3% 96,4 159,1 60,6%

2019 49 123 39,8% 164,0 209,0 78,5% 82,0 136,2 60,2% 99,5 164,3 60,6%

2020 36 100 36,0% 152,3 207,7 73,4% 68,1 129,0 52,7% 88,8 155,8 57,0%

2021 31 60 51,7% 146,0 223,3 65,4% 64,2 117,3 54,7% 86,9 153,6 56,5%

iC15BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno
**

2018 34 82 41,5% 151,3 203,3 74,4% 76,8 129,0 59,6% 96,5 159,1 60,7%

2019 49 123 39,8% 164,0 209,0 78,5% 82,4 136,2 60,5% 99,7 164,3 60,7%

2020 36 100 36,0% 152,3 207,7 73,4% 68,9 129,0 53,4% 89,1 155,8 57,2%

2021 31 60 51,7% 146,7 223,3 65,7% 65,7 117,3 56,0% 87,4 153,6 56,9%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 40 CFU al I anno**

2018 18 82 22,0% 118,0 203,3 58,0% 46,1 129,0 35,8% 60,8 159,1 38,2%

2019 26 123 21,1% 126,0 209,0 60,3% 47,8 136,2 35,1% 64,0 164,3 39,0%

2020 28 100 28,0% 121,7 207,7 58,6% 39,9 129,0 30,9% 56,3 155,8 36,1%

2021 19 60 31,7% 103,7 223,3 46,4% 35,4 117,3 30,2% 54,5 153,6 35,5%

iC16BIS

Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno
**

2018 18 82 22,0% 118,0 203,3 58,0% 47,6 129,0 36,9% 61,3 159,1 38,6%

2019 26 123 21,1% 126,0 209,0 60,3% 49,4 136,2 36,3% 64,6 164,3 39,3%

2020 28 100 28,0% 122,0 207,7 58,7% 42,4 129,0 32,9% 57,1 155,8 36,7%

2021 19 60 31,7% 103,7 223,3 46,4% 38,6 117,3 32,9% 55,6 153,6 36,2%

iC17

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano entro un anno oltre la durata
normale del corso nello stesso corso di
studio**

2018 24 107 22,4% 108,3 181,0 59,9% 58,5 140,1 41,8% 72,6 159,3 45,6%

2019 26 87 29,9% 111,7 206,3 54,1% 58,8 141,2 41,6% 76,9 163,8 46,9%

2020 23 78 29,5% 98,0 197,3 49,7% 48,6 124,7 39,0% 73,2 158,8 46,1%

2021 18 82 22,0% 97,7 203,3 48,0% 48,0 129,0 37,2% 68,1 159,1 42,8%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio

2018 30 44 68,2% 54,2 83,2 65,1% 42,3 57,9 73,1% 65,2 89,0 73,3%

2019 41 51 80,4% 112,7 153,0 73,6% 66,3 84,0 78,9% 77,1 101,8 75,8%

2020 31 41 75,6% 99,3 130,7 76,0% 67,4 83,4 80,8% 77,7 101,4 76,6%

2021 32 37 86,5% 122,3 155,0 78,9% 59,8 75,3 79,5% 76,0 99,4 76,4%

2022 35 43 81,4% 117,7 150,3 78,3% 56,5 71,3 79,2% 73,0 93,6 77,9%

iC19 Ore di docenza erogata da docenti assunti a
tempo indeterminato sul totale delle ore di

2018 1.260 1.590 79,2% 1.785,0 2.302,5 77,5% 1.206,8 1.613,2 74,8% 1.450,1 1.892,8 76,6%



docenza erogata 2019 1.110 1.560 71,2% 1.785,0 2.355,0 75,8% 1.245,7 1.684,0 74,0% 1.466,9 1.975,8 74,2%

2020 1.020 1.590 64,2% 1.710,0 2.355,0 72,6% 1.248,5 1.750,4 71,3% 1.491,8 2.025,5 73,7%

2021 1.080 1.590 67,9% 1.755,0 2.610,0 67,2% 1.261,1 1.823,7 69,1% 1.496,2 2.091,7 71,5%

2022 1.200 1.560 76,9% 1.875,0 2.805,0 66,8% 1.366,7 2.023,7 67,5% 1.547,6 2.176,4 71,1%

iC19BIS

Ore di docenza erogata da docenti assunti a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo
determinato di tipo B sul totale delle ore di
docenza erogata

2018 1.260 1.590 79,2% 1.875,0 2.302,5 81,4% 1.269,5 1.613,2 78,7% 1.527,8 1.892,8 80,7%

2019 1.260 1.560 80,8% 1.905,0 2.355,0 80,9% 1.345,7 1.684,0 79,9% 1.588,4 1.975,8 80,4%

2020 1.230 1.590 77,4% 1.830,0 2.355,0 77,7% 1.375,9 1.750,4 78,6% 1.638,6 2.025,5 80,9%

2021 1.230 1.590 77,4% 2.025,0 2.610,0 77,6% 1.406,4 1.823,7 77,1% 1.666,6 2.091,7 79,7%

2022 1.260 1.560 80,8% 2.130,0 2.805,0 75,9% 1.527,8 2.023,7 75,5% 1.731,1 2.176,4 79,5%

iC19TER

Ore di docenza erogata da docenti assunti a
tempo indeterminato e ricercatori a tempo
determinato di tipo A e B sul totale delle ore di
docenza

2018 1.410 1.590 88,7% 1.920,0 2.302,5 83,4% 1.348,0 1.613,2 83,6% 1.611,4 1.892,8 85,1%

2019 1.320 1.560 84,6% 1.980,0 2.355,0 84,1% 1.416,3 1.684,0 84,1% 1.675,3 1.975,8 84,8%

2020 1.350 1.590 84,9% 1.935,0 2.355,0 82,2% 1.486,5 1.750,4 84,9% 1.733,7 2.025,5 85,6%

2021 1.230 1.590 77,4% 2.325,0 2.610,0 89,1% 1.531,6 1.823,7 84,0% 1.766,3 2.091,7 84,4%

2022 1.320 1.560 84,6% 2.460,0 2.805,0 87,7% 1.708,1 2.023,7 84,4% 1.865,4 2.176,4 85,7%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici
Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno**

2018 68 82 82,9% 183,3 203,3 90,2% 107,6 129,0 83,4% 136,2 159,1 85,6%

2019 99 123 80,5% 195,0 209,0 93,3% 112,5 136,2 82,6% 139,2 164,3 84,7%

2020 72 100 72,0% 179,7 207,7 86,5% 102,8 129,0 79,7% 128,6 155,8 82,6%

2021 51 60 85,0% 196,0 223,3 87,8% 99,9 117,3 85,1% 132,8 153,6 86,4%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che si laureano, nel CdS, entro la durata
normale del corso**

2018 19 87 21,8% 87,0 206,3 42,2% 39,3 141,2 27,8% 54,7 163,8 33,4%

2019 11 78 14,1% 77,3 197,3 39,2% 34,4 124,7 27,6% 53,3 158,8 33,5%

2020 11 82 13,4% 79,7 203,3 39,2% 33,9 129,0 26,3% 50,7 159,1 31,9%

2021 8 123 6,5% 63,3 209,0 30,3% 31,1 136,2 22,8% 47,5 164,3 28,9%

iC23 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU)
che proseguono la carriera al secondo anno in
un differente CdS dell'Ateneo **

2018 17 82 20,7% 9,3 203,3 4,6% 9,7 129,0 7,5% 11,2 159,1 7,0%

2019 25 123 20,3% 5,7 209,0 2,7% 9,8 136,2 7,2% 12,1 164,3 7,4%



2020 18 100 18,0% 7,3 207,7 3,5% 11,1 129,0 8,6% 11,5 155,8 7,4%

2021 1 60 1,7% 8,3 223,3 3,7% 9,7 117,3 8,3% 11,0 153,6 7,1%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2018 59 107 55,1% 36,3 181,0 20,1% 42,7 140,1 30,5% 51,6 159,3 32,4%

2019 40 87 46,0% 47,3 206,3 22,9% 48,1 141,2 34,1% 54,6 163,8 33,3%

2020 35 78 44,9% 46,7 197,3 23,6% 41,0 124,7 32,9% 52,2 158,8 32,9%

2021 41 82 50,0% 51,7 203,3 25,4% 45,6 129,0 35,4% 53,3 159,1 33,5%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici
Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25
Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2018 42 44 95,5% 72,8 83,2 87,5% 52,1 57,9 90,0% 79,9 89,0 89,8%

2019 48 51 94,1% 138,7 153,0 90,6% 77,7 84,0 92,5% 92,5 101,8 90,9%

2020 39 41 95,1% 120,7 130,7 92,3% 76,8 83,4 92,1% 92,1 101,4 90,8%

2021 34 37 91,9% 144,0 155,0 92,9% 69,8 75,3 92,7% 90,5 99,4 91,1%

2022 40 43 93,0% 139,3 150,3 92,7% 65,7 71,3 92,1% 78,4 85,9 91,3%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici
Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2018 347 13,3 26,2 969,5 19,0 51,0 453,0 13,2 34,3 581,1 15,5 37,4

2019 369 13,0 28,4 986,0 19,4 50,9 465,0 13,7 33,9 599,1 16,1 37,2

2020 365 13,3 27,5 1.028,8 19,6 52,4 479,7 14,3 33,6 606,9 16,6 36,7

2021 320 12,8 25,1 1.045,3 21,6 48,3 474,6 14,6 32,4 605,4 16,8 36,1

2022 313 13,0 24,1 1.048,5 22,8 46,1 465,6 15,9 29,3 594,6 17,3 34,3

iC28 Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per
le ore di docenza)

2018 93 4,3 21,9 253,0 6,3 40,5 127,4 4,1 31,1 176,7 4,5 39,6

2019 139 4,5 30,9 257,0 6,3 41,1 139,1 4,4 31,6 186,4 5,2 35,7

2020 105 4,8 22,1 253,8 6,5 39,0 139,6 4,6 30,6 182,1 5,4 33,7



2021 65 4,3 15,3 263,0 7,4 35,7 133,2 4,6 29,1 177,2 5,3 33,5

2022 62 4,5 13,8 252,5 7,0 36,1 133,3 4,7 28,6 175,7 5,4 32,6

Breve commento

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Elenco file con dati ANS visualizza

https://off270.miur.it/off270/sua22/indicatore_ava.php?parte=100&SESSION=&ID_RAD_CHECK=41e2a6c1dfcf96798d58f4ade3a3331b


27/11/2023 - Aula 21, 9:40-11:40: GREEN ENERGY 

04/12/2023 - Aula 21, 9:40-11:40: MERMEC GROUP 

11/12/2023 - Aula 21, 9:40-11:40: SORGENIA 

18/12/2023 - Aula 21, 9:40-11:40: BFP 

ALLEGATO 4

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica 

TIROCINIO D’ORIENTAMENTO 

Il Tirocinio di Orientamento viene introdotto per la prima volta nell’A.A. 2023/2024, collocandolo 
già al I anno (spalmato tra il I e il II semestre).  

Esso consiste in una serie di attività seminariali con attestato di frequenza che prevedono la 
presenza degli studenti per complessive 30 ore (pari a 3 CFU). Lo spirito è quello di far tenere 
incontri conoscitivi da parte di aziende esterne, limitando l'intervento dei docenti interni (tra cui il 
Coordinatore e il Vice Coordinatore del CdS triennale, con la partecipazione anche del Coordinatore 
e del Vice Coordinatore del CdS magistrale) esclusivamente ad un primo seminario come 
presentazione dei corsi degli anni successivi e presentare gli eventi programmati del Tirocinio.  

Questo Tirocinio di Orientamento deve essere visto, quindi, come una attività formativa annuale, i 
cui CFU vengono maturati e verbalizzati alla fine del I anno. La struttura potrebbe prevedere circa 
10 incontri da 3 ore e 1-2 visite di istruzione in aziende. Le attività dovranno tutte essere 
documentate da attestato di partecipazione.  

L’obiettivo finale è quello di avere un quadro esauriente ed approfondito delle grandi prospettive 
occupazionali dell’Ingegnere Elettrico, in ambiti che spaziano a 360° dalla progettazione degli 
impianti di potenza e di distribuzione, alla generazione e produzione di energie rinnovabili, ai 
dispositivi digitali di trasmissione e controllo delle informazioni, alla manutenzione e gestione dei 
sistemi automatici industriali, alla e-mobility, alla sostenibilità, tutti questi obiettivi PNRR, su cui il 
Politecnico di Bari, e segnatamente i CdS di filiera (Triennale + Magistrale) di Ingegneria Elettrica 
sono all’avanguardia nel contesto nazionale ed internazionale.  

Sarà possibile anche rinviare al I anno della coorte successiva o diluire in più anni le 30 ore, qualora 
si è impossibilitati a completare tale percorso durante l’anno di immatricolazione, nello spirito di 
offrire la più ampia flessibilità della sua fruizione. 

Programmazione Seminari 

13/11/2023 - Aula 21, 9:40-11:40: Presentazione CdL e intera filiera di Ing. Elettrica e prospettive 
occupazionali. Relatori: Proff. ANDRIA, DICORATO, con interventi dei rappresentanti degli studenti 
nel CdS e/o in Consiglio di Dipartimento. 



PROMEMORIA ALTRE AZIENDE INTERESSATE: 

 

SCHNEIDER ELECTRIC 

TERNA 

ISOTTA FRASCHINI MOTORI 

AVIO AERO 

ELECTRIC POWER 

 




