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1 I.R.C. 
              Sapone Maria 

Sì  

2 Italiano e Storia 
Guerrieri Antonella 

Sì * 

3 Matematica 
Bertino Sebastiana 

Sì * 

4 Inglese 
Neri Vincenzo 

Sì * 

5 TTIeM 
Valsecchi Eugenia 

Sì * 

6 LAB. TTIM 
Casertano Angelo 

No  

7 LTE 
Cardaciotto Santo 

Sì  

8 TMA 
Parisi Giovanni 

No * 

9 LAB.TMA 
Tenuzzo Giovanni 

No  

10 TEEeAA 
Labrette Pascale 

Sì * 

11 S.M.S. 
Bossalino Maria Romana 

Sì  

12 Docente di sostegno 
Ruotolo Angelo 

Sì * 

13 Docente di sostegno 
Ferrario Patrizia 

Sì  

 
(*) con asterisco sono indicati i docenti commissari interni
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PROFILO PROFESSIONALE DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 
Secondo le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, il Diplomato di Istruzione 

Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

In particolare, è in grado di: 
• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi;    

• Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 
al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 
• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 
• Reperire e interpretare documentazione tecnica; 
• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, l’opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze 
rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, 
opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civile” consegue i seguenti risultati di 
apprendimento descritti in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali 
e civili. 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel 
contesto industriale e civile. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 
apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici. 

• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficienti ed efficaci. 
 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti 
e servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio. 
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Il percorso scolastico della classe, a partire dal terzo anno e secondo i desideri espressi in seconda, 
ha previsto che le competenze e le abilità del profilo avessero una prevalenza nel settore elettronico: 
ciò si è concretizzato, sfruttando l’atipicità delle classi di concorso, nell’attribuzione della disciplina 
LTE e della codocenza di TTIM ad un docente del settore. 

Anche dal punto di vista dell’alternanza scuola-lavoro, le aziende a cui sono stati abbinati gli allievi 
operavano prevalentemente nel settore elettrico/elettronico. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(Legge 107/2015) 
aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 

 
 L’attività di alternanza scuola-lavoro, per gli allievi del settore manutenzione e assistenza 

tecnica, è finalizzata alla formazione di figure professionali capaci di attivare le competenze 
manutentive acquisite alla grande varietà di situazioni che si possono verificare nei contesti produttivi. 
Gli alunni, dal terzo al quinto anno, hanno affrontato i periodi di stage nelle aziende del territorio, 
ricevendo non di rado apprezzamenti da parte dei tutor aziendali. 

Grazie a tali aziende ed alla loro disponibilità, è stato possibile svolgere le attività di alternanza 
scuola-lavoro per quattro settimane (160 h) in terza e quarta e due settimane (80 h) in quinta. In 
alcuni casi sono state svolte attività di stage non curricolare durante il periodo estivo.   

I tirocini in azienda sono stati organizzati in modo da predisporre condizioni adeguate alla 
sperimentazione, in un luogo diverso da quello scolastico e di confronto quotidiano, avendo la 
possibilità di acquisire nuove competenze e comparare quelle già acquisite, offrire un’occasione per 
vedere e vivere un ambiente di lavoro, capirne i meccanismi, le varie dinamiche e sviluppare 
competenze pratico-operative, sicuramente spendibili nelle loro esperienze future.  

Le aziende sono state individuate con coerenza, in base all’attività produttiva, con blocchi 
tematici previsti nella programmazione dell’area d’indirizzo. Pertanto, si è verificata la disponibilità da 
parte delle società a garantire un’adeguata assistenza attraverso la designazione di un Tutor aziendale 
di riferimento ed alla definizione preventiva delle mansioni assegnate agli studenti. In ultimo si è 
cercato, ove possibile, di agevolare gli spostamenti degli studenti con l’individuazione di aziende 
situate il più possibile vicino ai rispettivi comuni di residenza.  

Tutti hanno affrontato l’attività con continuità, consapevoli della sua importanza ai fini sia del 
superamento dell’Esame di Stato sia, soprattutto, ai fini di un concreto inserimento nel mondo del 
lavoro.  

I risultati raggiunti, sicuramente soddisfacenti sono stati confermati dalle valutazioni positive 
emerse nel corso dei contatti telefonici effettuate dal tutor scolastico. In alcuni casi sono stati segnalate 
situazioni di eccellenza e di specifiche richieste, quali il ritorno dello stagista nel successivo periodo di 
stage; tale dato, frutto del rapporto di fiducia e collaborazione Scuola-Azienda, testimonia il positivo 
percorso scolastico di alcuni studenti e l’impegno profuso nelle attività proposte dalle rispettive 
aziende ospitanti.  

Le valutazioni dei questionari dei tutor aziendali, nel corso del triennio, concorreranno per 
l’attribuzione del credito scolastico nel corso dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.  

Si allegano, al presente documento, in forma riservata, le certificazioni riassuntive per alunno 
sui percorsi PCTO svolti. 

 
Docente Tutor della classe  
Prof. Santo Cardaciotto 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da sedici studenti provenienti dalla IV^C del nostro Istituto ma con percorsi 
curriculari differenti. Dal terzo al quinto anno, in alcune discipline, non è stata mantenuta la continuità 
didattica. 
Il lavoro in classe si è svolto serenamente, grazie al rapporto studenti-docenti sempre rispettoso e 
collaborativo.  
Nell’ultimo anno, nel corso del trimestre, circa metà classe ha seguito con interesse il percorso di studi, 
conseguendo risultati fra il discreto e il buono, mentre l’altra parte è apparsa un po’ dispersiva e non 
sempre coinvolta. Qualche studente ha perso diverse ore di lezione per motivi di salute e, tali assenze, 
hanno rallentato il processo di apprendimento.  
Dall’inizio del pentamestre sino al 22.02.20, giorno in cui veniva sospesa l’attività didattica a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid -19, la classe aveva svolto attività di recupero e verifiche in cui, non 
tutti, avevano conseguito risultati positivi. Né era stato possibile effettuare le interrogazioni, per la 
suddetta sospensione.  
L’Istituto aveva comunicato l’effettuazione dell’iniziativa “Studia con me”, da svolgere in orario 
pomeridiano, irrealizzabile, per la sopravvenuta chiusura della scuola che coglieva tutti impreparati.  
E’ pur vero che, dopo circa una settimana, il C.d.C.  aveva attivato strategie di didattica a distanza per 
cercare di arginare una situazione alquanto complessa.  
E’ stato iniziato un monitoraggio attraverso l’assegnazione di compiti su argomenti trattati in classe, in 
attesa di indicazioni ministeriali più precise; dopodiché, per il procrastinarsi della sospensione, per 
trasmettere nuove conoscenze, sono state attivate lezioni on line supportate da audio video, power 
point e video lezioni su piattaforme Weschool e Zoom, a discrezione del docente. In aprile, dal 
20.04.20, i docenti hanno concordato l’orario settimanale delle lezioni, tenendo conto di tempi, 
modalità, carico di lavoro per gli studenti (50% del monte ore settimanale); in realtà il numero delle 
ore è stato maggiore perché le interrogazioni sono state svolte in orario pomeridiano.      
In questa fase di disorientamento, impotenza, timore e dolore per tutto ciò che incombeva su famiglie, 
Nazione e non solo, tutti gli studenti, compreso i più fragili, hanno dimostrato un grande senso di 
responsabilità e tenacia nel lavoro quotidiano, seppur qualcuno abbia dovuto fare i conti con le 
difficoltà di connessione alla rete e con limitazioni tecnologiche.  
Gli obiettivi prefissati nelle varie discipline - esplicitati in termini di competenze, abilità, conoscenze - 
sono stati raggiunti da buona parte degli studenti che si è distinta con risultati dal soddisfacente 
all’eccellente; gli altri, hanno acquisito le conoscenze essenziali e sono in grado di effettuare 
collegamenti semplici, riuscendo ad applicare i procedimenti di base (anche se non sempre in modo 
costruttivo ed autonomo). La comunicazione verbale è semplice, non sempre il linguaggio utilizzato 
risulta tecnicamente adeguato e specifico delle singole discipline. 
 
N.B. La documentazione riservata sarà fornita dalla Segreteria. 
 
SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO  
 

Discipline 

N° ore 
settimanali  

previste 
  

Insegnamento della Religione 

1 
Cattolica (IRC)  

  

Italiano 4 
  

Storia 2 
  

Inglese 3 
  

Matematica 3 
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Tecnologie e Tecniche di 

Installazione 

6 
e Manutenzione (TTIM)  

  

Tecnologie Elettrico-
Elettroniche,  

dell’Automazione e Applicazioni 4 

(TEEAA)  
  

Laboratori Tecnologici ed 

3 
Esercitazioni (LTE)  

  

Tecnologie Meccaniche e 

4 
Applicazioni (TMA)  

  

Scienze Motorie e Sportive (SMS) 2 
  

 
 
Strategie messe in atto dalla componente docenti per tenere sotto controllo il processo educativo 

programmato  

I singoli insegnanti, qualora se ne sia avvertita l’esigenza, hanno evidenziato  agli alunni la necessità di 

un costante impegno nell’affrontare lo studio a casa e nella partecipazione in classe alle attività 

didattiche, nonché agli IDEI,  proponendo attività che potessero coinvolgere i singoli studenti. 

Dall’inizio dell’anno scolastico sino al 22.02.20 sono state effettuate 3 riunioni del C.d.C. con, all’ordine del 

giorno, la verifica ed il controllo dell’andamento didattico - educativo della classe e della 

programmazione iniziale, da rimodulare nel caso ve ne fosse la necessità. 

Dal momento della obbligatorietà della chiusura dell’Istituto, al giorno della consegna del documento, 

sono stati effettuati due C.d.C. on line, nelle date 17.04.20 e 06.05.20, rispettivamente con i seguenti punti 

all’O.d.G.:  

modalità di svolgimento delle attività didattiche a distanza, tempi e scrupoloso equilibrio del carico di 

lavoro per gli studenti;  

analisi sull’andamento didattico-disciplinare della classe;  

presentazione e condivisione del Documento del C.d.C. del 30.05.20. 

Le famiglie sono state regolarmente informate sul processo formativo degli studenti con le seguenti 

modalità: pagelle alla fine del trimestre e un colloquio pomeridiano nel primo periodo trimestrale; 

incontri durante l'ora di ricevimento settimanale dei singoli docenti - secondo il calendario in vigore dal- 

l’inizio dell’anno scolastico - richiesta di incontri (sino al 22.02.20), o contatti da parte della 

coordinatrice, qualora siano stati registrati casi di profitto poco soddisfacente dell'allievo, o sia stata 

manifestata demotivazione allo studio.  
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Interventi di recupero realizzati sino al 22.02.20.  
 

Discipline Modalità recupero Docenti coinvolti 
ITALIANO Studio autonomo Docente della classe 

STORIA Studio autonomo Docente della classe 
INGLESE Studio autonomo Docente della classe 

MATEMATICA Corso di recupero Docente della classe 
LTE Studio autonomo Docente della classe 

TEEeAA Studio autonomo Docente della classe 
TTIeM                 Corso di recupero Docente della classe 
TMA Corso di recupero Docente della classe 

          TEEeAA: h 2 di potenziamento  
 

Tipologie delle attività svolte (inter o pluridisciplinari, attività extra o parascolastiche, 
ecc.) 
 

• PCTO: due settimane 
• Partecipazione all’Open Day - Ospedale di Lecco - per assistere alla manutenzione di un 

macchinario per radioterapia 

• Visita Electro Adda (S.p.a.) Motori elettrici e componenti 

• Viaggio d’istruzione a Monaco-Dachau, nella Giornata della Memoria 27.01.20 

• Rappresentazione teatrale, in Istituto, “Café Belle époque”  

• Incontro Telethon 2019 

• Partecipazione alla Fiera dell’Elettronica – ELMEPE – Erba (Co) 

           
Attività programmate nel periodo compreso tra la stesura del Documento finale e l'inizio 
dell'esame di Stato 
 

Le principali attività ed iniziative che il Consiglio di Classe intende svolgere nel periodo suddetto sono 

le seguenti: 

• Ripasso degli argomenti più significativi per colmare eventuali lacune e rafforzare la 

preparazione all’Esame di Stato. 

 
Si allega la griglia di valutazione per le prove orali, scritto/grafiche e pratiche dei corsi statali 

quinquennali.  

 

Voto 
/10  

CONOSCENZE  CAPACITA'   COMPETENZE  

1  Nessuna  Nessuna  Nessuna  

2  Conoscenze inconsistenti  
Esigue: non sa cosa fare, non 
comprende le richieste.  

Non si orienta, non mette in 
atto alcun procedimento  

3  
Conoscenze frammentarie 
e gravemente lacunose  

Applica le conoscenze minime, 
solo se guidato, ma con gravi 
errori.  

Compie analisi in modo 
confuso e con errori  

4  
Conoscenze carenti e con  
errori  

Applica in modo confuso le 
conoscenze minime. Esposizione 
non appropriata.  

Compie analisi molto parziali  

5  
Conoscenze generiche e  
superficiali  

Applica le conoscenze acquisite 
con qualche errore e/o 
imprecisione. Esposizione 

Compie analisi parziali, sintesi 
imprecise, errori non gravi  
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incerta.  

6  Conoscenze essenziali  
Applica correttamente le 
conoscenze minime. Esposizione 
semplice, ma corretta.  

Coglie il significato e sa 
interpretare semplici 
informazioni  

7  Conoscenze complete  

Applica in modo parzialmente 
autonomo e corretto le 
conoscenze. Esposizione lineare e 
corretta.  

Compie analisi e sintesi 
complete e coerenti.  

8  
Conoscenze complete, con 
qualche approfondimento 
autonomo  

Applica autonomamente le 
conoscenze in modo corretto. 
Esposizione corretta e sicura, con 
proprietà linguistica.  

Rielabora in modo personale, 
argomentando le scelte fatte.  

9  
Conoscenze complete, con 
approfondimento 
autonomo  

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze 
Quando guidato trova soluzioni 
migliori. Esposizione fluida con 
utilizzo di linguaggio specifico.  

Compie correlazioni esatte, 
analisi approfondite e 
rielaborazioni corrette e 
autonome.  

10  
Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate  

Applica autonomamente e 
correttamente le conoscenze e 
trova da solo soluzioni migliori. 
Esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico ricco ed appropriato.  

Rielabora in maniera corretta, 
approfondita e critica. Applica 
correttamente le procedure 
studiate, anche in contesti 
nuovi o complessi.  

 

Segue la stesura dei programmi svolti in ciascuna disciplina, con la distinzione dei periodi: 

11 Settembre 2019 – 22 Febbraio 2020 – 01 Marzo 2020 – 06 Giugno 2020. 

Note: nel conteggio delle ore svolte in ciascuna disciplina, non sono comprese quelle corrispondenti alle 
giornate in cui si sono effettuate delle uscite didattiche e le ore in cui gli studenti hanno svolto attività di 
PCTO. 

 

RELIGIONE 

Docente: Sapone Maria 

Ore di lezione in presenza: 19 
Ore DaD (dal 24/02 al 30/05): 6 
Ore previste (dal 01/06 al 06/06): 1 
 

Libro di testo: Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, SEI  

Testo consultato: EDB scuola Bocchini Nuovo Religione e Religioni “Michele Contadini”       

 

L’IRC ha l’obiettivo insieme alle altre discipline di far maturare gli alunni, ad un discernimento critico, 

ad uscire da loro stessi per andare incontro all’altro, diventare capaci di amare, creare promozione 

umana. 

 

1.  Il Magistero della Chiesa sui principali temi sociali 

2.  Etica laica ed etica cristiana 

3.  Il ruolo e il contributo della Chiesa nelle vicende storiche contemporanee 

4.  La bioetica 

5.  L’etica delle relazioni 
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6.  La carità cristiana nella società contemporanea 

 

Conoscenza e analisi delle ragioni dell’IRC a scuola. 

Conoscenza del documento d’intesa tra Stato e Chiesa. 

Ri-motivazione personale allo studio della disciplina (dalla legge Casati al concordato).  

Ruolo della religione nella società contemporanea, secolarizzazione, globalizzazione. Differenza tra 

Morale cristiana, laica e confessionale. Quanto vale la Vita umana. L’uomo non è un mezzo ma un fine. 

Sete di vivere o cultura di morte. Le beatitudini e la legge nuova dell’amore. 

Non aiuta la vita: “suicidio”; L’uso di sostanze tossiche, controllo delle nascite, aborto/eutanasia. 

L’etica ecologica, cultura riduzionista, intolleranza.  

Responsabilità per il creato e stili di vita. Dieci regole per l’ambiente. L’etica delle relazioni: in 

relazione con se stessi. La vita come progetto e compito. Il rapporto con lo straniero. L’etica delle 

comunicazioni sociali: responsabilità etica di fronte ai mass-media, alterità/xenofobia (mappe 

concettuali).  

Enciclica: Mater et Magistra (1963) Giovanni XXIII: non si deve dare per carità quello che è dovuto per 

giustizia. Mappe e sintesi sulle Encicliche papali. 

I cristiani e la carità, l’amore del prossimo, un hobby. Alcune tra le nuove forme di povertà. 

La giustizia comincia dall’essere giusti, passa attraverso il fare di un mondo più giusto, per arrivare a 

fare gli uomini più liberi (lettura confronto). 

L’etica della solidarietà: quale economia per l’uomo.  

Il discorso sociale della Chiesa. Il diritto al lavoro. Il nuovo pensiero sociale cristiano: principio di 

solidarietà, esigenza sociale, strutture di peccato e bene comune. 

Un corpo per amare. La sessualità, la famiglia, il divorzio. Scheda lessicale di bioetica: dal trapianto 

degli organi all’Ogm. Scheda di lavoro e test orali e laboratori sui valori e la felicità apparente. Il valore 

della vita umana. I testimoni della carità. Scheda 35 l’inviolabilità della persona: aborto, eutanasia e 

pena di morte. 

Spazio all’attualità: letture, confronti, discussioni su riviste come Avvenire, il Segno, Luigi Ciotti. 

Visioni di dvd, aventi per messaggio l’educazione alla promozione umana: La Rosa Bianca, 

Documentario 17 Anni come uscirne vivi, Testimonianze sull’educazione ambientale, il messaggio del 

prof Aldo Moro: ai giovani, la vita nelle carceri contro i manicomi criminali. Million Dollar Baby, Ben is 

Back, Lettere da Berlino, A un metro da te. Confronto educare alla legalità - cooperare per il bene 

comune, la vita come amore (philia-eros-agàpe). Il nuovo pensiero sociale Cristiano, testimonianza, 

per il mondo che vogliamo. 

DAD: Link e testimonianze, che cosa possiamo imparare dalla crisi attuale? Video di Don Alberto 

Ravagnani. I nomi solidali Zlatan Ibrahimovic, non chiamateci eroi. 

Lettura nazismo e shoah, attività. La persona umana e l’amore. Varie testimonianze e riflessioni sul 

corona virus. Attività le piccole cose, rivedere la nostra vita. 

Materiale di approfondimento sui termini di bioetica, esercizio. I grandi ostacoli: fallimento, malattia, 

morte. Lettura le situazioni limite. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

La classe risulta propositiva e corretta, denota un atteggiamento collaborativo al dialogo educativo ed 
etico. Si evince una buona maturazione nel discernimento critico sui problemi etici. 
Denota un atteggiamento attento e aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Sa realizzare corrette riflessioni in morale e bioetica, sa rispettare gli aspetti della realtà sociale, 
cogliendone le giuste competenze umane. 
 
Per le valutazioni trimestrali e finali sono stati utilizzati i seguenti giudizi sintetici: 
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Ottimo: partecipazione attiva e fortemente personale alle attività svolte in classe. Impegno costante e 
coinvolgente. 
Distinto: partecipazione attiva alle attività svolte in classe. Impegno costante. 
Buono: partecipazione attiva alle attività svolte in classe. Impegno abbastanza costante. 
Discreto: partecipazione attenta alle attività svolte in classe. Impegno abbastanza costante. 
Sufficiente: atteggiamento poco attivo nelle attività svolte in classe. Impegno discontinuo. 
Insufficiente: atteggiamento passivo durante le lezioni. Impegno inadeguato. 
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
Docente: Guerrieri Antonella 
 
Ore di lezione in presenza: 61 
Ore DaD (dal 24/02 al 30/05): 15 
Ore previste (dal 01/06 al 06/06): 2 
  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
ITALIANO: LE PORTE DELLA LETTERATURA - DALLA FINE DELL’ OTTOCENTO A OGGI - VOL. III° 
ED. C. SIGNORELLI SCUOLA 
STORIA: STORIA E PROGETTO, IL NOVECENTO E OGGI, VITTORIA CALVANI, VOL V°.  
ED. A. MODADORI. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ: 

• acquisizione di una capacità comunicativa e sicura da parte dello studente, attraverso il 
potenziamento delle conoscenze della lingua sul piano morfo-sintattico, ampliamento del 
repertorio lessicale, affinamento della qualità d'espressione, sia scritta che orale, in vista di 
un'adeguata comprensione dei diversi messaggi proposti. 
Sin dal terzo anno si è puntato al potenziamento delle capacità di produzione orale e scritta in 
prospettiva della prova finale dell'Esame di Stato; si sono utilizzate diverse tipologie di prove, 
spaziando dalla Tip. A, alla Tip. B, al tema espositivo, argomentativo.  

• Conoscenza degli elementi fondamentali del panorama letterario esistente tra la seconda 
metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 

• Individuazione degli aspetti formali fondamentali di un testo letterario, nelle sue varie 
realizzazioni, per cogliere, in termini essenziali, il rapporto tra l'opera letteraria, l'autore ed il 
contesto storico-letterario coevo. 

• Acquisizione della capacità di fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, 
un’interpretazione complessiva e fondata dell'opera dell'autore. 

 
METODOLOGIE 
Le strategie di base utilizzate sono state le seguenti: 

• lezione frontale per introdurre nuovi argomenti e per evidenziarne gli aspetti principali; 

• coinvolgimento della classe nell'approfondimento delle tematiche proposte, sollecitando 
l'intervento personale degli alunni; 

• utilizzo della multimedialità per stimolare l’attenzione, per comprendere meglio i periodi 
storico-letterari trattati, nonché per analizzare documenti, filmati. 

 
PROVE SCRITTE DI ACCERTAMENTO 
Nel corso dell'anno, la classe si è esercitata svolgendo analisi e commento di testi letterari (in prosa e 
in versi) con l'ausilio di spiegazioni, parafrasi, analisi testuali, ampliando le proprie informazioni. 
Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere, la classe si è esercitata: 

- nell'analisi e comprensione di testi poetici tesi ad esprimere una determinata visione del 
mondo, a suscitare emozioni, sentimenti, strettamente connessi al periodo storico coevo (sin 
dal terzo anno).  
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- Nel quinto anno -dovendo affrontare il nuovo Esame di Stato- è stato dato maggior spazio 
all'analisi di testi narrativi e di testimonianze di scrittori, direttamente coinvolti nei conflitti 
mondiali, in linea con le linee guida del MIUR per quanto concerne le tipologie A-B.  

- Prove strutturate in itinere, per poter valutare i livelli di acquisizione dei programmi di 
Letteratura italiana. 

 
Sono state effettuate: 
- simulazioni scritte secondo le tipologie A – B sino al 22.02.20 e successivamente, attraverso la 

DaD 
-  sono state somministrate esercitazioni INVALSI e verifiche sulla Tip. A; 

 
CONTENUTI SPECIFICI DI LETTERATURA ITALIANA (PROGRAMMA SVOLTO)   
 
ESITO DELL’APPRENDIMENTO D’ITALIANO 

Conoscenze  
(livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 

Abilità  
 (livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 

Competenze 
(livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 
 

1. Conoscere e saper usare i principali 
strumenti di analisi del testo poetico e 
narrativo. 
2. Tecniche di scrittura in relazione alle 
tipologie dell’Esame di Stato. 
 

1. Svolgere operazione di analisi e 
contestualizzazione 
2. Confrontare un testo letterario con il 
contesto culturale con testi di altri 
autori 

1. Utilizzare il linguaggio settoriale 
della disciplina con progressiva 
correttezza. 
2. Potenziare le capacità espositive – 
orali, apprese. 
3. Leggere autonomamente opere 
letterarie integrali e testi di saggistica 
 

 

Letture a scelta del candidato dei seguenti testi: 
 

✓ I sommersi e i salvati, P.Levi 
✓ Se questo è un uomo, P.Levi 
✓ Mein Kampf, A. Hitler 
✓ Un anno sull’Altipiano, E. Lussu 
✓ Vivere senza menzogna, A.I. Solzenicyn? 

     
 I° Modulo - Il secondo Ottocento - dal Positivismo al Verismo - 

Crisi del Romanticismo e crescita della cultura positivista; evoluzione della narrativa nella 
seconda metà dell’Ottocento: 

✓ Realismo in Francia: Flaubert, temi, impersonalità del narratore, lingua e stile.  
✓ Flaubert: M.me Bovary, analisi del brano “Le inquietudini di Emma”. 
✓ Il Positivismo nel sec. XIX 
✓ Naturalismo: E. Zola, romanzo sperimentale, caratteristiche della poetica, visione del film 

“Germinale” le condizioni di vita dei minatori;  
✓ Verismo: G. Verga, vita dell’autore, pensiero e caratteristiche della poetica: metodo 

dell’impersonalità; la Sicilia contadina; aspetti negativi del progresso. Analisi dell’opera tratta 
da “Il ciclo dei vinti”, I Malavoglia.  

 
II° Modulo – Crisi del Positivismo e nuovi linguaggi poetici.  
 
La lirica dall’Ottocento al Novecento:  

Simbolismo francese e uno dei suoi esponenti: 
✓ Baudelaire, vita e opera “I fiori del male” spleen e ideal 

Caratteristiche del Simbolismo: simbolo, procedimento analogico, poesia pura, tematiche  
Analisi e parafrasi delle liriche: L’albatro, Spleen 

✓ Pascoli, individualismo e temi autobiografici; poeta vate delle piccole cose; fonosimbolismo: 
onomatopee 
Analisi e parafrasi di parte dell’opera La grande proletaria s’è mossa. Analisi dell’opera Il 
fanciullino. 
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✓ D’Annunzio, analisi e parafrasi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
Movimento di avanguardia: Il Futurismo   

✓ Marinetti, analisi e parafrasi de “Il Manifesto del Futurismo”; L’immaginazione senza fili e 
parole in libertà; Battaglia di Adrianopoli.   
 

 
III° Modulo - La poesia tra le due Guerre 

✓ Ungaretti e lo sperimentalismo della prima fase: 
Analisi e parafrasi delle poesie: Veglia, I fiumi, Sono una creatura, Soldati 

✓ Montale, il poeta del “male di vivere” espresso nella raccolta “Ossi di seppia”  
Analisi e parafrasi delle poesie: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato  
DaD 
 

✓ Quasimodo, fase neorealista: analisi dei testi poetici Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo. 
 P. Levi: analisi del testo poetico “Considerate se questo è un uomo” 
 

IV° Modulo - Passaggio dal vecchio romanzo al nuovo, introspettivo in Europa e in Italia 
 

✓ D’Annunzio, una forma nuova di modernità, allontanamento dal Naturalismo e descrizione 
degli stati d’animo, nonché del carattere dei protagonisti.  
Superomismo dannunziano e oltreuomo nicciano (critica della morale e della religione). 

✓ Estetismo e Superomismo in D’Annunzio. 
“Il  piacere,”  trama e analisi de: L’attesa dell’amante 
 

✓ Proust, vita dell’autore, la memoria involontaria/spontanea; “Dalla parte di Swan”, La 
madeleine 

✓ Joyce, vita dell’autore, struttura dell’opera Ulisse e analisi: tecniche narrative, flusso di 
coscienza; monologo interiore  “Il dormiveglia di Molly”, reinterpretazione del mito omerico. 

✓ Italo Svevo, Analisi dei brani tratti dall’opera La coscienza di Zeno (storia di una nevrosi e della 
sua impossibile cura): La finzione narrativa; L’incapacità di prendere sul serio la vita; Come si 
può prender moglie; Zeno è guarito ma la vita non sopporta cure. 

 
STORIA    
Ore di lezione in presenza: 46 
Ore DaD (dal 24/02 al 30/05): 10 
Ore previste (dal 01/06 al 06/06): 1 
 
ESITO DELL’APPRENDIMENTO DI STORIA 
 Conoscenze  
(livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 

Abilità  
 (livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 

Competenze 
(livello minimo: essenziale, parziale, 
elementare) 
 

1. successione cronologica 
degli eventi principali. 
2. conoscere e utilizzare termini e 
concetti relativi alle varie civiltà. 
3. territorio come fonte storica: 
patrimonio ambientale culturale 
artistica 
4. aspetti della storia locale quali 
configurazioni della storia generale 
 
 

1. essere consapevoli delle 
dimensioni del tempo e dello 
spazio. 
2. cogliere elementi di continuità e di 
evoluzione del periodo trattato 
3. stabilire le relazioni tra i 
principali eventi e le cause che 
li hanno originati 
4. Individuare i rapporti tra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologico agli 
ambiti professionali 
5. Utilizzare e applicare categorie, 
metodi e strumenti della ricerca storica 
in contesti laboratoriali per affrontare, 
in un'ottica storico-interdisciplinare, 
situazioni e problemi.  
 

1. comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici  
2. riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema economico, 
sociale e politico del periodo esaminato 
3. Saper leggere in modalità 
multimediale le differenti fonti 
documentarie, iconografiche, letterarie 
ricavandone informazioni sui vari 
eventi storici. 
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I° MODULO - Dall’età giolittiana alle premesse della Prima Guerra Mondiale  
 

✓ La politica liberale di Giolitti 
contrapposizione tra imperialismi e ripercussioni nazionali 

✓ Due forze sociali escluse dal potere: i cattolici e i lavoratori 
✓ Il protezionismo fa decollare il Triangolo industriale 
✓ Il Sud non riesce a risollevarsi 
✓ Politica estera volta alla colonizzazione 

 
  II° Modulo - Democrazie e regimi totalitari fra le due guerre 
 

✓ La Prima Guerra Mondiale 
Assassinio degli arciduchi d’Austria a Sarajevo 
La guerra lampo fallisce e si bloccano gli eserciti nelle trincee 
Fallimento del piano tedesco 
1915 L’entrata in guerra dell’Italia a fianco degli alleati  
Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto 
Diaz sostituisce Cadorna 
L’intervento degli Stati Uniti sotto la guida del Presidente Wilson e la controffensiva degli 
alleati 
Sconfitta della Germania e dell’Austria 
 
Approfondimenti: Tecnologia della grande Guerra. Vita in trincea: “Finiscimi, amico, fallo per 
me! “ 
“Eroi in basso, imbecilli in alto” 
 

✓ Il dopoguerra, una pace instabile. Guerra, morte, fame e poi la peste. 
Nella Conferenza di Parigi Domina il Presidente degli Stati Uniti che elenca i 14 punti cardini 
della pace futura. Fine dell’Impero austro-ungarico e nascita della Jugoslavia. Wilson non 
riconosce il Patto di Londra e l’Italia viene beffata 
  

✓ Nasce il Partito popolare di Don Luigi Sturzo - Il biennio rosso – I partiti di massa vincono le 
prime elezioni del dopoguerra, dal Partito socialista si scinde il Partito comunista 
D’Annunzio occupa Fiume alimentando il Nazionalismo 
Ultimo governo Giolitti risolve incidente internazionale con il Trattato di Rapallo che vede 
Fiume città libera. 
 
1919: i fasci di combattimento – lo squadrismo agrario – spedizioni punitive, illegalità, 1922 
Marcia su Roma. Fonti: “Bisogna terrorizzare”, lettera del 4 agosto, l1922 dello squadrista 
Rocca 

✓ Re Vittorio Emanuele III nomina Mussolini Presidente del Consiglio 
Affermazione del fascismo - Stato autoritario - 
1924: Assassinio del deputato socialista Matteotti, Secessione dell’Aventino 
Il Parlamento viene esautorato 
Si instaura il regime con il varo delle Leggi fascistissime 
Repressione antifascista 
Patti lateranensi e Concordato 
Politica economica: battaglia del grano e bonifica delle terre paludose 
La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 

        Le masse  
        Propaganda e consenso 
         
Approfondimento: Vita di Mussolini, il suo trasformismo, il suo rapporto con il Re, il Duce e il 
Fuhrer 
1929: la prima crisi globale, il crollo di Wall Street  
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✓ Nazionalsocialismo in Germania: 
✓ Le condizioni del trattato di Versailles  

Repubblica di Weimar 
Le Destre nazionaliste soffiano sul fuoco, mentre la Germania precipita nella miseria 
Biennio Rosso; Hitler, assecondato dal ceto medio e spalleggiato dalle SA, organizza un Putsch 
a Monaco, ma finisce in prigione 
Hitler espone nel Mein kampf la sua teoria razzista;  
fonti: La teoria dello “spazio vitale” 
1933: il Partito nazista vince le elezioni ed il Capo dello Stato lo nomina Cancelliere 
Nazificazione della Germania, nascita del Terzo Reich 
Il fuhrer ottiene la fiducia e il consenso delle masse, nel 1935 vara Le Leggi di Norimberga  
Goebbels, Ministro della propaganda, indottrinamento delle masse. 
Hitler si allea con Mussolini e, insieme, appoggiano il Generalissimo Franco nella Guerra di 
Spagna 
Anche Mussolini emana le leggi razziali.  
La Shoah: camere a gas – lager 
Comincia la vendetta: La “Grande Germania”, la Cecoslovacchia e il “corridoio di Danzica” 

Approfondimenti: La grande Storia, l’uso di droga fra i militari tedeschi, a cominciare dal capo 
della Gestapo del Terzo Reich, H. Goering.  

DaD  
 

III° Modulo - La Seconda Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra  
 

✓ Origini del conflitto e la dinamica della Seconda Guerra 
L’Italia dal 1939 al 1945 – la caduta del fascismo 25 luglio ‘43 – Badoglio annuncia l’armistizio 
8 settembre ‘43 – Costituzione della Repubblica sociale italiana, 12 settembre ’43, a Salò, 
Guerra civile e Resistenza – nel ’44 stragi nazi-fasciste – arresto di Mussolini e uccisione.  
Esposizione al pubblico ludibrio in piazza Loreto. 

✓ L’Italia, da Monarchia a Repubblica 
I partiti dell’Italia repubblicana 

✓ La Guerra fredda  
 
Sono state effettuate prove strutturate di Storia per accertare le conoscenze dell’ultima parte del 
programma svolto on-line. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Quest’anno, a causa della sospensione della regolare attività didattica, gli incontri previsti dal Progetto 
Continente Italia, riguardanti l’Ed. Civica e scadenzati nel pentamestre, sono stati revocati.   
Tuttavia, la classe ha avuto modo di approfondire alcune tematiche affrontate nel percorso storico-
letterario: 

✓ Manipolazione delle masse: il linguaggio delle emozioni; la creazione del nemico; dal 
linguaggio moderato all’insulto volgare; l’abilità oratoria; l’uso degli slogan; l’uso dei mezzi di 
comunicazione di massa; censura e menzogne del regime; Art.21 della Costituzione 

✓ 5 agosto 1938 sulla rivista La difesa della razza, venne pubblicato un manifesto sulle Leggi 
razziali italiane 

✓ Si può credere che l’Olocausto non sia mai avvenuto?  
✓ La dichiarazione universale dei diritti umani. 

L’importanza di non dimenticare: visita d’istruzione al Campo di sterminio di Dachau, nella 
ricorrenza della Giornata della Memoria.   

obiettivi:  
• sviluppare responsabilità sociale, statale e civile, nonché incrementare l’importanza dell’etica 

nella vita pubblica. 
• costruire una “personalità” consapevole dei diritti e doveri, disponibile e collaborativa verso il 

bene comune  
Competenze chiave di cittadinanza: 
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• Collaborare e partecipare, ovvero interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
gestendo le conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Educare a conoscere il passato per meglio comprendere il presente. 
• Educazione alla solidarietà 

 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Docenti: Giovanni Parisi – Giovanni Tenuzzo 
 
Ore di lezione in presenza: 70 
Ore D.a.D (dal 24/02 al 30/05): 20 
Ore previste (dal 01/06 al 06/06): 1 
Testo in adozione 
M. Pasquinelli “Tecnologie meccaniche e applicazioni “ Ed. Cappelli 

Altro testo di riferimento: Caligaris, Fava, Tomasello “Dal progetto al prodotto” Ed. Paravia 
Dispense varie su Direttiva macchine, distinta base, lavorazioni per asportazione da truciolo e materiali 
per utensili. 

 
OBIETTIVI, VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI 
L’insegnamento di “Tecnologie meccaniche e applicazioni” è finalizzato a fornire agli allievi le 
conoscenze fondamentali relative alla normativa tecnica di riferimento per la progettazione di 
macchine (Direttiva macchine), alla scelta dei processi di fabbricazione del prodotto (gestione, 
organizzazione e loro tempistiche), nonché alle principali lavorazioni alle macchine utensili. 
L’attività di laboratorio è stata incentrata principalmente sulla programmazione delle macchine CNC e 
in piccola parte sulle tecniche di rappresentazione CAD (Autocad). 
Le verifiche dell’apprendimento, sia orali che scritte, sono state effettuate con regolare periodicità. 
La valutazione, coerentemente con il PTOF, è stata fatta utilizzando strumenti e tipologie coerenti con 
quelli impiegati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al tipo di competenze che si 
intende accertare. 
L’interruzione prematura delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria ha purtroppo 
limitato le attività pratiche previste (uso delle macchine CNC). 
I risultati ottenuti sono tutto sommato soddisfacenti; buona parte della classe ha lavorato con costanza 
e motivazione durante tutto l’anno e solo alcuni alunni si sono mostrati invece demotivati e poco inclini 
allo studio. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Normativa e documentazione tecnica 
- Normativa tecnica di riferimento: direttiva macchine 
- Documentazione tecnica prevista: fascicolo tecnico e manuale d’uso e manutenzione 
- Distinta base: definizione, organizzazione, struttura a livelli e legame tra i livelli, modalità previste 

per analizzare i dati in distinta base 
 
Tempi e metodi di lavorazione 
- Fasi di un’operazione, la durata, i tempi e i metodi di rilevazione 
- Cronotecnica, tempi standard e metodi MTM 
- Abbinamento delle macchine 
- Diagrammi di carico 
 
Macchine utensili 
- Generalità sulle condizioni di taglio 
- Relazione di Taylor 
- Angoli di taglio caratteristici 
- Tornitura, fresatura, foratura: principali lavorazioni eseguibili 
- Scelta e/o calcolo dei parametri di taglio, calcolo della potenza richiesta e dei tempi di lavoro nelle 
principali lavorazioni 
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- Materiali per utensili e loro caratteristiche 
- Tipologie di utensili per tornitura, fresatura e foratura 
 
Prodotto, progettazione e fabbricazione (Svolto con la D.A.D.) 
- Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 
- Progetto e scelta del sistema produttivo 
- Tipologia e scelta del livello di automazione 
- Piani di produzione 
- Tipi di produzione e di processi: in serie, a lotti, continua, intermittente, per reparti, in linea, per 
magazzino, per commessa, just in time 
- Preventivazione dei costi 
- Lay-out degli impianti 
 
Gestione dei magazzini e trasporti interni (Svolto con la D.A.D.) 
- Logistica e magazzini 
- Sistemi di approvvigionamento 
- Trasporti interni 
 
Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico 
- Principi di funzionamento di una macchina CNC 
- Funzioni e linguaggio macchina 
- Fasi di preparazione macchina: presetting utensili e definizione delle origini. 
- Stesura programmazione CN su tornio 
- Stesura programmazione CN su fresa (svolto tramite DAD) 
- Programmazione tramite cicli fissi (Svolto tramite DAD) 
 
Metodi di rappresentazione grafica 
- Realizzazione di particolari meccanici con Autocad 
 
 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
Docente M.Romana Bossalino 
Libro di testo non previsto 
 
ORE DI LEZIONE 
Ore di lezione in presenza: 36 
Ore D.a.D (dal 24/02 al 30/05): 8 
Ore previste (dal 01/06 al 06/06): 1 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
La programmazione svolta è stata così strutturata 
Modulo 1: Percezione di sé e miglioramento delle capacità motorie 
Modulo 2: Sport, regole e fair play 
Modulo 3: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Modulo 4: Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 
• MODULO 1 

Conoscenze: Conoscere le caratteristiche dell’avviamento motorio e le potenzialità di 
movimento del corpo riconoscendo i principali gruppi muscolari. 
Competenze: Saper scegliere le attività adatte per incrementare le capacità motorie e 
riconoscere le varie fasi dell’allenamento. 
Capacità: Saper elaborare risposte motorie di fronte a situazioni nuove. 
Contenuti: classificazione dei principali gruppi muscolari e grandi articolazioni, 
riconoscimento del gruppo muscolare responsabile del movimento. 
Esercitazioni con carico naturale e sovraccarico. 
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Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare, della coordinazione, della velocità, 
della resistenza e della forza. Dal 24 febbraio la classe ha proseguito ad allenarsi sulle suddette 
capacità condizionali in modalità didattica a distanza attraverso file, presentazioni in power 
point ed indicazioni fornite dal docente. Verifiche svolte: test isometrico plank e test funicella. 
In modalità DaD somministrato questionario sulle capacità condizionali. 
 

• MODULO 2 
Conoscenze: Conoscere le regole dei giochi di squadra proposti e le principali caratteristiche. 
Competenze: saper rispettare compagni ed insegnanti. Essere in grado di rispettare il ruolo 
assegnato. Saper eseguire i fondamentali ed applicare le regole, essere in grado di organizzare 
un’attività di squadra. 
Capacità: essere in grado di rispettare le regole di comportamento e di gioco. Saper evitare 
situazioni di prevaricazione nei confronti dei compagni e saper eseguire correttamente i 
fondamentali dei giochi di squadra. 
Contenuti: pratica sportiva dei seguenti sport: pallavolo, basket, pallamano, calcio a 5, hockey, 
badminton e tennis tavolo. Regole di gioco e arbitraggio. Verifiche svolte: rispetto dei ruoli in 
campo e rispetto delle regole e degli avversari.       
     

• MODULO 3 
Conoscenze: Conoscenza degli infortuni più comuni, conoscenza delle regole di una sana 
alimentazione  
Competenze: saper riconoscere i rischi durante un’attività sportiva. Saper adattare le regole 
alimentari adatte ad una corretta attività motoria 
Capacità: essere in grado di rispettare l’ambiente ed il materiale. Essere in grado di adottare 
un regime alimentare sano. 
Contenuti: regole di comportamento per evitare infortuni in palestra e negli spogliatoi. In 
modalità didattica a distanza: principi per una sana alimentazione, macro e micro nutrienti, 
funzione sull’organismo; piramide alimentare e bilancio energetico. Verifiche svolte: 
osservazione comportamenti e, in modalità DaD, somministrazione di questionario relativo 
all’alimentazione. 
 

• MODULO 4 
Conoscenze: Conoscenza delle attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche. 
Conoscenza delle caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare l’attività sportiva. 
Competenze: saper adeguare abbigliamento ed attrezzature alle diverse attività ed alle 
condizioni metereologiche. 
Capacità: essere in grado di affrontare l’attività sportiva utilizzando strumenti tecnologici ed 
informatici. 
Contenuti: attività sportiva praticata all’aperto quando le condizioni climatiche l’hanno 
permesso. Alcuni ragazzi hanno partecipato alle gare d’Istituto di sci e snowboard. 
Applicazione della tecnologia alla pratica sportiva: risposte ai questionari inviati e visione dei 
power point e link suggeriti. 
 
METODOLOGIA 
 
A prescindere dall’argomento trattato, è stato sempre dato ampio spazio al potenziamento 
fisiologico utilizzando esercizi a carico naturale e con sovraccarico. 
Per favorire il processo di socializzazione la classe si è dedicata costantemente alla pratica 
sportiva dei giochi di squadra. 
Dal 24 febbraio la classe ha lavorato attraverso la didattica a distanza seguendo le indicazioni 
fornite dal docente. Attraverso le piattaforme zoom meeting e weschool è stato possibile 
collegarsi on line e avere un contatto diretto con i ragazzi per spiegazioni e chiarimenti sul 
materiale didattico caricato sul registro elettronico. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Le verifiche sono state il più possibile oggettive, basate su test, prove misurate e sulla corretta 
esecuzione del gesto tecnico. Periodicamente è stata assegnata una valutazione inerente al 
comportamento e al rispetto delle regole manifestati durante le lezioni. 
Dal 24 febbraio le verifiche sono state scritte, attraverso questionari inerenti agli argomenti 
trattati. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto anche dei livelli motori di base e dell’impegno 
dimostrati nel corso di tutto l’anno scolastico. 
La classe ha dimostrato interesse verso la materia e ha frequentato assiduamente le lezioni, i 
ragazzi si sono dimostrati rispettosi delle regole sia sul campo di gioco che nel normale 
svolgimento delle lezioni. Durante la DaD hanno continuato a seguire con impegno, 
collegandosi sempre in maniera puntuale, mantenendo un comportamento corretto ed 
interagendo in maniera propositiva.  
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

Docenti: Proff.: Pascale Labrette, Angelo Casertano 
 
Libri di testo:  

• Corso di TEEeA 2 e 3 indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, 
autori: Gallotti, Rondinelli Ed. HOEPLI  

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lo svolgimento della disciplina si è fatto mediante lezioni frontali, esercitazioni in classe e lavoro di 
gruppo. Gli argomenti sono stati sviluppati partendo della teoria poi dalle esercitazioni in classe ed 
infine dalle esperienze pratiche in laboratorio.  
Nel corso dell’anno la classe ha sempre mantenuto una buona ed educata relazione con i docenti di 
TEEAA. 
Sotto il profilo delle motivazioni e dell’impegno la classe risulta piuttosto omogenea: la maggiore parte 
degli studenti ha partecipato con costanza e interesse all’attività didattica, pochi alunni hanno 
manifestato uno scarso impegno pero in loro l’applicazione allo studio è stata discontinua e 
superficiale, soprattutto nel lavoro a casa.  
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate periodiche verifiche orali, scritte e pratiche  
Le tipologie di prove scritte sono:  

- Quesiti a risposta multipla e/o a domande aperte  
- Risoluzione di esercizi  
- Semplici progetti  

 
 

Contenuti entro il 22/02/2020  
 (ORE SVOLTE 72) 

 
▪ Motori asincroni trifase:  

➢ Struttura e principio di funzionamento 
➢ Caratteristiche elettriche 
➢ Caratteristica meccanica 
➢ Bilancio delle potenze e rendimento 
➢ Avviamento, regolazione della velocità, frenatura 
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▪ Motore in corrente continua 
➢ Struttura e principio di funzionamento 
➢ Caratteristiche elettriche 
➢ Caratteristica meccanica 
➢ Bilancio delle potenze e rendimento 
➢ Avviamento, regolazione della velocità 

 
 

▪ Conversione analogica-digitale e digitale- analogica 
➢ Campionamento dei segnali 
➢ Circuito di sample\hold 
➢ Quantizzazione 
➢ Convertitori flash 
➢ Caratteristiche DAC 
➢ DAC a resistenze pesate 
 

▪ Trasduttori e acquisizione dati: 
➢ Configurazione generale di un sistema di acquisizione dati e analisi della 
funzione svolta da ciascun blocco. 
➢ Caratteristiche generali e funzionali. 
➢ Trasduttori analogici e trasduttori digitali. 
➢ Parametri caratteristici: sensibilità, risoluzione, linearità, range di 

funzionamento, isteresi, offset, velocità di risposta. 
 
Contenuti dopo il 22/02/2020 fino al 15/05/2020 

(ORE SVOLTE IN VIDEO LEZIONI 24 CON VERIFICHE ED INTERROGAZIONI) 
 

➢ Trasduttori di temperatura: termoresistenze RTD, termistori, 
termocoppie, LM35, AD590. 

➢ condizionamento dei segnali: ponte di Weasthone, convertitore corrente 
tensione, INA 111. 

➢ Trasduttori di posizione: potenziometro lineare e angolare. 
➢ Trasduttori di velocità: encoder incrementale e assoluto 
➢ Trasduttori di forza: estensimetri metallici. 
➢ Trasduttori optoelettronici: fotodiodi, fototransistor, fotoresistenze. 
➢ Analisi dei principali circuiti di condizionamento dei segnali provenienti 

dai trasduttori. 
 

▪ Dispositivi di potenza: SCR 
➢ principio di funzionamento 
➢ curva caratteristica d’uscita 

 
▪ Convertitore AC/DC monofase e trifase 

➢ Raddrizzatore monofase a ponte non controllato  
➢ Raddrizzatore monofase a ponte controllato  

 
▪ Convertitore DC/AC 

➢ Inverter a onda quadra 
➢ inverter PWM 

 
Contenuti dopo il 15/05/2020 

(ORE PREVISTE DI VIDEO LEZIONI 9 CON INTERROGAZIONI) 
 

 
▪ Convertitore DC/DC 

➢ Chopper step-down 
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▪ Azionamenti elettrici 
➢ Classificazione dei sistemi di controllo (ad anello aperto, analogici a 

catena chiusa, ON-OFF, a microprocessore) 
➢ Struttura di un sistema di controllo 

Controllo elettronico di un motore MAT 
 
 
Lingua e civiltà Inglese 
 
Docente: Neri Vincenzo 
 
ORE DI LEZIONE 
Ore di lezione in presenza: 52 
Ore DaD (dal 24/02 al 30/05):  
Ore previste (dal 01/05 al 06/06):  
 
Libro di testo adottato: K. 0’Malley; “English for new technology” - ed. Pearson.  
R. Campbell-R.Metcalf-R.R.Benne- “beyond”- (b 1 level) Macmillan- education. 

  
CONSUNTIVO 
Il programma è stato articolato in attinenza agli argomenti proposti dai testi in adozione e, nell'ambito 
delle finalità generali dell'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta un uso della 
lingua adeguata al contesto, si è operato affinché gli studenti fossero in grado di: 
- comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi scritti principalmente di carattere 
tecnico relativi al proprio ambito professionale;  
- esprimersi in modo comprensibile e con l'uso di lessico adeguato su argomenti attinenti il proprio 
piano di studi professionale.  
La preparazione di base della classe, limitata ai principali elementi basilari della lingua e della 
microlingua, hanno reso necessario un approccio ciclico e ripetitivo. Ci si è dovuti soffermare e poi 
riprendere le singole letture per far memorizzare agli studenti lessico e contenuti al fine di poter 
raggiungere una produzione, sia scritta sia orale, semplice ma almeno corretta e sostenuta da un 
adeguato lessico.  
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
Obiettivi didattici 
Gli obiettivi didattici sono strutturati sullo sviluppo delle 4 abilità (skills) di base: Listening, Reading, 
Speaking, Writing. 
All'interno di ciascun macro - obiettivo vengono definiti gli obiettivi didattici specifici inerenti a una o 
più abilità. 
1. Potenziamento di un metodo di lavoro efficace e produttivo:  

- Scrivere con grafia chiara  
- Leggere con ritmo e pronuncia accettabili  
- Applicare le strutture grammaticali apprese  
- Utilizzare correttamente le regole ortografiche  

 
2. Comprensione di un testo al fine di cogliere il senso generale e le informazioni specifiche:  

- Leggere e comprendere testi scritti non solo di carattere generale ma anche di argomenti 
specifici attinenti all'indirizzo professionale.  

- Ascoltare e comprendere messaggi proposti tramite video o audiocassette pertinenti a 
situazioni di vita quotidiana e lo argomenti tecnici.  

 
3. Capacità di esprimersi in modo appropriato e di utilizzare la terminologia specifica:  

- Esprimersi con correttezza su argomenti di carattere generale analizzati durante l'attività 
didattica annuale  

- Esprimersi con correttezza sugli argomenti attinenti al proprio ambito professionale  
- Utilizzare con una certa scioltezza un lessico appropriato ai testi tecnici (micro lingua)  
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- Fornire in L2 definizioni di elementi, dispositivi propri del settore di specializzazione.  
 
4. Saper effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari:  

- Conoscenza della realtà anglofona nel mondo  
- Conoscenza di alcuni aspetti geografici.  

 
5. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite.  

- Ridefinire e riassumere in L2 gli argomenti tema delle attività di lettura usando pronuncia e 
lessico adeguati al carattere dei testi proposti  

- Selezionare ed organizzare le informazioni in base allo scopo prefissato  
- Utilizzare in modo consapevole ed autonome la L2  

Metodologia / Activities  
La metodologia applicata è valida per ogni blocco tematico. Si è optato per un "integrated syllabus' 
cioè lo sfruttamento delle quattro abilità. Si sono impostate attività di sfruttamento del testo dal punto 
di vista contenutistico, grammaticale/strutturale e lessicale procedendo secondo le seguenti fasi di:  
- Pre-reading / presentation   
- While-reading / practice   
- After-reading / production   
Ciascuna frase è stata basata su tipologie diverse di attività. Pre-
reading: brain-storming; general questions; why questions  
While reading: skimming; Multiple choice; True/false; Fill in; Chart completing; 
Matching heading to paragraphs; Guessing the meaning from the text  
After reading: producing simple oral guided summary 
Verifica 
Nei momenti di verifica è stato osservato lo sviluppo delle quattro abilità. La capacità di veicolare 
informazioni corrette e logiche, sia nello scritto che nell' orale, è stata verificata utilizzando diverse 
tipologie di attività quali: scelte multiple, true/false, domande con brevi risposte relative ad un testo 
del settore di specializzazione, esercitazioni di fill in, di completamento, di produzione di brevi 
riassunti. 
Criteri di valutazione  
a) Per la parte strutturale si valuta:  
- la corretta applicazione delle strutture   
- la correttezza formale sia nell' orale che nello scritto 

 
 b) Per quanto riguarda l'uso della lingua si valuta:   
- la conoscenza lessicale   
- la capacità di formulare sia oralmente che per iscritto messaggi completi e significativi  

 
c) Per l'espressione della lingua si valuta:   
- la correttezza della pronuncia e dell' intonazione   
- la correttezza delle informazioni richieste sia relative ai testi di civiltà che di carattere tecnico  
- il tempo di risposta e la capacità di reazione ai quesiti posti  
d) La qualità delle nozioni corrette e logiche sia nello scritto che nell'orale   
e) La capacità di veicolare informazioni corrette e logiche sia nello scritto che nell'orale   
f) Capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti   
g) Interventi critici e personali  
 
Criteri di valutazione per abilità  
Reading Skills - Si valuta la capacità di:  
- comprensione generale di un testo   
- cogliere informazioni specifiche   
- formulare risposte a domande sia generali che specifiche   
- riconoscere gli elementi logici di un discorso   
- riconoscere le strutture grammaticali contenute nel testo  
 
Writing Skills - Si valuta la capacità di:  

Firmato digitalmente da LAFRANCONI CLAUDIO



 
 

- produrre risposte logiche   
- produrre risposte grammaticalmente corrette   
- utilizzare gli elementi logici di un discorso   
- qualità e quantità del lessico usato   
- rielaborazione personale  
 
Listening Skills - Si valuta la capacità di:  
- comprensione generale di un messaggio   
- comprensione di informazioni specifiche   
- reazione rispetto a situazioni non completamente note  
 
Oral Skills  - Si valuta la capacità di:  
- formulare frasi logiche   
- formulare frasi grammaticalmente corrette   
- riutilizzare un lessico noto   
- riutilizzare le strutture note   
- pronunciare adeguatamente  

 
Per la valutazione sia delle prove scritte che della prove orali si fa riferimento alle griglie allegate. 
Queste ultime sono state elaborate tenendo presente gli indicatori: conoscenze, competenze capacità 
qui di seguito esplicitati. 
Conoscenza: Conoscenza dei contenuti; ricchezza dei dati informativi; conoscenza lessicale 
(microlingua).  
Competenza: Saper veicolare informazioni corrette e logiche; saper comprendere le principali 
informazioni; saper applicare le strutture note Capacità: Uso consapevole e guidato della lingua 
straniera. 
 
1. Letture analizzate:   

- ATOMS AND ELECTRONS; 
- CONDUCTORS AND INSULATORS; 
- A SIMPLE CIRCUIT; 
- TYPES OF CIRCUITS; 
- ELECTRIC CARS 
- ELECTRIC CARS: ADVANTAGES AND DISAVANTAGES. 
- METHODS OF GENERATING ELECTRICITY; 
- RENEWABLE ENERGY: WATER AND WIND 
- THE DISTRIBUTION GRID. 
- THE TRANSFORMER; 

 
2. Strutture grammaticali:    

- Conditional sentences of : 1-2-3 type 
  

- Passive voice  
 

- Present perfect continuos   
- Modal verbs  

 
DaD 

- WHAT IS A MICROPROCESSOR ? 
- THE MAN WHO INVENTED THE MICROPROCESSOR 
- HOW AUTOMATION WORKS 

Letture da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
a) ADVANTAGES OF AUTOMATION; 
b) VARIETES AND USES OF ROBOTS; 
c) COMPUTER AIDED DESIGN  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TTIeM) 

CLASSE 5^C - a.s. 2019-20  

Docenti Proff.: Valsecchi Eugenia - Casertano Angelo 

 

Ore settimanali: 6 

 

OBIETTIVI: 

• Essere in grado di operare una scelta sul tipo di manutenzione adeguata al contesto 

operativo 

• Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione anche attraverso l’uso di 

apposite metodologie teoriche 

• Essere in grado di ricercare e individuare guasti 

• Conoscere l’esistenza e le caratteristiche principali della normativa sulla sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro 

• Individuare e valutare i rischi connessi ad attività ed ambienti di vita e di lavoro 

• Individuare, adottare e promuovere l’uso di dispositivi a protezione delle persone e degli 

impianti  

• Conoscere i dispositivi di protezione elettrica 

• Saper stimare i costi di un servizio 

• Essere in grado di agire nel sistema qualità 

• Saper effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa 

• Saper smontare, sostituire e rimontare componenti applicando procedure di sicurezza 

 

CONTENUTI 
 
LA MANUTENZIONE BASATA SULL’AFFIDABILITÀ E L’ANALISI RAMS 
Definizione di manutenzione secondo la normativa 
Tipologie di manutenzione 
Classificazione dei guasti e delle cause di guasto 
Tasso di guasto 
Analisi di affidabilità 
Affidabilità dei sistemi serie e parallelo 
Parametri di affidabilità 
Albero dei guasti 

IL PIANO DI MANUTENZIONE 
Definizione di piano di manutenzione  
Linee guida del progetto di manutenzione 
Politiche di manutenzione  
Diagrammi di PERT e GANTT 
 
IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
Aspetti di carattere generale;  
Obblighi dell’impresa di manutenzione; obblighi del committente 
Esempi di contratti di manutenzione 
Preventivo 
Elementi fondamentali da inserire in un preventivo 
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Esempi di preventivo 
 
I GESTIONE DEI RIFIUTI 
Classificazione e gestione dei rifiuti 
 
GESTIONE TECNICO-ECONOMICA DELLA MANUTENZIONE  
Definizione di costi, ricavi, utili 
Classificazione dei costi 
Analisi costi/ricavi – volume di produzione. Analisi utile – volume.  
Break Even Point 
Costi di fermo macchina 
Costi specifici della manutenzione 
 
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
Concetto di rischio e pericolo 
Valutazione del rischio 
Il D.Lgs. 81/08 
Soggetti responsabili della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Il documento di valutazione dei rischi 
I dispositivi di protezione individuale 
Segnaletica di sicurezza 
Legislazione e normativa nei luoghi con pericolo di esplosione (Normativa ATEX) 
Misure di prevenzione e protezione dalle esplosioni 
 
LEGISLAZIONE PER IL SETTORE ELETTRICO 
Definizione di normalizzazione e unificazione 
Definizione di marchio e marcatura 
Principali enti di formazione e certificazione in ambito elettrico-elettronico a livello 
internazionale, europeo, nazionale 
 
SICUREZZA ELETTRICA 
Effetti fisiopatologici della corrente 
Contatti diretti e indiretti 
Gradi di protezione IP 
Prevenzione e protezione dai contatti diretti e indiretti 
Interruttori differenziale e magnetotermico 
Impianto di messa a terra  
Sicurezza nella manutenzione 

 
QUALITA’ 
Concetto di qualità 
Il sistema di gestione per la qualità 
Le norme ISO 9000 
Manutenzione e qualità 
 
INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI APPARATI E IMPIANTI (laboratorio) 
Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio  
Tecniche di ricerca guasti, collaudo e diagnostica 
Progetto e realizzazione impianto di illuminazione parco cittadino 
 

 
Gli argomenti in corsivo sono stati svolti durante il periodo di DAD. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel trimestre sono state svolte due prove scritte, due prove orali  e due prove di laboratorio. 

Nel pentamestre, fino al 22/02/20 sono state svolte due prove scritte, una valutazione orale e 
due prove di laboratorio.  

Durante il periodo di DAD sono stati realizzati da ogni studente: 

un’indagine statistica sugli incidenti nel mondo del lavoro  

la scheda di manutenzione di diversi apparati e impianti 

2 colloqui orali  
 
MATEMATICA 5C 

Docente: prof.ssa  Sebastiana Bertino  

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso Matematica a colori vol.5 e vol 4 
(edizione gialla)       Petrini 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze: 

- Conoscenze delle nozioni elementari e dei concetti relativi agli argomenti del programma. 

- Conoscenza del linguaggio e del simbolismo specifico della materia. 

Competenze: 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali 
e naturali e per interpretare dati. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche,elaborando opportune soluzioni 

CONTENUTI 

Completamento e ripasso del programma di quarta: 

Concetto di derivata. Significato geometrico di derivata. Algebra delle derivate.Derivata della 
funzione composta.Equazione della retta tangente ad una curva . Ricerca degli intervalli di 
monotonia di una funzione. Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno 
della derivata.Studio di funzioni razionali intere e frazionarie. 

Modulo  1 : CALCOLO INTEGRALE 

L’integrale indefinito: Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione di funzioni composte.Integrazione per sostituzione e per 
parti.Integrazioni di funzioni razionali fratte in cui il denominatore è di secondo grado 

 caso con Δ>0 e con Δ=0. 

L’integrale definito: Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale 
definito e il suo calcolo. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale.Calcolo di un 
integrale definito tramite cambiamenti di variabile. Calcolo dell’ area della regione di piano 
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compresa tra il grafico di una funzione e l’asse delle x, area della regione di piano limitata dal 
grafico di due funzioni. 

Argomenti affrontati dopo il 22 febbraio 

Calcolo del volume di un solido di rotazione. Valore medio di una funzione. 

Integrali impropri : integrali di funzioni con un numero finito di punti di discontinuità in 
 integrali su intervalli illimitati.  

Modulo 2: CALCOLO COMBINATORIO 

 Il principio fondamentale del calcolo combinatorio. Disposizioni e permutazioni semplici. 
Disposizioni e permutazioni con ripetizione.Combinazioni semplici. 

Modulo 3 : PROBABILITÀ 

Esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi. Operazioni tra eventi. Eventi compatibili 
e incompatibili. Il concetto di probabilità. Definizione classica di probabilità. Valutazione della 
probabilità secondo la definizione classica.Valutazione della probabilità mediante l’utilizzo dei 
diagrammi ad albero, tabelle  a doppia entrata e delle regole del calcolo combinatorio.Teoremi 
sul calcolo delle probabilità:probalità dell’evento contrario,probabilità dell’unione di due 
eventi.Probabilità condizionata.Probabilità composte. Eventi dipendenti e indipendenti.  

Il teorema della probabilità totale e il teorema di Bayes. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel trimestre sono state garantite ad ogni studente il numero di valutazioni minime previste 
dal dipartimento.Nel pentamestre,fino al 22 febbraio,è stata effettuata una verifca scritta.In 
questa prima parte dell’anno, per la valutazione si è fatto riferimento alle griglie  approvate  
dal Collegio dei Docenti. 

Duranta l’attività di DAD, al fine di valutare l’efficacia dell’azione didattica ed acquisire 
elementi di giudizio sulle competenze acquisite dagli alunni, sono state effettuate una prova 
scritta e un colloquio orale. Si è provveduto a monitorare la frequenza,la puntualità nelle 
consegne,la partecipazione e l’interesse degli alunni al fine di acquisire ulteriori elementi di 
giudizio. 

METODOLOGIE 

La lezione frontale è stata condotta partendo da situazioni problematiche con richiami 

quando possibile, alle applicazioni nelle  materie professionali.Notevole spazio è stato dato 

alle esercitazioni guidate. 
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 Obiettivi generali 

 L’attività di laboratorio tecnologico ed esercitazioni pratiche contribuisce a formare 
uno studente che sia in grado di: 
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• Gestire ed effettuare interventi di manutenzione, diagnostica, installazione, 
riparazione e collaudo di piccoli sistemi e impianti elettrici–elettronici per 
l’automazione industriale;  

• saper eseguire le verifiche sugli impianti previsti dalle norme;  
 Programma svolto 

 
QUADRI PER AZIONAMENTI ELETTRICI: 

• Le principali apparecchiature di potenza, di comando, di segnalazione e di 
protezione relative a un quadro per azionamenti elettrici;  

• Schemi di potenza e di comando di un impianto elettrico industriale;  
• assegnato lo schema elettrico, saper scegliere le apparecchiature adeguate ed 

effettuare il cablaggio di un quadro per azionamenti elettrici  
• Struttura generale di una macchina asincrona trifase  

▪ principio di funzionamento  
▪ Dati di targa  
▪ Sezionatore 
▪ Protezione dal sovraccarico: relè termico, salvamotore 
▪ Protezione dal cortocircuito 
▪ Avviamento diretto con salvamotore e contattore 
▪ Avviamento stella/triangolo ( Y/Δ) 

• strutture logiche,  
• autoritenuta,  
• impulso ritardato,  
• ritardo di eccitazione e diseccitazione 
• teleavviamento di un motore asincrono 
• nastri trasportatori azionati in sequenza 
• avvio controllato stella-triangolo 
• automazione con MAT per cancelli scorrevoli (progetto) 
• teleinversione di marcia immediata e ritardata con interblocco 

 
TECNICHE OPERATIVE 

Esempi di manutenzione di impianti ed apparati:  
• analisi del guasto, verifica funzionamento e sostituzione: 

• motore universale a spazzole 
• resistenze per il riscaldamento domestico.  

DIDATTICA A DISTANZA 
 

• Avviamento in successione temporizzata di due nastri trasportatori, con pulsante di 
accensione impianto: analisi e progetto 

 

INTRODUZIONE AL PLC  
• Generalità sui PLC 
• Elementi di base 
• Circuiti di interfaccia in ingresso e uscita 
• Tabella delle variabili ingresso - uscita 
• Linguaggi di programmazione standardizzati 
• Programmazione mediante schema a contatti LD o KOP 
• Contatti aperti e chiusi 
• Bobine di set e reset 
• temporizzatori 
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• Simulazione di processi automatici mediante PLC  
• Esempi di programmazione in linguaggio LADDER 

 
Il docente 
Santo Cardaciotto 
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