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PROGRAMMA 

  

 

MATERIA: SISTEMI E RETI (ore settimanali: 4) 

CLASSE:    IV Di 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

INDIRIZZO:   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: Informatica 

DOCENTI:   Prof.ssa MELIOTA CARMELA 

    Prof.      FRANCESCO RIZZO 

 

Libro di testo: SISTEMI e RETI Vol. 1  e  2 – autore: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi   HOEPLI 

 

 

 

Dispositivi per la realizzazione di reti locali   

 

▪ La connessione con i cavi in rame 

▪ La connessione ottica 

▪ La connessione wireless 

▪ Il cablaggio strutturato degli edifici 

▪ Conoscere la modalità di trasmissione di segnali elettrici via cavo 

▪ Conoscere la modalità di trasmissione di segnali ottici in fibra 

▪ Conoscere la modalità di trasmissione di segnali wireless 

▪ Individuare le problematiche connesse alla sicurezza nelle comunicazioni wireless 

▪ Conoscere la normativa americana standard EIA/TIA 568 

▪ Conoscere la normativa europea ISO/IEC DIS 11801 

 

Le reti Ethernet e lo strato di collegamento 

▪ La tecnologia Ethernet 

▪ Le collisioni in Ethernet 

▪ Tipologie di rete Ethernet 

▪ Dispositivi di rete a livello 2 

▪ Evoluzione di Ethernet 

▪ Il formato dell’indirizzo MAC 

▪ Il formato di una trama Ethernet 

▪ Confronto tra il modello Osi ed Ethernet 

▪ La nomenclatura e la struttura del frame 

▪ Le caratteristiche del CSMA/CD 

▪ Ethernet ad alta velocità: Fast e Giga Ethernet 

▪ Il livello MAC e il formato del frame Ethernet 

▪ La differenza tra hub, bridge, switch 

▪ Il concetto di dominio di collisione 

 

Lo strato di rete e il protocollo TCP/IP 

▪ Sviluppo di Internet e del protocollo TCP/IP 

▪ Confronto tra i livelli ISO/OSI e TCP/IP 

▪ Il TCP/IP e gli indirizzi IP 



▪ La struttura degli indirizzi IP 

▪ Le classi degli indirizzi IP 

▪ Le differenze tra indirizzamento pubblico e privato 

▪ Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi 

▪ Introduzione al subnetting 

▪ Subnetting:  CIDR 

▪ Configurare un PC: IP statico e dinamico 

▪ Inoltro di pacchetti sulla rete: NAT, PAT, e ICMP 

▪ Il protocollo ARP 

▪ Il protocollo DHCP 

 

I Router 

 

▪ Architettura hardware di un router 

▪ Cenni sulle caratteristiche di un SO per i router e gerarchia dei comandi IOS 

Il routing: protocolli e algoritmi 

▪ Fondamenti di routing 

▪ Routing gerarchico 

▪ le problematiche connesse all’instradamento 

▪ il concetto di instradamento diretto e indiretto 

▪ Tabella di routing 

▪ la differenza tra routing statico e routing dinamico 

▪ le tipologie degli algoritmi non adattivi e adattivi. 

▪ Distance vector e Link state. 

▪ Autonomous System (AS) e routing gerarchico 

▪ Protocolli IGP: RIP e OSPF 

▪ Protocollo EGP: il BGP 

 

Lo strato di Trasporto 

• Servizi e funzioni dello strato di trasporto 

• I protocolli del livello di trasporto di Internet: UDP, TCP 

 

LABORATORIO 

 

▪ Approfondimento linguaggio HTML – CSS 

▪ Emulatore Cisco Packet Tracer 
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PROGRAMMA 
 

MATERIA:  TELECOMUNICAZIONI (ore settimanali: 3). 

CLASSE:  IV Di 

ANNO SCOLASTICO:  2021/2022 

DOCENTI:  Stefano NETTI  e  Vito SPINELLI 

 
 

Libro di testo:  

Titolo: Telecomunicazioni; autori: Ambrosini, Perlasca, Maini; casa editrice: Tramontana. 

 
Argomenti svolti 

 

Uda 1 - Componenti e reti elettriche lineari 
La resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. Partitori di 
corrente e partitore di tensione. Generalità sui resistori: parametri caratteristici, forme costruttive, 
codice colori, codifica e misura della resistenza elettrica; il potenziometro e il trimmer. Legge di 
Joule e concetto di potenza elettrica.  
Generalità sul condensatore: parametri caratteristici, forme costruttive, codici e codifica dei 
condensatori. Condensatori in serie. Condensatori in parallelo. Energia immagazzinata da un 
condensatore. Transitorio di carica e scarica dei condensatori. 
Generatore di tensione e di corrente in regime continuo. 
Definizione di nodo, ramo e maglia di un circuito elettrico. Primo e secondo  principio di Kirchhoff. 
Il principio di sovrapposizione degli effetti. Il teorema di Thevenin. 
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
 
 

Uda 2 - Sistemi analogici  per  le telecomunicazioni 
I semiconduttori, drogaggio e giunzione PN.  Il diodo: parametri caratteristici, polarizzazione diretta 
e inversa di un diodo, caratteristica diretta ed inversa,  retta di carico e punto di lavoro. 
Analisi di un circuito elettrico con diodo e resistenza. Rilievo della caratteristica diretta del diodo. 
Diodo Zener, stabilizzatore di tensione. Diodi led. Raddrizzatore a singola semionda e raddrizzatore 
a singola semionda con condensatore.  Codifica dei diodi e lettura datasheet. 
Transistor BJT: struttura, parametri caratteristici, polarizzazione, principio di funzionamento e 
caratteristiche di ingresso e di uscita. Zona attiva, interdizione e saturazione di un BJT. Retta di 
carico e punto di lavoro. Fuga termica. Polarizzazione di un BJT con partitore resistivo in ingresso e 
resistenza di emettitore,  rete di autopolarizzazione.  
Progetto della rete statica di un transistor BJT. Studio di un amplificatore a transistor BJT ad 
emettitore comune con polarizzazione automatica. Analisi dinamica di un amplificatore a transistor 
BJT   ad emettitore comune. Codifica dei transistor BJT e  lettura  datasheet.  
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
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Uda 3 - I quadripoli 
Classificazione dei quadripoli. I generatori dipendenti. Caratteristiche di un amplificatore: 
guadagno, resistenza di ingresso, resistenza di uscita e banda passante. Concetto di  massimo 
trasferimento di potenza in uscita e massima amplificazione di potenza. Espressione del guadagno 
in decibel. 
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
 
 

Uda 4 - Amplificatori a retroazione negativa 
Schemi a blocchi. Sistemi ad anello aperto. Sistemi ad anello chiuso e retroazione. Amplificatori a 
retroazione negativa. Effetti della retroazione sul guadagno. Analisi dei disturbi sui sistemi ad 
anello aperto ed ad anello chiuso a retroazione negativa. Effetti della retroazione sulla distorsione. 
Altri effetti della retroazione.  
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
 
 

Uda 5 - Segnali elettrici e strumenti di misura 
Segnali periodici e aperiodici. Segnali unidirezionali e bidirezionali. Alcuni segnali tipici: segnale 
alternato sinusoidale, segnale sinusoidale raddrizzato a singola e doppia semionda, segnale alternato 
triangolare, segnale a dente di sega, segnale ad onda quadra e segnale impulsivo.  
Grandezze caratteristiche dei segnali elettrici: valore di picco, valore medio, valore efficace, 
periodo, frequenza e pulsazione. 
Strumenti di misura: il multimetro digitale e l'oscilloscopio. 
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
 
 

Uda 6 - Il regime sinusoidale 
La funzione sinusoidale e parametri caratteristici. Rappresentazione vettoriale delle grandezze 
sinusoidali. I componenti passivi lineari (R, L, C) in regime sinusoidale: definizione di reattanza 
capacitiva, reattanza induttiva. Analisi dei circuiti serie in regime sinusoidale: RC serie, RL serie, 
RLC serie. Definizione di impedenza. Analisi del circuito RLC parallelo. Condizione di risonanza 
di un circuito RLC serie. Analisi del regime sinusoidale con il metodo simbolico. Potenza in regime 
sinusoidale: potenza istantanea, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente e potenza 
complessa. Il teorema di Boucherot. 
 
Approfondimenti mediante simulazioni con il software Multisim, attività di laboratorio, esercizi 
applicativi in classe e domestici. 
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Uda 7 - Arduino 
Arduino Uno e piattaforma Arduino. Descrizione e caratteristiche del microcontrollore. Struttura, 
caratteristiche elettriche, porte di ingresso, di uscita, alimentazione. Software e ambiente di 
programmazione di Arduino, installazione e uso. Tipi di dati Arduino. 
Compilare e caricare i programmi. Le funzioni di Arduino. Utilizzo delle porte seriali. Cablaggio di 
circuiti con la breadboard. Collegare componenti sulla breadboard. Lavorare con i led. 
Arduino: la resistenza, i Led e il potenziometro. Costruzione del circuito di prova. Accensione e 
spegnimento del Led di stato della scheda Arduino e di un diodo led. 

 
 

Attività di laboratorio 
Codifica dei resistori e misurazione della resistenza con il  multimetro digitale. 
Codifica dei condensatori. 
Misurazione dei parametri caratteristici dei segnali con l'oscilloscopio. 
Verifica sperimentale del teorema di Thevenin. 
Progetto della rete di polarizzazione automatica di un transistor BJT BC109C.   
Analisi sperimentale di un circuito RLC serie in regime sinusoidale. 
Analisi sperimentale di un circuito RLC serie in condizione di risonanza. 
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PROGRAMMA 

  

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI  TELECOMUNICAZIONI (ore settimanali: 3). 

CLASSE:    IV DI 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

INDIRIZZO:   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

DOCENTI:   Prof.ssa MELIOTA CARMELA 

    Prof.      FRANCESCO RIZZO 

  

Libro di testo: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
  E DI TELECOMUNICAZIONI Vol. 1 e 2  HOEPLI 

 

 

Ripetizione Gestione I/O 

▪ Conoscere l’hardware dei dispositivi di I/O 

▪ Trasferimento dei dati tra computer e dispositivi 

▪ Tecniche di gestione delle periferiche 

▪ Classificazione delle periferiche 

▪ Driver 

▪ Concetto di porta 

▪ Tipi di bus 

▪ Tecniche di comunicazione: IsolatedI/O e Memory mappedI/O 

▪ Richiesta dati: polling, interrupt, DMA 

▪ Buffering, Caching e Spooling. 

 

Processi sequenziali e paralleli 
• Modalità di elaborazione   

• Risorse in un sistema 

• I processi 

• Distinguere i modelli di elaborazione dei processi e ciclo di vita 

• Risorse e condivisione 

• Distinguere le modalità di accesso alle risorse 

• I thread o processi leggeri 

• Elaborazione sequenziale e concorrente 

• La descrizione della concorrenza 

• Il grafo di Holt per descrivere processi e risorse 

• Deadlock 

• Differenze fra processi e thread e il loro utilizzo nei SO 

• Scomposizione di un processo e realizzazzione del grafo delle precedenze 

• Utilizzo delle istruzioni ‘fork-join’ e ‘cobegin-conend’ 

 

Sincronizzazione: semafori, scambio di messaggi 
• Differenze fra i modelli ad ambiente ‘globale’ e ‘locale’ 

• Cenni sui tipi di errori nei processi paralleli  e  indivisibilità di una primitiva 



• La mutua esclusione tramite i semafori 

• I semafori per la realizzazione di vincoli di precedenza 

Laboratorio 

Unità 1- Laboratorio: Dati e Funzioni 

• gli array in C, dichiarazione, inizializzazione e manipolazione dei vettori; 

• le stringhe in C, trattamento delle stringhe; 

• algoritmi di varie tipologie sulle strutture dati array, stringa; 

• passaggio dei parametri per valore e per riferimento; 

 

Unità 2- Laboratorio: File 

• Handle del file 

• Apertura e chiusura, modalità read, write 

• I/O da file e conversione dei dati 

• Manipolazione dei file di testo 

 

Unità 3- Laboratorio: Programmazione concorrente thread 

• Srtruttura figlio , padre 

• pthread_create pthread_join 

• Comunicazione tra processi 

• Passaggio di parametri al thread 

• Valori di ritorno e variabili globali 

 

Unità 4- Laboratorio: Sincronizzazione tra processi mutex 

• Sicronizzazione tra processi mutex 

• mutex_lock 

• mutex_unlock 

• Accesso sincronizzato alle sezioni critiche 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Matematica e Complementi di Matematica (n°ore settimanali: 3+1). 

CLASSE: 4^ Di 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DOCENTI: prof.sse Pignataro Teresa e Pedote Annastasia 

 

 

Libro di testo: 

 

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi   “Matematica Verde ”  vol. 3A-4A 

 

 

 

 

 

RIPETIZIONE ARGOMENTI TRATTATI IL 3°ANNO 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni: Razionali, Intere e Fratte, Valore Assoluto e 

Irrazionali; 

 Sistemi di disequazioni fratte contenenti valori assoluti ed irrazionali; 

 Esponenziali: Definizione e proprietà, funzione esponenziale, equazioni esponenziali, 

disequazioni esponenziali; 

 La circonferenza goniometrica e le funzioni seno e coseno; 

 Semplici equazioni e disequazioni goniometriche; 

 Logaritmi: Definizione e proprietà, funzione logaritmica, equazioni logaritmiche, 

disequazioni logaritmiche. 

 

FUNZIONI NUMERICHE 

 Dominio e codominio di una funzione; 

 Determinazione del dominio; 

 Funzione pari e funzione dispari: Simmetrie di una funzione rispetto agli assi cartesiani e 

all’origine; 

 Funzioni composte; 

 Determinazione del dominio di una funzione: razionale ed irrazionale (intera e fratta); 

funzioni trascendenti: esponenziali, logaritmiche, goniometriche; 
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LIMITI DELLE FUNZIONI 

 Intervalli limitati e illimitati, intorni di un punto e di infinito, punti di accumulazione; 

 Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione; 

 Definizione matematica di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

limiti per eccesso e per difetto, limiti destro e sinistro, significato geometrico; 

 Funzioni continue; 

 Definizione matematica di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

limiti destro e sinistro, significato geometrico; 

 Asintoti verticali; 

 Definizione matematica di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

limiti destro e sinistro, significato geometrico; 

 Definizione matematica di limite finito per x che tende ad un valore infinito, limiti per 

eccesso e per difetto, significato geometrico; 

 Asintoti orizzontali; 

 Definizione matematica di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore 

infinito, significato geometrico; 

 Teorema dell’esistenza e unicità del limite (senza dimostrazione); 

 Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione); 

 Teorema del confronto (senza dimostrazione). 

 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 Limiti di funzioni elementari; 

 Limite della somma; 

 Teorema del limite della somma algebrica di due o più funzioni (senza dimostrazione); 

 Teorema del limite del prodotto di due o più funzioni (senza dimostrazione); 

 Teorema del limite del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione); 

 Teorema del limite della potenza di una funzione elevata ad una funzione (senza 

dimostrazione); 

 Teorema del limite di una funzione composta (senza dimostrazione); 

 Studio delle forme indeterminate nel calcolo dei limiti (senza dimostrazione); 

 Limite di una funzione razionale fratta per x che tende ad infinito; 

 Limiti di funzioni irrazionali; 

 Cenni di limiti notevoli della funzione seno e della funzione coseno; 
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 Limiti di funzioni che contengono esponenziali, 

 Limiti di funzioni logaritmiche; 

 Esempi ed applicazioni di calcolo di limiti.  

 

FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo;  

 Funzioni elementari e loro continuità: Teorema di Weierstrass; 

 Continuità delle funzioni inverse e delle funzioni composte;  

 Punti di discontinuità delle funzioni (cenni); 

 Calcolo dell’asintoto obliquo. Condizioni necessarie per la determinazione dell’asintoto 

obliquo. Asintoto obliquo e funzioni razionali fratte;  

 Grafico probabile di una funzione: varie applicazioni.  

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Concetto di derivata;  

 Significato geometrico della derivata;  

 Definizione matematica di derivata come rapporto incrementale; 

 Continuità delle funzioni derivabili; 

 Derivata di una funzione in un punto, suo significato geometrico;  

 Derivate fondamentali; 

 Derivate di funzioni composte. 

 

REGOLE DI DERIVAZIONE 

 Teorema: calcolo della derivata della somma algebrica di due o più funzioni; 

 Teorema: calcolo della derivata del prodotto di due o più funzioni;  

 Teorema: calcolo della derivata del reciproco di una funzione; 

 Teorema: calcolo della derivata del quoziente di due funzioni;  

 Teorema: calcolo della derivata di una funzione composta; 

 Derivate di ordine superiore al primo; 

 Punti stazionari. 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

 Studio di funzioni razionali ed irrazionali intere e fratte, studio di funzioni logaritmiche, 

funzioni esponenziali, funzioni goniometriche elementari, funzioni composte. 
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COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 

NUMERI COMPLESSI 

 Numeri immaginari 

 Numeri complessi 

 Operazioni con i numeri complessi 

 Rappresentazione geometrica dei numeri complessi 

 Forma trigonometrica di un numero complesso 

 Operazioni fra numeri complessi in forma trigonometrica 

 Radici n – esime dell’unità  

 Radici n – esime di un numero complesso 

 Forma esponenziale di un numero complesso 

 

MATRICI E DETERMINANTI 

 Matrici 

 Operazioni con le matrici 

 Determinanti  

 

STUDIO QUALITATIVO DI UNA FUNZIONE 

 Dominio e intersezione con gli assi a partire dal grafico di una funzione 

 Intervalli di positività e negatività a partire dal grafico di una funzione 

 Andamento della funzione agli estremi del dominio 

 Lettura degli asintoti 

 Intervalli di crescenza e decrescenza a partire dal grafico di una funzione 

 Concavità a partire dal grafico di una funzione. 
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 Le docenti 
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