
Un cordiale benvenuto all’evento informativo FUTUREMEM

23 gennaio 2024, online
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1. Saluto Jörg Aebischer

2. Piano del progetto Jörg Aebischer
3. Programma di formazione Hansruedi Graf 

PAUSA
4. Progetto dei campi di apprendimento Giancarlo Favi

5. Procedura di qualificazione Michael Kummer

6. Programma di informazione e preparazione Thomas Schumacher

Svolgimento della conferenza



2. Piano del progetto
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Piano del progetto

Dicembre 23 Gennaio 24 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Analizzare 
l’audizione interna

Analizzare la 
consultazione degli 

Uffici (SEFRI)

Sviluppo dei campi di apprendimento

Avviare le misure di informazione e preparazione

Elaborare i documenti di attuazione

Correggere le OFor

Correggere i PF

Sviluppare PIP

Creare il modello per i
campi di apprendimento

Tappa 
fondamentale: 

richiesta del 
ticket*

* Con la richiesta del ticket l’organo responsabile 
certifica che le bozze degli atti normativi in materia 
di formazione sono conformi alle esigenze del 
mondo economico e che la SEFRI può avviare 
l’audizione.

Riunione CSSPQ Riunione CSSPQ

Approvazione PIP

Approvazione delle 
OFor

Approvazione 
dei PF
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Processo revisione 
delle professioni

Tappa 
fondamentale: 

richiesta del ticket*
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2. Programma di formazione MEM



8

8 professioni – uniche nel loro genere e intreconnesse 
tra loro

PM

PR

CIA KR AU

AM

ET

CP interprofessionali

CP interprofessionali

MP

CP interprofessionali
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Vecchio Nuovo

Profili polimeccanici/che Non esisteranno più profili

Priorità Competenze operative opzionali
Considerazione dei settori nel campo 
delle competenze operative D

Piano di formazione dettagliato con le 
CoRi

Piano di formazione con criteri legati alle 
prestazioni (a un livello medio di 
astrazione)
In questo modo, in futuro è più facile 
apportare modifiche ai contenuti.

Orientamento alle competenze già 
esistente con le CoRi
Orientamento alle materie

Orientamento stringente alle competenze 
operative
Dalle materie ai campi di apprendimento

Grandi novità
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Struttura dei piani di formazione

Campo di competenze 
operative a

Campo di competenze 
operative b

Campo di competenze 
operative c

Competenza 
operativa b1

Competenza 
operativa b2

Competenza 
operativa b3

Competenza 
operativa b4

Criteri legati alle 
prestazioni per luogo 

di formazione
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Competenze MEM
MEM 01 MEM 02 MEM 03 MEM 04 MEM 05 MEM xx MEM 11
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Competenze MEM
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Competenze operative opzionali

Competenze operative 
obbligatorie Competenze operative 

opzionali
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Formazione in azienda

Gestione delle competenze operative opzionali
1. Anno di 

tirocinio
2° anno di 
tirocinio

3° anno di 
tirocinio

4° anno di 
tirocinio

Competenze operative obbligatorie

Scelta CO opzionali

SP: progetti intersettoriali

CI: opzionali o complementari

LPI
Corsi complementari settoriali interaziendali
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Formazione con OFor/PF 2026
Qui vengono descritti gli approfondimenti e le specializzazioni delle persone in 
formazione nei rispettivi campi d’azione delle loro aziende formatrici nelle CO 
opzionali. Si fa riferimento ai settori industriali MEM a seconda della 
professione e dei contenuti delle CO opzionali. I settori industriali MEM 
possono definire, mettere a punto e offrire le specificità tecnologiche nel 
quadro di un corso complementare interaziendale. Le persone in formazione 
partecipano a queste sequenze formative di supporto per acquisire le qualifiche 
richieste nei rispettivi settori industriali MEM. – Dove opportuno e necessario 
con certificato.

Formazione opzionale nei settori industriali MEM
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Formazione opzionale nei settori industriali MEM

§ A secondo delle necessità, le specificità tecnologiche possono 
essere insegnate nell’ambito di corsi complementari settoriali 
interaziendali.

§ Le qualifiche necessarie per i settori industriali MEM possono 
essere insegnate in modo mirato.

§ Le nuove tecnologie possono dare vita a nuovi settori 
industriali MEM per coordinare la formazione di base 
opzionale.
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Formazione opzionale nei settori industriali MEM

Buona pratica
ü Aviazione (formazione speciale riconosciuta presso Swiss) con certificati
ü Trattamento termico SVW (CI speciali per persone in formazione)
ü Lamiere, profili e tubi (Forum lamiere, CI spec.)

In contatto con:
o Fotonica (tendenza a contenuti formativi mirati)
o Produzione additiva (tendenza a contenuti formativi mirati)
o Mezzi di trasporto – ascensori (tendenza al corso complementare interaziendale)
o Macchine elettriche (tendenza al corso complementare interaziendale)
o Décolletage (corso complementare interaziendale e contenuti di formazione)
o Mezzi di trasporto – trasporti pubblici (.... ancora in sospeso ...)

https://haerten.ch/berufsbildung/
https://www.forumblech.ch/ausbildung/ueberbetrieblicher-kurs-fachrichtung-blech/
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§ Menzionati nell’allegato 1 della OFor
§ Definiscono ciò che «deve essere insegnato come minimo ed 

esaminato come massimo»
§ Si tratta di parametri quali:

Ø argomento: procedure, macchine, utensili, ecc.
Ø definizione: tipo di macchina e di utensile, precisazioni, ecc.
Ø requisiti di qualità: zone di tolleranze, grado di adempimento, ecc.

§ ..... e molto altro!

Standard industriali MEM

In sviluppo



PAUSA
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3. Documenti di attuazione: progetto dei campi di apprendimento
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Situazioni lavorative

CP Azienda SP CI

Criteri legati alle 
prestazioni

Programma di 
formazione per le 
aziende formatrici

Programma dei
corsi interaziendali

Piano di apprendi-
mento per la SP

Campi di 
apprendimento

Campi di 
apprendi-

mento
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Situazioni lavorative

CP Azienda SP CI

Criteri legati alle 
prestazioni

Programma di 
formazione per le 
aziende formatrici

Programma dei
corsi interaziendali

Piano di apprendi-
mento per la SP

Campi di 
apprendimento

Campi di 
apprendi-

mento
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Campi di apprendimento

Situazioni lavorative

CP Azienda SP CI

Criteri legati alle 
prestazioni

I campi di apprendimento
realizzano rispettive 

situazioni le quali 
ricollegano la pratica con i 
criteri scolastici legati alle 

prestazioni.
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Progetto Sviluppo dei campi di apprendimento
Giugno/luglio Agosto-sett 23 Ottobre-dic Gennaio 24 2025

Creare un 
progetto per i 

campi di 
apprendimento

Creare un modello 
per i campi di 

apprendimento SP
Moduli dei campi di apprendimento SP

Elaborare i documenti di attuazione  SP/CI/azienda

Elaborare i campi di apprendimento con un 
gruppo esteso

Sviluppare supporti di apprendimento/insegnamento

WS WS WS WSWSWS

Moduli dei campi di 
apprendimento CI

Programma di 
formazione in azienda
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Progetto Sviluppo dei campi di apprendimento fase 2
T1 24 T2 24 T3 24 T4 24 T1 25 T3 26

Produzione 
dei documenti 
di attuazione, 

inclusa la 
traduzione

Elaborare i documenti di attuazione  SP/CI/azienda

Sviluppare supporti di apprendimento/insegnamento

Revisione
Informazione 
e formazione

Campi di apprendimento SP 
con un gruppo esteso

WS

WS

WS

WS

WS

WS

Campi di apprendimento CI
con un gruppo esteso

WS

WS

WS

WS

WS

WS

Programma di formazione aziende
WS

WS

WS

WS
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Dal gruppo di lavoro
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§ Schizzare i prodotti, tenendo conto delle 
esigenze

§ Sviluppare e progettare prodotti
§ Sviluppare soluzioni per problemi elettronici 

al hardware e al software
§ Interpretare e/o creare documentazioni 

tecniche
§ Modellare con CAD
§ Interpretare e/o elaborare comandi e circuiti 

elettrici di base
§ Progettare circuiti elettronici
§ Collegare prodotti elettrici
§ Sviluppare e produrre schede di circuiti 

stampati
§ Tecnologia di rete e tecnologia dei sensori
§ Tecnologia della trasmissione

§ Programmazione e visualizzazione
§ Programmare
§ Programmare microcontrollori
§ Determinare e utilizzare i materiali
§ Pianificare la produzione
§ Eseguire la produzione
§ Misurare e controllare i pezzi
§ Pianificare e attuare il montaggio
§ Eseguire la manutenzione e l’assistenza degli 

impianti
§ Mettere in servizio gli impianti
§ Spostare e controllare mediante 

(elettro)pneumatica
§ Applicare le basi tecniche
§ Inglese tecnico
§ Pianificare, monitorare e valutare i progetti
§ Progetti interdisciplinari

Campi di apprendimento di tutte le professioni
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Idea di costruzione: esemplare
CIA PM PR MP KR AU AM ET
Modellare con CAD Modellare con CAD Modellare con CAD Modellare con CAD

Campo di apprendimento base x.0

Campo di 
appren-
dimento 
avanzato 

x.1

Campo di 
appren-
dimento 
avanzato 

x.1

Campo di 
appren-
dimento 
avanzato 

x.2

Campo di 
appren-
dimento 
avanzato 

x.3
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Struttura di un campo di apprendimento

Condizioni quadro: sforzi di apprendimento (numero di lezioni o giorni); momento della 
formazione; luogo di formazione; dipendenza nei confronti di altri campi di apprendimento

Riferimento PF:
• criteri legati alle prestazioni 

da soddisfare con livello di 
rendimento

• CO e situazioni lavorative

Concezione dei contenuti:
• situazione lavorativa tipica
• conoscenze operative necessarie
• operazionalizzata con obiettivi di apprendimento
• indicazioni didattiche e metodologiche

Certificato delle competenze:
• proposta (forma ed entità)
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Esempio di campo di apprendimento: produzione di 
componenti con utensili manuali e macchine a mano
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Design dei contenuti
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Raccomandazioni metodologiche
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Prova di competenza
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5. Procedura di qualificazione
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PQ Attuale
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PQ Futuremem (al 18.01.2024)

LPP Lavoro pratico prestabilito
LPI Lavoro pratico individuale 
LDR Lavoro di correlazione/

lavoro di sinesi
NOSC Note scolastiche

Illustrazione senza cultura generale

in progress
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Cosa cambia?

Posizione PQ Attuale PQ Futuremem

LPP (8) – 12 Orario (10 Orario)

LPI 36 – 120 Orario 40 – 80 Orario

CP 4 Orario --

LDR -- 6 – 8 Orario

LPP Lavoro pratico prestabilito
LPI Lavoro pratico individuale 
LDR Lavoro di correlazione/

lavoro di sinesi
CP Conoszenze professionali

in progress
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In elaborazione

Nel lavoro di correlazione/di sinesi, una proposta di soluzione viene sviluppata per iscritto, presentata oralmente 
e spiegata in un colloquio approfondito sulla base di un dato problema relativo alla pratica professionale. Il lavoro 
di correlazione/di sinesi è un «mini LPI» predefinito senza attuazione manuale.

Viene svolto da tutti i candidati nell’ultimo anno della formazione di base allo stesso modo (1 su n) e nello stesso 
momento come lavoro individuale. L’intero lavoro di correlazione/di sinesi comprende dalle 6 alle 8 ore. La parte 
orale si svolge in un altro giorno, il prima possibile.

Lavoro di correlazione/di sinesi

Posizione Descrizione Ponderazione

1 Processo di sviluppo 10 %

2 Proposta di soluzione 40 %

3 Presentazione della proposta di 
soluzione

10 %

4 Colloquio di approfondimento 40 %
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LPP Lavoro pratico prestabilito
LPI Lavoro pratico individuale 
LDR Lavoro di correlazione/

lavoro di sinesi
NOSC Note scolastiche

Nota determinante LA
I Cantoni accettano questa 
regolamentazione in via eccezionale per il 
settore MEM, in quanto rispettano il 
«DNA MEM» concepito per le prove e le 
misurazioni, e pertanto accettano anche il 
significato particolare di questo elemento 
d’esame e la rispettiva nota determinante 
come importante per il settore. 

In elaborazione
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6. Programma di informazione e preparazione
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§ Fase 1: concetto quadro PIP
• 1 PIP per tutte 8 le professioni; fase di progetto
• I contenuti si basano sugli atti normativi in materia di formazione,

audizione all’interno del settore

Programma di informazione e preparazione (PIP)

Programma di 
informazione e 
preparazione 
FUTUREMEM 

PIP

Fase 1: programma quadro PIP 

• Cosa è vecchio? Cosa è nuovo?

Fase 2: progettazione della formazione

Moduli di formazione

Ambiente di apprendimento

Programma di formazione MEM
Documentazione di 
attuazione

Temi di formazione
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§ 7. Panoramica temi di informazione e preparazione (p. 23)

Programma di informazione e preparazione (PIP)
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§ 6. Le novità e i loro effetti (p. 6 ss.)
• Aspetti relativi ai contenuti  FUTUREMEM; anche sulla base del programma di formazione MEM
• 6.1 tutte le professioni
• 6.2 per professione

§ 8. Guida all’orientamento (p. 35)

Programma di informazione e preparazione (PIP)
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§ Ulteriori fasi
• Raccogliere i feedback e verificare quali sono le modifiche da apportare.
• Formattazione/concezione ottimizzate del documento da inviare con il ticket.
• Creare una versione breve o un management summary.
• Integrare un glossario.
• Lanciare del nuovo pacchetto di lavoro Fase 2: “progettazione della formazione”

§ Fase 2: Progettazione della formazione
• Contenuti, pianificazione e budget della formazione
• Base dei documenti di attuazione
• Elaborazione collaborativa

Programma di informazione e preparazione (PIP)



7. Conclusione
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§ Mar, 04.06.24, ore 15:30 – 17:30, Lucerna

§ Gio, 05.09.24, ore 16:00 – 17:30, online

§ Mer, 20.11.24, ore 15:30 – 17:30, Winterthur

Prossimo evento informativo
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Molte grazie per la partecipazione.

https://futuremem.swiss/it/


