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 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 CLASSE V^ BA 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle  competenze  nel  primo  ciclo  ed  esami  di  Stato,  a 
 norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13 -  Ammissione dei candidati interni 
 2.  L’ammissione  all’Esame  di  Stato  è  disposta,  in  sede  di  scrutinio  finale,  dal  Consiglio  di  classe,  presieduto  dal 
 dirigente  scolastico  o  dal  suo  delegato.  È  ammesso  all’Esame  di  Stato,  salvo  quanto  previsto  dall’articolo  4,  comma 
 6,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  24  giugno  1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo  studente  in  possesso 
 dei seguenti requisiti: 
 a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale  personalizzato,  fermo  restando  quanto  previsto 
 dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b)  partecipazione,  durante  l'ultimo  anno  di  corso,  alle  prove  predisposte  dall'INVALSI,  volte  a  verificare  i  livelli  di 
 apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c)  svolgimento  dell'attività  di  alternanza  scuola-lavoro  secondo  quanto  previsto  dall'indirizzo  di  studio  nel  secondo 
 biennio  e  nell'ultimo  anno  di  corso.  Nel  caso  di  candidati  che,  a  seguito  di  esame  di  idoneità,  siano  ammessi  al 
 penultimo  o  all'ultimo  anno  di  corso,  le  tipologie  e  i  criteri  di  riconoscimento  delle  attività  di  alternanza 
 scuola-lavoro  necessarie  per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  sono  definiti  con  il  decreto  di  cui  all'articolo  14,  comma 
 3, ultimo periodo; 
 d)  votazione  non  inferiore  ai  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di  discipline  valutate  con  l’attribuzione  di 
 un  unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi.  Nel  caso  di 
 votazione  inferiore  a  sei  decimi  in  una  disciplina  o  in  un  gruppo  di  discipline,  il  Consiglio  di  classe  può  deliberare, 
 con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B.  per  l’a.s.  2022-23  si  è  ammessi  agli  Esami  di  Stato  "anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui  all'art.  13,  comma  2, 
 lettere c) del d.lgs 62/2017 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 
 Discipline del piano di studi  1° 

 2018/2019 
 2° 

 2019/2020 
 3° 

 2020/2021 
 4° 

 2021/2022 
 5° 

 2022/2023 

 Lingua e letteratura italiana  Tiraboschi Maria 
 Teresa 

 Berbenni Ezio  Berbenni Ezio  Gherardi Lisa  Gherardi Lisa 

 Lingua inglese 

 Orlandini Giovanna 
 Teresa 

 Orlandini 
 Giovanna Teresa 

 Orlandini 
 Giovanna Teresa 

 Fagiani Erika 
 (da settembre a 

 gennaio) 
 De Luise Carmen 
 (da gennaio a fine 

 lezione) 

 Vitari Marco 
 (da settembre a 

 ottobre) 
 Rota Cinzia 
 (da ottobre a 

 giugno) 

 Seconda lingua comunitaria 
 (Francese) 

 Giudice Carla  Guerinoni Mara 
 (da settembre a 

 ottobre) 
 Corbani Monica 

 (da ottobre a 
 giugno) 

 Sorvillo Rosa  Sorvillo Rosa  Fabiano Loretta 

 Storia  Tiraboschi Maria 
 Teresa 

 Berbenni Ezio  Berbenni Ezio  Belotti Monica  Gherardi Lisa 

 Matematica  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina 

 Diritto ed Economia  Lagrotteria 
 Domenica 

 Lo Chiatto Ennio  -  -  - 

 Scienze integrate (scienze 
 delle Terra e Biologia) 

 Tromba Luciana  Giobbe Ciro  -  -  - 

 Scienze integrate (fisica)*  Volpi Angela  -  -  -  - 

 Scienze integrate (chimica)*  -  Giobbe Ciro  -  -  - 

 Geografia  Spoto Mario  Spoto Mario  -  -  - 

 Informatica  Sità Francesco  Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Mazzoleni Paolo  - 

 Economia Aziendale 

 Cerri Orietta  Facheris Massimo  Massaro Roberto  Vitiello 
 Angelamaria 

 (da settembre a ottobre) 
 Bognanno Valeria 
 (da ottobre a giugno) 

 Rizzo Cinzia 

 Diritto  -  -  Capelli Gabriella  Capelli Gabriella  Capelli Gabriella 
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 Economia politica  -  -  Capelli Gabriella  Lo Curto Sestina 
 Tiziana 

 Polidori Lara 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Malusardi Roberto  Malusardi Roberto  Malusardi Roberto  Vescio Francesco  Pirletti Chiara 
 (da settembre a 

 febbraio) 
 Mezzano 
 Giuseppe 

 (da marzo a 
 giugno) 

 Religione  Pelis Simone  Rota Pierluigi  Ghisalberti A. 
 Giovanni 

 Ghisalberti A. 
 Giovanni 

 Ghisalberti A. 
 Giovann 

 Coordinatore di classe  Volpi angela  Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Berbenni E  Iannuzzi Albina  Gherardi Lisa 
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 1.2 FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 NUMERO STUDENTI 

 Inizio 
 anno 

 DVA 
 Ripetenti 

 Inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in corso 

 anno 
 Totale 

 Promossi 
 con 

 debito 
 Non 

 promossi 

 Trasferiti 
 in altro 
 istituto 
 o ritirati 

 1° 
 2018/2019  20  -  1  20  20  20  1  1  1 

 2° 
 2019/2020  19  -  0  19  19  19  19  0  0 

 3° 
 2020/2021  19  -  0  19  19  19  1  1  0 

 4° 
 2021/2022  18  -  0  18  18  0  0  1 

 5° 
 2022/2023  17  -  0  17  17  17 
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 1.3 OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 I  docenti  che  si  sono  avvicendati  nel  biennio  hanno  sempre  sottolineato  un  impegno  costante, 
 anche  se  gli  alunni  hanno  sempre  mostrato  un  atteggiamento  piuttosto  passivo.  I  rapporti  con  le 
 famiglie  non  sono  stati  particolarmente  frequenti,  ma  sono  stati  cordiali  e  improntati  ad  un 
 confronto sereno. 

 Il  passaggio  al  Secondo  Biennio,  pur  caratterizzato  da  rapporti  improntati  sulla  correttezza,  il 
 rispetto  e  la  collaborazione  reciproca,  e  un  impegno  adeguato  per  la  quasi  totalità  degli  alunni,  è 
 sempre  stato  caratterizzato  da  un  atteggiamento  passivo  che  non  ha  offerto  agli  insegnanti  di 
 poter  stimolare  quel  pensiero  critico  fondamentale  per  un  approccio  più  ragionato  alle  e  tra  le 
 discipline.  La  partecipazione  ai  colloqui  non  è  sempre  stata  assidua,  mentre  l’intervento  alle 
 riunioni del Consiglio di classe è stato perlopiù  limitato ai rappresentanti dei genitori. 

 Durante  il  Quinto  anno  gli  studenti  hanno  mediamente  imparato  a  rispettare  i  compagni  e  le 
 opinioni  altrui,  mostrando  un  atteggiamento  più  maturo.  Gli  alunni  che,  nel  corso  del  Triennio, 
 avevano  dimostrato  una  buona  maturità,  senso  di  responsabilità,  capacità  di  relazione,  impegno, 
 motivazione e autonomia, hanno raggiunto livelli buoni e, in alcuni casi, ottimi. 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 Durante  il  Quinquennio  il  percorso  della  classe  è  stato  alquanto  variegato  per  quanto  concerne  il 
 corpo docente. 

 Corpo docente  : 

 Nel  Primo  Biennio  il  corpo  docente  si  è  alternato  in  Lingua  e  Letteratura  italiana,  Storia,  Lingua 
 francese,  Scienze  integrate  (Scienze  della  Terra  e  Biologia),  Diritto  ed  Economia,  Economia 
 Aziendale e Religione. 

 Per  il  Secondo  Biennio  e  il  Quinto  anno  l’avvicendamento  dei  docenti  ha  interessato  buona 
 parte  delle  discipline,  in  specifico  Lingua  e  Letteratura  italiana,  Storia,  Lingua  inglese  e  francese, 
 Economia Aziendale, Economia Politica e Scienze Motorie. 

 Alunni  : 

 Durante  il  Primo  Biennio  la  quasi  totalità  degli  alunni  ha  mostrato  serietà  nell’affrontare  i  propri 
 doveri.  Nel  Secondo  Biennio  la  situazione  non  è  mutata.  Un  gruppo  ristretto  di  alunni,  inoltre,  si 
 è  distinto  per  l’elaborazione  personale  dei  contenuti  e  per  un  buon  sviluppo  delle  competenze, 
 acquisendo anche un’attitudine alla ricerca e all’approfondimento personale. 

 Durante  il  Quinto  anno  la  maggior  parte  degli  studenti  si  è  impegnata  nel  seguire  le  varie 
 proposte  didattiche.  Alcuni  alunni,  tuttavia,  faticano  ancora  ad  organizzare  in  modo  autonomo  il 
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 proprio  lavoro  e  si  caratterizzano  per  uno  studio  prevalentemente  mnemonico  che  ostacola  la 
 rielaborazione ragionata dei concetti. 

 Si sottolinea, inoltre, che: 

 Nel  corso  del  quinquennio  il  percorso  formativo  e  disciplinare  della  classe  non  è  stato  lineare,  la 
 causa  è  prevalentemente  da  attribuire  alla  reiterata  assenza  di  continuità  didattica  in  tutte  le 
 discipline,  ad  eccezione  di  Matematica.  La  prof.ssa  Iannuzzi  Albina  è  stata  docente  della  classe 
 fino  al  primo  anno  di  corso  e,  quindi,  conosce  più  approfonditamente  il  percorso  e  la  personalità 
 dei  singoli  studenti.  Tale  discontinuità,  purtroppo,  ha  contribuito  anche  al  mancato  e  pieno 
 recupero  di  conoscenze,  competenze  e  lacune  disciplinari  pregresse,  specialmente  nelle  materie  di 
 indirizzo. 

 A  questo  proposito,  sono  stati  messi  in  atto  percorsi  mirati  di  recupero  in  Economia  Aziendale 
 nelle modalità di itinere o sportello, anche durante il presente anno scolastico. 

 A  metà  del  Pentamestre,  la  situazione  è  risultata  abbastanza  positiva.  I  docenti  si  stanno  attivando 
 affinché  gli  alunni  con  fragilità,  in  particolar  modo  due,  possano  migliorare,  attraverso  iniziative 
 di sostegno e di recupero. 

 METODO DI STUDIO 

 Nonostante  la  quasi  totalità  degli  alunni  si  contraddistingua  per  impegno  e  costanza  nello  studio, 
 non  tutti  si  caratterizzano  per  un  metodo  di  studio  adeguato  ed  efficace;  nei  più  prevale  uno 
 studio prevalentemente mnemonico. 
 Solo  alcuni  alunni  si  distinguono  per  l’elaborazione  critica  e  valutativa  di  concetti  e  informazioni 
 oltre che  per un’attitudine alla ricerca e all’approfondimento personale. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Obiettivi formativi 

 La  quasi  totalità  degli  alunni  ha  raggiunto  gli  obiettivi  prefissati  in  sede  di  programmazione 
 iniziale.  In  generale,  si  possono  individuare  4  fasce  che,  pur  con  caratteristiche  talvolta  differenti 
 al loro interno, si configurano come di seguito descritto. 

 Prima fascia: pieno raggiungimento degli obiettivi. 

 Seconda fascia: raggiungimento soddisfacente degli obiettivi. 

 Terza fascia: raggiungimento livello essenziale. 

 Quarta fascia: raggiungimento parziale o inadeguato. 
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 Più  in  dettaglio  si  espongono  di  seguito  i  livelli  mediamente  raggiunti  in  rapporto  alla 
 programmazione. 

 Senso di responsabilità. 

 In generale, buona parte degli alunni  ha accettato i doveri da assumere. 

 Capacità di relazione 

 La  classe  ha  raggiunto,  attualmente,  un  sereno  e  collaborativo  dialogo  anche  con  il  corpo 
 docente.  Il  gruppo  classe  si  caratterizza  per  aspetti  caratteriali  eterogenei,  che,  nel  corso, 
 soprattutto  degli  ultimi  due  anni,  hanno  un  po’  ostacolato  il  dialogo  tra  pari  e  limitato  il 
 confronto.  Tale  atteggiamento  si  è  palesato  anche  nella  relazione  tra  alunni  e  docenti.  Questi 
 ultimi  hanno  lavorato  rispetto  a  questo  aspetto,  spronando  il  gruppo  classe  alla  collaborazione  e 
 alla  relazione,  cercando  di  far  comprendere  agli  studenti  che  sensibilità  diverse  possono  arricchire 
 e predisporre all’aiuto reciproco. 

 Impegno e motivazione 

 Obiettivo  raggiunto  dalla  quasi  totalità  degli  studenti  anche  se  permane  una  certa  renitenza 
 all’intervento che è sempre da  stimolare. 

 Autonomia 

 Non  tutti  gli  alunni  emergono  in  tal  senso;  alcuni  necessitano  di  essere  guidati,  attraverso 
 interventi  mirati,  a  cogliere  quel  metodo  di  studio  che  possa  permettere  loro  di  raggiungere  gli 
 obiettivi prefissati. 

 Obiettivi cognitivi 

 Come  si  evince  da  quanto  già  descritto,  la  classe  presenta  un  quadro  positivo;  tuttavia,  si  possono 
 individuare   tre fasce di livello all’interno delle quali è possibile operare alcune distinzioni. 

 1^Fascia:  rappresentata  da  6  alunni  dell’indirizzo  con  profitto  buono  o  ottimo,  alunni  con 
 profitto  eccellente,  con  conoscenze  sicure  in  tutte  le  discipline;  con  capacità  espositiva  corretta  e 
 scorrevole,  corredata  da  una  buona  padronanza  del  lessico  specifico,  tecnico  e  professionale. 
 Generalmente  risolvono  in  modo  autonomo,  a  volte  personale,  problemi  specifici  e  professionali 
 con scelte operative ottimizzate potendo scegliere tra più possibili. 

 2^Fascia:  alunni  5  con  profitto  mediamente  discreto  o  più  che  sufficiente,  hanno  acquisito 
 conoscenze  in  modo  adeguato,  si  esprimono  generalmente  in  forma  corretta  e  abbastanza 
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 scorrevole,  utilizzando  il  lessico  specifico  in  maniera  adeguata  o  essenziale.  Sono  in  grado  di 
 risolvere problemi specifici e professionali ma non sempre con scelte operative ottimizzate . 

 3^Fascia:  alunni  6  che  presentano  un  quadro  sufficiente  o  mediamente  sufficiente;  hanno 
 acquisito  conoscenze  essenziali,  pur  con  una  certa  eterogeneità,  espongono  in  modo  poco 
 fluido,  utilizzando  un  lessico  prevalentemente  generico,  mentre  faticano  a  usufruire  dei  lessici 
 tecnico- professionali, spesso commettendo errori. 

 4^  Fascia:  vi  si  collocano  2  alunni  appena  sufficienti;  le  conoscenze  sono  generiche  o 
 frammentarie;  l’esposizione  è  spesso  faticosa  o  confusa,  oppure  disorganizzata  e  approssimativa, 
 carente  nell’uso  dei  lessici  specifici.  L’applicazione  alla  risoluzione  di  casi  professionali  o  problemi 
 specifici  risulta  faticosa,  a  volte  errata.  Le  cause  di  tale  condizione  sono  da  attribuire  a  difficoltà  a 
 rielaborare in modo autonomo informazioni e conoscenze e a un impegno discontinuo. 
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 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1 PECUP 

 L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da  una  solida  base  culturale  a  carattere  scientifico  e 
 tecnologico  in  linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio, 
 l’approfondimento,  l’applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e  specifico,  tale 
 identità  è  espressa  da  un  numero  limitato  di  ampi  indirizzi,  correlati  a  settori  fondamentali  per  lo 
 sviluppo  economico  e  produttivo  del  Paese.  Le  aree  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire 
 agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e  applicative  spendibili  in  vari  contesti  di  vita,  di  studio  e  di 
 lavoro  sia  abilità  cognitive  idonee  per  risolvere  problemi,  sapersi  gestire  autonomamente  in  ambiti 
 caratterizzati  da  innovazioni  continue,  assumere  progressivamente  anche  responsabilità  per  la 
 valutazione  ed  il  miglioramento  dei  risultati  ottenuti.  Il  profilo  del  settore  tecnologico  si 
 caratterizza  per  la  cultura  tecnico-scientifica  e  tecnologica  in  ambiti  ove  interviene 
 permanentemente  l’innovazione  dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di 
 progettazione  e  di  organizzazione.  Gli  studenti  al  termine  del  percorso:  -  avranno  competenze 
 specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre, 
 avranno  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,  agrarie, 
 dei  trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi  contesti  economici.  -  collaboreranno  nella  progettazione, 
 costruzione  e  collaudo  di  dispositivi  e  dei  prodotti  e  nella  realizzazione  di  relativi  processi 
 produttivi.  -  interverranno  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi  meccanici  ed 
 elettromeccanici  complessi.  -  saranno  in  grado  di  dimensionare,  installare  e  gestire  semplici 
 impianti industriali. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

 A  conclusione  dei  percorsi  degli  istituti  tecnici,  gli  studenti  -  attraverso  lo  studio,  le  esperienze 
 operative 
 di  laboratorio  e  in  contesti  reali,  la  disponibilità  al  confronto  e  al  lavoro  cooperativo,  la 
 valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 ●  agire  in  base  ad  un  sistema  di  valori  coerenti  con  i  principi  della  Costituzione,  a  partire  dai 
 quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 ●  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento 
 razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi, 
 anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 ●  padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze 
 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 ●  riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti 
 e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  con  riferimento  sopratutto  a 
 tematiche  di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 ●  riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico, 
 le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le 
 trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
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 ●  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
 prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 ●  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per 
 interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 ●  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
 fruizione e valorizzazione; 

 ●  individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche 
 con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 ●  riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  ed 
 esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 ●  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- 
 culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 ●  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 ●  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle 

 conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 ●  padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  i  procedimenti  dimostrativi  della  matematica; 

 possedere  gli  strumenti  matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle  probabilità  necessari  per  la 
 comprensione  delle  discipline  scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze 
 applicate; 

 ●  collocare  il  pensiero  matematico  e  scientifico  nei  grandi  temi  dello  sviluppo  della  storia 
 delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 ●  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e 
 approfondimento disciplinare; 

 ●  padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei 
 luoghi e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 ●  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni 
 innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 ●  cogliere  l’importanza  dell’orientamento  al  risultato,  del  lavoro  per  obiettivi  e  della  necessità 
 di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 ●  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 ●  analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo  sviluppo 

 dei  saperi  e  dei  valori,  al  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  e  dei  modi  di  fruizione 
 culturale; 

 ●  essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando  attivamente  alla 
 vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

 Il  profilo  del  settore  economico  si  caratterizza  per  la  cultura  tecnico-economica  riferita  ad  ampie 
 aree:  l’economia,  l’amministrazione  delle  imprese,  la  finanza,  il  marketing,  l’economia  sociale  e  il 
 turismo. 
 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  conoscono  le  tematiche  relative  ai 
 macrofenomeni  economico-aziendali,  nazionali  ed  internazionali,  alla  normativa  civilistica  e  fiscale, 
 ai  sistemi  aziendali,  anche  con  riferimento  alla  previsione,  organizzazione,  conduzione  e  controllo 
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 della  gestione,  agli  strumenti  di  marketing,  ai  prodotti/servizi  turistici.  In  particolare,  sono  in  grado 
 di: 

 ●  analizzare  la  realtà  e  i  fatti  concreti  della  vita  quotidiana  ed  elaborare  generalizzazioni  che 
 aiutano a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 ●  riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  istituzionali 
 attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 ●  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la 
 loro dimensione locale/globale; 

 ●  analizzare,  con  l’ausilio  di  strumenti  matematici  e  informatici,  i  fenomeni  economici  e 
 sociali; 

 ●  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 ●  intervenire  nei  sistemi  aziendali  con  riferimento  a  previsione,  organizzazione,  conduzione  e 

 controllo di gestione; 
 ●  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 ●  distinguere  e  valutare  i  prodotti  e  i  servizi  aziendali,  effettuando  calcoli  di  convenienza  per 

 individuare soluzioni ottimali, 
 ●  agire  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia  alla  sua  innovazione  sia  al  suo 

 adeguamento organizzativo e tecnologico; 
 ●  elaborare,  interpretare  e  rappresentare  efficacemente  dati  aziendali  con  il  ricorso  a 

 strumenti informatici e software gestionali; 
 ●  analizzare  i  problemi  scientifici,  etici,  giuridici  e  sociali  connessi  agli  strumenti  culturali 

 acquisiti. 

 Strumenti organizzativi e metodologici 

 I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo  biennio 
 al  quinto  anno,  funzionali  agli  indirizzi,  per  corrispondere  alle  esigenze  poste  dall’innovazione 
 tecnologica  e  dai  fabbisogni  espressi  dal  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,  nonché  alle 
 vocazioni del territorio. 
 A  questo  fine,  gli  istituti  tecnici  organizzano  specifiche  attività  formative  nell’ambito  della  loro 
 autonomia  didattica,  organizzativa  e  di  ricerca  e  sviluppo  in  costante  raccordo  con  i  sistemi 
 produttivi del territorio. 
 Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnici  sono  presenti  fin  dal  primo  biennio  ove,  attraverso  l’apprendimento 
 dei  saperi-chiave,  acquisiti  soprattutto  attraverso  l’attività  di  laboratorio,  esplicano  una  funzione 
 orientativa. 
 Nel  secondo  biennio,  le  discipline  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche  in  una 
 dimensione  politecnica,  con  l’obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel  quinto  anno, 
 un'adeguata  competenza  professionale  di  settore,  idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a 
 livello  terziario  con  particolare  riferimento  all’esercizio  delle  professioni  tecniche.  Il  secondo 
 biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono,  quindi,  un  percorso  unitario  per  accompagnare  e  sostenere 
 le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo; 
 analizzare  e  risolvere  problemi;  educare  al  lavoro  cooperativo  per  progetti;  orientare  a  gestire 
 processi  in  contesti  organizzati.  Le  metodologie  educano,  inoltre,  all’uso  di  modelli  di  simulazione 
 e  di  linguaggi  specifici,  strumenti  essenziali  per  far  acquisire  agli  studenti  i  risultati  di 
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 apprendimento  attesi  a  conclusione  del  quinquennio.  Tali  metodologie  richiedono  un  sistematico 
 ricorso  alla  didattica  di  laboratorio,  in  modo  rispondente  agli  obiettivi,  ai  contenuti 
 dell’apprendimento  e  alle  esigenze  degli  studenti,  per  consentire  loro  di  cogliere  concretamente 
 l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 
 Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far 
 conseguire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con 
 il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 Gli  istituti  tecnici  possono  dotarsi,  nell’ambito  della  loro  autonomia,  di  strutture  innovative,  quali  i 
 dipartimenti  e  il  comitato  tecnico-scientifico,  per  rendere  l’organizzazione  funzionale  al 
 raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
 Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento 
 agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) 
 del presente regolamento. 
 Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e 
 delle professioni. 

 Risultati  di  apprendimento  degli  insegnamenti  comuni  agli  indirizzi  del  settore 
 economico 

 A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  consegue  i  risultati  di  apprendimento 
 descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

 ●  Valutare  fatti  ed  orientare  i  propri  comportamenti  in  base  ad  un  sistema  di  valori  coerenti 
 con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 ●  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze 
 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 ●  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  in  una 
 prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 ●  Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale, 
 critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini 
 dell’apprendimento permanente. 

 ●  Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico, 
 le  connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le 
 trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 ●  Riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  e  ambientali,  per  una  loro  corretta 
 fruizione e valorizzazione. 

 ●  Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con 
 riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 ●  Padroneggiare  la  lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un’altra  lingua  comunitaria  per  scopi 
 comunicativi  e  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per  interagire  in 
 diversi  ambiti  e  contesti  professionali,  al  livello  B2  del  quadro  comune  europeo  di 
 riferimento per le lingue (QCER). 
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 ●  Riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  e 
 l’importanza  che  riveste  la  pratica  dell’attività  motorio-sportiva  per  il  benessere  individuale 
 e collettivo. 

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

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

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

 ●  Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e 
 approfondimento disciplinare. 

 ●  Analizzare  il  valore,  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni  tecniche  per  la  vita  sociale  e 
 culturale  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela 
 della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 ●  Correlare  la  conoscenza  storica  generale  agli  sviluppi  delle  scienze,  delle  tecnologie  e  delle 
 tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 ●  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 ●  redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a 

 situazioni professionali. 
 ●  Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più  appropriati 

 per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Allegato B1 - Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 Profilo 

 Il  diplomato  in  “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  ha  competenze  generali  nel  campo  dei 
 macrofenomeni  economici  nazionali  ed  internazionali,  della  normativa  civilistica  e  fiscale,  dei 
 sistemi  e  processi  aziendali  (organizzazione,  pianificazione,  programmazione,  amministrazione, 
 finanza  e  controllo),  degli  strumenti  di  marketing,  dei  prodotti  assicurativo-finanziari  e 
 dell’economia  sociale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  professionale  specifico  con  quelle 
 linguistiche  e  informatiche  per  operare  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia 
 all’innovazione  sia  al  miglioramento  organizzativo  e  tecnologico  dell’impresa  inserita  nel  contesto 
 internazionale. 

 Attraverso il percorso generale è in grado di: 
 ●  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 ●  gestire adempimenti di natura fiscale; 
 ●  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 ●  svolgere attività di marketing; 
 ●  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 ●  utilizzare  tecnologie  e  software  applicativi  per  la  gestione  integrata  di  amministrazione, 

 finanza e marketing. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 CLASSI  I  II  III  IV  V 

 Materie area comune  settore economico 

 Religione cattolica/att. Alternativa  1  1  1  1  1 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Lingua Inglese  3  3  3  3  3 

 Storia  2  2  2  2  2 

 Matematica  4  4  3  3  3 

 Diritto ed economia  2  2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

 Orario settimanale (area comune)  20  20  15  15  15 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Scienze integrate (Fisica)  2 

 Scienze integrate (Chimica)  2 

 Geografia  3  3 

 Informatica  2  2  2  2 

 Seconda lingua comunitaria (Francese)  3  3  3  3  3 

 Economia aziendale  2  2  6  7  8 

 Diritto  3  3  3 

 Economia politica  3  2  3 

 Orario settimanale  12  12  17  17  17 

 Totale complessivo  32  32  32  32  32* 

 *È compresa un’ora media settimanale di Educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguenti 
 discipline:  Italiano, Storia, Diritto, Francese, Economia  Aziendale, Inglese, Religione, Scienze 
 Motorie 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 La  programmazione  degli  interventi  del  C.  di  C.  si  è  attenuta  alle  “Linee  guida  per  gli  Istituti  Tecnici”,  in 
 particolare  per  favorire  l’acquisizione  delle  competenze-chiave  europee  come  previsto  dal  D.M  del  22 
 agosto 2007 relativo al nuovo obbligo di istruzione. 

 I  quattro  assi  culturali  dell’obbligo  di  istruzione  (dei  linguaggi,  matematico,  scientifico-tecnologico 
 storico-sociale)  costituiscono,  unitamente  alle  Raccomandazioni  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
 del  18  dicembre  2006  e  del  23  aprile  2008,  (relative  alle  competenze  chiave  per  la  formazione 
 permanente)  il  riferimento  culturale  di  base  delle  varie  discipline  e  trovano  ulteriore  sviluppo  e 
 articolazione nelle programmazioni di materia e di classe. 

 In  modo  particolare,  se  gli  assi  culturali  e  le  discipline  nel  primo  biennio  hanno  una  funzione 
 maggiormente  orientativa,  in  vista  della  scelta  degli  indirizzi  professionalizzanti,  nel  secondo  biennio 
 essi  rivestono  una  funzione  formativa  legata  all’indirizzo  scolastico  scelto  dagli  studenti,  per  divenire, 
 nell’ultimo  anno,  lo  strumento  fondamentale  per  un  orientamento  consapevole  verso  la  prosecuzione 
 degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 L’  asse dei linguaggi  prevede il raggiungimento delle  seguenti competenze di base: 

 1. Padronanza della lingua italiana: 

 •  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire  l’interazione 
 comunicativa verbale in vari contesti; 
 • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 3.  Utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per  una  fruizione  consapevole  del  patrimonio  artistico  e 
 letterario 
 4. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 Per quanto riguarda l’  asse matematico  , sono state  evidenziate le competenze: 

 1.  Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico,  rappresentandole  anche  sotto 
 forma grafica 
 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 4.  Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di 
 rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da 
 applicazioni specifiche di tipo informatico 
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 L’  asse scientifico-tecnologico  prevede l’acquisizione delle competenze di seguito riportate: 
 1.  Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e 
 riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 2.  Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di  energia  a 
 partire dall’esperienza 

 3.  Essere  consapevole  delle  potenzialità  e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel  contesto  culturale  e  sociale  in 
 cui vengono applicate 

 Relativamente all’  asse storico-sociale  le competenze  fissate sono: 

 1.  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione  diacronica  attraverso 
 il  confronto  fra  epoche  e  in  una  dimensione  sincronica  attraverso  il  confronto  fra  aree  geografiche  e 
 culturali. 

 2.  Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  dei 
 diritti   garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
 produttivo del proprio territorio. 

 Il secondo biennio ed il quinto anno mirano a fornire e consolidare negli studenti le competenze chiave 
 europee di seguito riportate: 
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 Comunicazione nella  madrelingua 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
 verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 (A). Comprendere e riconoscere le 
 caratteristiche proprie di testi (sia orali 
 che scritti), di testi letterari, artistici, 
 scientifici e tecnologici. 

 Utilizzare in modo appropriato e consapevole le 
 caratteristiche proprie dei linguaggi delle diverse 
 discipline. 

 X  X  X 

 (B). Produrre testi scritti di vario tipo, 
 anche con registri formali e linguaggi 
 specifici. 

 Utilizzare in modo appropriato e consapevole 
 le caratteristiche proprie dei linguaggi delle 
 diverse discipline. 

 X  X  X 

 (C). Sostenere conversazioni, colloqui, 
 dialoghi su tematiche predefinite- 
 anche professionali- utilizzando 
 differenti registri comunicativi. 

 Gestire una comunicazione (orale, scritta, 
 multimediale) confrontando il proprio punto di 
 vista con altri, anche in ambiti professionali. 

 X 

 Comunicazione in lingue straniere 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 

 Comprendere testi scritti, messaggi 
 orali e multimediali relativi ad 
 argomenti di vita quotidiana 

 - porsi con atteggiamento positivo di fronte 
 al documento proposto 

 - rispondere con sicurezza a domande relative 
 al suo contenuto 

 - distinguere informazioni di carattere 
 oggettivo da opinioni dei possibili interlocutori 

 - utilizzare dizionari(monolingue, bilingue, 
 multimediali) 

 X  X 

 Esprimere sia a livello scritto che orale 
 le proprie opinioni, esperienze e 
 aspettative per il futuro, motivando le 
 ragioni delle proprie scelte 

 -  utilizzare con sicurezza e in modo 
 appropriato il lessico e le strutture linguistiche 

 -  esprimersi con scioltezza 

 -  saper argomentare i pro e contro di varie 
 opzioni redigere relazioni scritte relative ad 
 aspetti peculiari della civiltà del paese del quale 
 si studia la lingua, 
 comparandoli alla cultura italiana 

 X  X  X 

 Comprendere le idee principali di testi 
 scritti e documenti orali, anche 

 - individuare le tematiche portanti di 
 documenti presentati attraverso vari canali 
 comunicativi 
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 multimediali, complessi su argomenti 
 legati all’ambito culturale e 
 professionale 

 - utilizzare appropriatamente il lessico 
 settoriale 

 -  elaborare documenti scritti formali relativi 
 alla comunicazione nella lingua settoriale 

 X  X 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
 grafica. 
 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Individuare le strategie 
 appropriate per la soluzione di problemi. 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
 rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
 applicazioni di tipo informatico 
 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 1.Utilizzare  consapevolmente 
 tecniche  e  procedure  di  calcolo 
 (anche complesse); 
 2.  Matematizzare  situazioni 
 problematiche e risolverle; 
 3.  Essere  in  grado  di  seguire 
 autonomamente  procedimenti 
 noti,  applicandoli  in  modo 
 corretto a problemi nuovi; 
 4.  Saper  riconoscere,  tra  le 
 varie  proposte,  la  strategia 
 risolutiva più conveniente. 
 5.  Saper  presentare  gli  argomenti  in 
 modo  adeguato,  utilizzando  il 
 linguaggio specifico. 
 6.  Analizzare  dati  ed  interpretarli 
 sviluppando  deduzioni  e 
 ragionamenti  sugli  stessi,  anche  con 
 l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche, 
 usando  consapevolmente  gli 
 strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità 
 offerte  da  applicazioni  specifiche  di 
 tipo informatico 
 7.  Individuare  relazioni  tra  variabili, 
 studiarne  le  caratteristiche  anche 
 attraverso lo strumento grafico. 

 Saper individuare lo strumento di calcolo e 
 saperlo applicare in modo corretto alla 
 situazione proposta Saper individuare variabili e 
 costanti e saper costruire modelli matematici 
 Risolverli in modo corretto. 
 Applicare conoscenze acquisite in altre discipline 
 a modelli matematici che semplificano casi 
 economici e commerciali 
 Saper argomentare la tecnica risolutiva degli 
 esercizi proposti 
 Saper formulare una definizione; 
 Saper esporre dimostrazioni di proprietà e 
 teoremi; 
 Saper classificare; 
 Saper costruire e commentare una tabella e/o 
 un grafico anche attraverso l’utilizzo di tecniche 
 statistiche e/o probabilistiche (anche avanzate). 
 Essere in grado di interpretare il fenomeno 
 rappresentato e fare previsioni. 
 Saper presentare i dati con pacchetti office. 
 Utilizzare le procedure di calcolo 
 differenziale. 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 
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 Competenza Digitale 
 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 Utilizzare e produrre testi 
 multimediali supportati da abilità 
 di base nelle TIC. 

 Uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
 produrre, presentare e scambiare informazioni. 
 Comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 
 internet. 

 X  X  X 

 Progettare e realizzare basi di dati 
 in relazione alle informazioni da 
 trattare 

 Saper progettare e costruire un Data Base 
 X  X  X 

 Produrre la documentazione 
 relativa alle fasi di progetto 

 Saper raccogliere, schematizzare e rappresentare dati  X  X  X 

 Individuare le procedure 
 telematiche che supportano 
 l'organizzazione di un'azienda 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti informatici 
 più idonei per la rappresentazione e analisi di diverse 
 tipologie di dati 

 X  X  X 

 Implementare database remoti con
 interfaccia grafica sul web 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di rete e i metodi 
 di condivisione dei dati  X  X  X 

 Progettare ipermedia a supporto 
 della comunicazione 

 Utilizzare la rete per attività di comunicazione 
 aziendale riconoscendo i limiti e i rischi dell'uso della 
 rete 

 X  X  X 

 Imparare ad Imparare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
 informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
 delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 Organizzare tempi, strumenti di lavoro e 
 di studio. 
 Applicare adeguate strategie di studio. 
 Reperire fonti di informazione su un 
 argomento in modo autonomo. 
 Monitorare il proprio percorso di 
 apprendimento 

 Iniziare a prendere coscienza della relatività 
 del sapere, superando la presunzione di aver 
 concluso il proprio percorso di ricerca. 
 Essere in grado di lavorare in modo autonomo 
 ed efficace. 

 X  X  X 
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 Competenze Sociali e Civiche 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
 garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 Collaborare e partecipare. 
 Agire in modo autonomo e responsabile. 
 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 

 1.  Descrivere le caratteristiche 
 dei modelli economici e 
 giuridici. 

 2.  Descrivere l’organizzazione 
 delle istituzioni e il ruolo dello 
 stato nelle economie di 
 mercato. 

 3.  Cogliere le relazioni tra 
 sviluppo del pensiero giuridico - 
 economico e sviluppo sociale. 

 4.  Assumere, assolvere e portare 
 a termine con precisione, cura e 
 responsabilità i compiti affidati o 
 intrapresi autonomamente. 

 1. Ascolta, comunica e socializza esperienze e 
 saperi apportando il proprio contributo, 
 adattandosi ai diversi contesti in modo pertinente 
 e corretto. 
 2. Padroneggia il lessico giuridico - economico e 
 lo utilizza nei contesti di lavoro affidati. 

 3.Collabora  e/o  coordina  gruppi  di  lavoro 
 sui  temi  indicati  con  autonomia  e 
 responsabilità. 

 4. Riconosce ed utilizza i modelli sociali, 
 giuridici ed economici nell’analisi e 
 nell’interpretazione di casi e nella soluzione di 
 problemi relativi soggetti giuridici ed economici 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 
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 Senso di Iniziativa ed Imprenditorialità 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
 proprio territorio 
 Progettare 
 Risolvere problemi 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 

 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in 
 alcuni casi concreti 
 Riconoscere le tipologie cui appartengono specifiche realtà 
 aziendali 
 Individuare il soggetto giuridico e il soggetto economico di 
 aziende note o operanti in ambito locale 
 Riconoscere i principali “organi” in diverse tipologie aziendali
 Costruire, completare e modificare schemi organizzativi 
 Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso 
 l’analisi dei suoi organigrammi 

 Riconoscere i diversi modelli 
 organizzativi aziendali, 
 documentare le procedure e 
 ricercare soluzioni efficaci 
 rispetto a situazioni date  X 

 Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree 
 gestionali 
 Redigere il prospetto degli investimenti e dei finanziamenti 
 iniziali 
 Determinare la durata dei cicli aziendali 
 Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
 Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda 
 Individuare la competenza economica dei costi e dei ricavi e 
 determinare il reddito d’esercizio 
 Valutare l’economicità della gestione 

 Interpretare i sistemi aziendali 
 nei loro modelli, processi e 
 flussi informativi con 
 riferimento alle differenti 
 tipologie di imprese  X 

 Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
 Classificare secondo il sistema del patrimonio e del risultato 
 economico i principali conti tipici di un’impresa mercantile 
 Analizzare ai fini della rilevazione in Partita doppia i 
 principali fatti di gestione non complessi 
 Utilizzare gli strumenti delle registrazioni in Partita doppia: 
 il giornale e il mastro 

 Interpretare i sistemi aziendali 
 nei loro modelli, processi e 
 flussi informativi con 
 riferimento alle differenti 
 tipologie di imprese 

 X 

 Rilevare in P.D. la costituzione di una impresa individuale e 
 l’acquisto di un’azienda funzionante 
 Rilevare in P.D. le fatture di acquisto e di vendita e il 
 regolamento delle stesse 
 Rilevare in P.D. le operazioni con le banche 
 Rilevare in P.D. i rapporti con il personale dipendente: dalla 
 liquidazione al pagamento delle retribuzioni 
 Rilevare le altre operazioni di gestione (es. locazioni, 
 liquidazioni Iva, ecc.) 

 Interpretare i sistemi aziendali 
 nei loro modelli, processi e 
 flussi informativi con 
 riferimento alle differenti 
 tipologie di imprese  X 
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 Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi 
 Redigere l’inventario d’esercizio applicando i criteri di 
 valutazione delle varie classi di elementi patrimoniali 
 Registrare in Partita doppia gli assestamenti di fine esercizio 
 (completamenti, integrazioni, rettificazioni e ammortamenti) 
 Eseguire contabilmente la determinazione del reddito e la 
 chiusura generale dei conti 
 Saper redigere il bilancio d’esercizio in situazioni non 
 complesse 
 Redigere le scritture relative alla riapertura dei conti 

 Interpretare i sistemi aziendali 
 nei loro modelli, processi e 
 flussi informativi con 
 riferimento alle differenti 
 tipologie di imprese  X 

 Individuare le caratteristiche delle società di persone. 
 Riconoscere le diverse tipologie di conferimenti. 
 Distinguere i finanziamenti a cui le società di persone 
 possono accedere. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni tipiche 
 delle società di persone. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali con 
 l’ausilio di programmi di 
 contabilità integrata. 

 X 

 Individuare le caratteristiche delle società di capitali. 
 Predisporre progetti di riparto utili e di copertura delle 
 perdite. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni tipiche 
 delle società di capitali. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali con 
 l’ausilio di programmi di 
 contabilità integrata. 

 X 

 Redigere e commentare i documenti che compongono il 
 bilancio civilistico. 
 Distinguere il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle 
 microimprese dal bilancio in forma ordinaria. 
 Analizzare i principi di redazione del bilancio. 
 Individuare le fonti e analizzare il contenuto dei principi 
 contabili OIC. 
 Distinguere i postulati dai principi contabili applicati. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali con 
 l’ausilio di programmi di 
 contabilità integrata. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa per realizzare attività 
 comunicative con riferimento a
 differenti contesti. 

 X 
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 Individuare le caratteristiche delle società che utilizzano gli 
 IAS/IFRS. 
 Riconoscere le finalità del bilancio IAS/IFRS. 
 Individuare i documenti che compongono il bilancio 
 IAS/IFRS. 
 Applicare i principi e i criteri di valutazione previsti dagli 
 IAS/IFRS con particolare riferimento al  fair value  . 
 Redigere le scritture in P.D. utilizzando gli IAS/IFRS. 
 Iscrivere nei prospetti del bilancio IAS/IFRS le voci 
 collegate ai conti utilizzati nelle rilevazioni contabili. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Descrivere il ruolo sociale dell’impresa. 
 Esaminare il bilancio socio-ambientale quale strumento di 
 informazione e comunicazione verso la comunità. 
 Individuare i principali indicatori con cui si misura il 
 contributo offerto dall’impresa agli stakeholder. 

 Analizzare e produrre i 
 documenti relativi alla 
 rendicontazione sociale e 
 ambientale, alla luce dei criteri 
 di responsabilità sociale 
 d’impresa. 

 X 

 Individuare le caratteristiche dei gruppi e definire la 
 struttura in relazione ai legami che si instaurano tra le 
 imprese partecipanti. 
 Individuare l’area di consolidamento. 
 Individuare e descrivere il contenuto dei documenti che 
 compongono il bilancio consolidato in base alla normativa 
 nazionale e agli IAS/IFRS. 
 Applicare i metodi di consolidamento. 
 Calcolare le differenze di consolidamento. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali.  X 

 Riconoscere le diverse trasformazioni attuate dall’impresa. 
 Individuare i fattori che determinano la dinamica finanziaria 
 dell’impresa. 
 Distinguere le tipologie di decisioni finanziarie. 
 Individuare le operazioni della gestione finanziaria. 
 Distinguere le differenti tipologie di fabbisogno finanziario. 
 Calcolare il fabbisogno finanziario iniziale. 
 Individuare le differenti forme di finanziamento. 
 Correlare temporalmente gli impieghi alle fonti di 
 finanziamento. 
 Distinguere i costi e ricavi monetari dai costi e ricavi non 
 monetari. 
 Calcolare il flusso di disponibilità monetaria e il flusso di 
 cassa dell’attività operativa. 

 Interpretare i sistemi aziendali 
 nei loro modelli, processi e 
 flussi informativi con 
 riferimento alle differenti 
 tipologie di imprese. 

 X 

 Riconoscere soggetti, caratteristiche e regole dei mercati  Orientarsi nel mercato dei  X 
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 finanziari. 
 Individuare e descrivere i prodotti dei mercati finanziari. 
 Riconoscere le caratteristiche e la funzione dei contratti di 
 assicurazione. 
 Applicare l’imposta sostitutiva sui proventi finanziari. 

 prodotti 
 assicurativo-finanziari, anche 
 per collaborare nella ricerca di 
 soluzioni economicamente 
 vantaggiose. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 
 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali 

 Riconoscere gli intermediari finanziari bancari e non bancari 
 e individuare le funzioni da essi esercitate. 
 Analizzare l’attività bancaria e le funzioni svolte dalle 
 banche. 
 Analizzare i problemi gestionali delle banche. 
 Individuare le condizioni di equilibrio gestionale e gli 
 strumenti adottati dalle banche per raggiungerle. 
 Individuare i rischi dell’attività bancaria e gli effetti che essi 
 producono sulla gestione aziendale. 
 Individuare gli elementi della pianificazione strategica e gli 
 orientamenti strategici delle imprese bancarie. 
 Analizzare le caratteristiche degli strumenti di marketing e 
 gli effetti che determinano sulla gestione delle banche. 

 Orientarsi nel mercato dei 
 prodotti assicurativi-finanziari 
 anche per collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente vantaggiose. 

 X 

 Analizzare e confrontare le operazioni bancarie e le 
 condizioni applicate dalle banche (tassi, commissioni ecc.). 
 Applicare le imposte che gravano sulle operazioni bancarie. 
 Confrontare gli strumenti previsti a tutela della clientela 
 delle banche. 
 Analizzare le finalità e il contenuto delle disposizioni sulla 
 trasparenza bancaria e delle disposizioni. 
 in materia di segreto bancario, anagrafe dei rapporti 
 finanziari e antiriciclaggio. 

 Orientarsi nel mercato dei 
 prodotti assicurativi-finanziari 
 anche per collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente vantaggiose.  X 

 Analizzare sotto l’aspetto economico, giuridico e tecnico le 
 operazioni bancarie di raccolta fondi. 
 Individuare le caratteristiche dei prestiti concessi alla 
 clientela. 
 Individuare le caratteristiche dei diversi servizi offerti dalle 
 banche. 

 Orientarsi nel mercato dei 
 prodotti assicurativi-finanziari 
 anche per collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente vantaggiose. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 
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 Analizzare i principi di redazione del bilancio d’esercizio. 
 Individuare il contenuto delle principali voci dello Stato 
 patrimoniale e del Conto economico. 
 Analizzare la funzione e il contenuto del bilancio 
 socio-ambientale. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Analizzare il percorso di cambiamento dei mercati. 
 Distinguere i diversi contesti ambientali. 
 Individuare in un dato contesto il comportamento dei 
 consumatori e delle imprese concorrenti. 
 Ricercare da fonti diverse elementi utili per analizzare i 
 mercati. 
 Costruire strumenti di indagine, raccogliere, elaborare e 
 interpretare i dati. 
 Individuare le strategie di marketing più idonee alle diverse 
 esigenze e tipologie di prodotto. 
 Individuare gli elementi base di un piano di marketing. 
 Indicare le caratteristiche delle certificazioni di conformità e 
 del marchio di qualità. 

 Inquadrare l’attività di 
 marketing nel ciclo di vita 
 dell’azienda e realizzare 
 applicazioni con riferimento a 
 specifici contesti e diverse 
 politiche di mercato. 
 Utilizzare gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa per realizzare 
 attività comunicative. 

 X 

 Riconoscere le funzioni e le caratteristiche del mercato del 
 lavoro. 
 Individuare i compiti della funzione delle risorse umane. 
 Individuare le modalità di reclutamento del personale. 
 Redigere il curriculum vitae europeo. 
 Riconoscere le varie tipologie contrattuali di lavoro. 

 Individuare le caratteristiche 
 del mercato del lavoro e 
 collaborare alla gestione delle 
 risorse umane. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 
 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali 

 X 

 Individuare i compiti dell’amministrazione del personale. 
 Riconoscere i differenti elementi della retribuzione. 
 Individuare le finalità delle assicurazioni sociali. 
 Compilare il foglio paga di un lavoratore dipendente. 
 Rilevare in P.D. le operazioni relative al personale 
 dipendente. 
 Calcolare il conguaglio fiscale. 
 Individuare le cause di estinzione del rapporto di lavoro. 
 Calcolare e rilevare in P.D. il TFR. 
 Riconoscere i dati contenuti nel libro unico del lavoro. 

 Individuare le caratteristiche 
 del mercato del lavoro e 
 collaborare alla gestione delle 
 risorse umane. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 
 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali. 
 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 

 X 

 Identificare i principali problemi collegati all’impiego dei 
 beni strumentali. 
 Analizzare gli effetti economici e finanziari sull’impresa 
 prodotti dalle varie modalità di acquisizione dei beni 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 

 X 
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 strumentali. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni di 
 acquisizione dei beni strumentali. 

 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali. 

 Identificare le caratteristiche degli interventi compiuti sulle 
 immobilizzazioni 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali.  X 

 Individuare le modalità di estromissione dei beni 
 strumentali dal processo produttivo aziendale. 
 Calcolare plusvalenze, minusvalenze e insussistenze passive. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni di 
 dismissione dei beni strumentali. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 
 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali. 

 X 

 Riconoscere il ruolo della logistica all’interno della gestione 
 aziendale. 
 Individuare la funzione del magazzino nelle imprese 
 commerciali e industriali. 
 Identificare le diverse tipologie di scorte. 
 Classificare le scorte. 
 Individuare i fattori che concorrono a una corretta gestione 
 delle scorte. 
 Individuare le modalità con cui coordinare i cicli economico 
 e finanziario. 
 Calcolare il livello di riordino. 
 Calcolare l’indice di rotazione di magazzino a quantità e a 
 valori. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale 
 con particolare riferimento 
 alle attività aziendali. 

 X 

 Rilevare in P.D.: 
 •  le operazioni relative alle immobilizzazioni; 
 •  le operazioni di leasing finanziario; 
 •  la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni e 
 del TFR; 
 •  le operazioni di acquisto di materie e servizi, le 
 operazioni di vendita di prodotti e relativo regolamento; 
 •  il contratto di subfornitura; 
 •  il portafoglio Ri.Ba. sbf, gli anticipi su fatture e il 
 factoring; 
 •  l’erogazione dei contributi pubblici alle imprese. 

 Applicare il principio della competenza economica. 
 Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. 
 Redigere la situazione contabile finale. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali per realizzare attività 
 comunicative 

 X 
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 Rilevare in P.D. l’epilogo e la chiusura dei conti. 
 Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i 
 conti utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 

 Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio. 
 Riconoscere i documenti del sistema informativo di 
 bilancio. 
 Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in 
 forma ordinaria e in forma abbreviata. 
 Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile. 
 Riconoscere la funzione dei principi contabili. 
 Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti 
 che lo compongono. 
 Identificare le fasi della procedura di revisione legale. 
 Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio espressi dal 
 revisore legale. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 

 Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per 
 flussi. 
 Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri 
 finanziari. 
 Calcolare e commentare i margini della struttura 
 patrimoniale. 
 Redigere il Conto economico riclassificato secondo le 
 configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del 
 venduto. 
 Calcolare gli indici di redditività, di produttività, 
 patrimoniali e finanziari. 
 Valutare le condizioni di equilibrio aziendale. 
 Redigere report che sintetizzano le informazioni ottenute 
 dall’analisi per indici. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 

 Calcolare il flusso finanziario di PCN generato dall’attività 
 operativa. 
 Distinguere le fonti dagli impieghi. 
 Calcolare il patrimonio circolante netto (PCN). 
 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN. 
 Determinare il flusso di cassa dell’attività operativa. 
 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni delle 
 disponibilità liquide. 
 Analizzare e interpretare le informazioni desumibili dai 
 Rendiconti finanziari. 

 Gestire il sistema delle 
 rilevazioni aziendali. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 
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 Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa. 
 Analizzare il contenuto e le finalità della rendicontazione 
 sociale e ambientale. 
 Esprimere valutazioni sui documenti analizzati. 

 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali per realizzare attività 
 comunicative. 
 Analizzare e produrre i 
 documenti relativi alla 
 rendicontazione sociale e 
 ambientale, alla luce dei criteri 
 sulla responsabilità sociale 
 d’impresa. 

 X 

 Individuare le imposte che gravano sul reddito d’impresa. 
 Individuare il concetto di reddito d’impresa secondo il 
 TUIR. 
 Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito fiscale. 
 Riconoscere i principi fiscali relativi ai componenti del 
 reddito. 
 Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni componenti 
 del reddito. 
 Calcolare la base imponibile IRAP. 
 Determinare la base imponibile e l’IRES da versare. 
 Calcolare le imposte di competenza, differite e anticipate e 
 redigere le relative scritture in P.D. 

 Individuare e accedere alla 
 normativa fiscale con 
 particolare riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Individuare le caratteristiche delle informazioni. 
 Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale. 
 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
 gestionale. 
 Confrontare gli investimenti che modificano la capacità 
 produttiva. 
 Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi, 
 ricavi e risultati. 
 Descrivere i diversi significati del termine costo. 
 Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi. 
 Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti 
 metodologie di calcolo dei costi. 
 Calcolare i margini di contribuzione. 
 Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 
 all’oggetto di calcolo. 
 Calcolare le configurazioni di costo. 
 Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su 
 base unica aziendale e su base multipla aziendale. 
 Distinguere i diversi tipi di centro di costo. 

 Applicare i principi e gli 
 strumenti della 
 programmazione e del 
 controllo di gestione, 
 analizzandone i risultati. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti. 

 X 
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 Individuare le fasi di determinazione del costo del prodotto. 
 Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei centri 
 di costo. 
 Calcolare il costo di prodotti tecnicamente congiunti 
 utilizzando i vari procedimenti di riparto dei costi. 

 Individuare le decisioni aziendali che vengono supportate 
 dalla contabilità gestionale. 
 Calcolare il costo suppletivo. 
 Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore 
 produttivo scarso. 
 Individuare il prodotto da eliminare in quanto presenta 
 scarsa redditività. 
 Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna. 
 Risolvere problemi di scelta make or buy. 
 Applicare l’analisi differenziale. 
 Individuare gli obiettivi della break even analysis. 
 Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e 
 fatturato. 
 Rappresentare graficamente il punto di equilibrio. 
 Analizzare gli effetti delle variazioni dei costi e dei ricavi 
 sulla redditività aziendale. 
 Individuare il margine di sicurezza. 
 Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza aziendale. 
 Calcolare il rendimento di un fattore produttivo. 
 Calcolare la produttività dei fattori produttivi. 

 Applicare i principi e gli 
 strumenti della 
 programmazione e del 
 controllo di gestione, 
 analizzandone i risultati. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti.  X 

 Definire il concetto di strategia. 
 Riconoscere le fasi della gestione strategica. 
 Individuare le strategie di corporate, di business e 
 funzionali. 
 Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le 
 opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno. 
 Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni 
 sulle strategie adottate dalle imprese. 

 Applicare i principi e gli 
 strumenti della 
 programmazione e del 
 controllo di gestione, 
 analizzandone i risultati. 
 Inquadrare l’attività di 
 marketing nel ciclo di vita 
 dell’azienda e realizzare 
 applicazioni con riferimento a 
 specifici contesti e diverse 
 politiche di mercato. 
 Utilizzare gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative. 

 X 

mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “David Maria Turoldo” 

 www.istitutoturoldo.edu.it - bgis013003  @istruzione.  it 
 CF 94001810160 - via Ronco n. 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 

 Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 
 strategica. 
 Distinguere la pianificazione in relazione all’estensione 
 dell’attività aziendale e all’estensione temporale. 
 Descrivere gli obiettivi del controllo strategico. 
 Individuare gli scopi e il contenuto della pianificazione 
 aziendale. 
 Individuare gli strumenti della pianificazione e del controllo 
 aziendale. 
 Individuare gli elementi del controllo di gestione. 
 Distinguere il controllo operativo dal controllo direzionale e 
 dal controllo strategico. 
 Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del 
 budget. 
 Classificare i costi standard in base al livello di efficienza 
 considerata. 
 Individuare le fasi di realizzazione del controllo attraverso i 
 costi standard. 
 Redigere i budget settoriali e il budget economico. 
 Redigere il budget degli investimenti fissi. 
 Redigere il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria. 
 Individuare le fasi del budgetary control. 
 Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o 
 programmati. 
 Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e 
 ipotizzare eventuali azioni correttive. 
 Redigere e interpretare un report. 

 Applicare i principi e gli 
 strumenti della 
 programmazione e del 
 controllo di gestione, 
 analizzandone i risultati. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti. 

 X 

 Distinguere le differenti tipologie di business plan. 
 Individuare gli obiettivi del business plan. 

Illustrare i principi di redazione e il contenuto del business 
plan. 

 Redigere un business plan in situazioni operative 
 semplificate. 
 Individuare le caratteristiche e il contenuto del Business 
 Model Canvas. 
 Utilizzare il Business Model Canvas per redigere un 
 business plain. 
 Individuare gli obiettivi del marketing plan. 
 Illustrare il contenuto del marketing plan. 
 Redigere un marketing plan in situazioni operative 
 semplificate. 

 Applicare i principi e gli 
 strumenti della 
 programmazione e del 
 controllo di gestione, 
 analizzandone i risultati. 
 Inquadrare l’attività di 
 marketing nel ciclo di vita 
 dell’azienda e realizzare 
 applicazioni con riferimento a 
 specifici contesti e diverse 
 politiche di mercato. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 

 X 
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 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti. 

 Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 
 collegarlo alle fonti di finanziamento. 
 Individuare le diverse tipologie di fido bancario. 
 Analizzare i criteri di valutazione della solvibilità del cliente. 
 Analizzare le fasi dell’istruttoria di fido. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle 
 aperture di credito. 
 Compilare la documentazione relativa alle aperture di 
 credito in conto corrente. 
 Analizzare le caratteristiche delle aperture di credito 
 documentarie. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle 
 operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali. 
 Compilare il prospetto di determinazione del netto ricavo. 
 Determinare il tasso effettivo di sconto a carico del cliente. 

 Orientarsi nel mercato dei 
 prodotti assicurativi-finanziari 
 anche per collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente vantaggiose. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti. 

 X 

 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei mutui 
 ipotecari. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle varie 
 tipologie di leasing e riconoscere le principali differenze. 
 Confrontare il leasing finanziario con il mutuo ipotecario. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche del 
 forfaiting. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 
 finanziamenti in pool. 
 Analizzare le caratteristiche del venture capital. 
 Analizzare le caratteristiche del private equity. 
 Analizzare le caratteristiche del crowdfunding. 

 Orientarsi nel mercato dei 
 prodotti assicurativi-finanziari 
 anche per collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente vantaggiose. 
 Individuare e accedere alla 
 normativa civilistica e fiscale. 
 Utilizzare i sistemi informativi 
 aziendali e gli strumenti di 
 comunicazione integrata 
 d’impresa, per realizzare 
 attività comunicative con 
 riferimento a differenti 
 contesti. 

 X 
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 Consapevolezza ed Espressione Culturale 

 IDENTITA’ STORICA 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
 confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 Riconoscere  la  varietà,  le  diversità  e 
 lo  sviluppo  storico  dei  sistemi 
 economici,  politici  delle  civiltà 
 studiate e la loro evoluzione; 
 individuarne  i  nessi  con  i  contesti 
 internazionali  e  le  connessioni  con 
 alcune  variabili  ambientali, 
 demografiche,  sociali,  economiche, 
 culturali,  sia  in  prospettiva 
 sincronica che diacronica. 

 Colloca  fatti  ed  eventi  nello  spazio  e  nel  tempo, 
 in  una  dimensione  sia  sincronica  che  diacronica; 
 riconosce  gli  elementi  fondanti  delle  civiltà 
 studiate e la loro evoluzione; 
 misura  la  durata  cronologica  degli  eventi  storici 
 rapportandoli  alle  periodizzazioni  fondamentali; 
 individua possibili nessi 
 causa-effetto relativi a fatti storici. 

 X  X  X 

 Individuare i cambiamenti 
 socioeconomici, culturali, 
 politico-istituzionali (ad esempio in 
 relazione a rivoluzioni, riforme...) 

 Individua, comprende, analizza il ruolo delle 
 strutture organizzative delle civiltà (in ambito 
 familiare, sociale, economico, politico) e il rilievo 
 della dimensione religiosa, culturale, economica, 
 tecnologica. 

 X  X  X 

 Analizzare correnti di pensiero, 
 contesti, cause che hanno favorito le 
 innovazioni scientifiche, 
 tecnologiche e riconoscerne le 
 relazioni e le connessioni. 

 Interpreta i rapporti tra i fenomeni storici e il loro 
 contesto sociale, scientifico, culturale, con 
 particolare riferimento all'evoluzione scientifica e 
 tecnologica. 

 X  X  X 

 Effettuare confronti tra diversi 
 modelli/tradizioni culturali, tra 
 diverse civiltà, anche in una 
 prospettiva interculturale. 

 Riconosce caratteristiche, fenomeni, 
 manifestazioni propri di varie civiltà. 

 X  X  X 

 Consapevolezza ed Espressione Culturale 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 
 Saper cogliere il significato di varie 
 forme espressive della cultura di 
 un popolo, collegandolo al 
 periodo storico di realizzazione 

 - adesione a proposte di partecipazione ad iniziative 
 culturali di vario genere (mostre, spettacoli teatrali, 
 dibattiti culturali, visione di film) 

 X  X  X 

 Rispettare sensibilità, gusti artistici 
 ed espressioni culturali di paesi 
 diversi dal proprio, in un’ottica di 
 arricchimento culturale e sociale 
 reciproco 

 -  mostrare  curiosità  nei  confronti  di 
 esperienze culturali collegate a varie culture 
 -  essere in grado di esprimere apprezzamenti o 
 critiche nel rispetto della cultura altrui 

 X  X 
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 Consapevolezza ed Espressione Culturale Identità Corporea 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  III  IV  V 

 Padroneggiare le tecniche di 
 base nella pratica degli sport 
 individuali e di squadra 

 Conoscere gli apparati scheletrico e muscolare e le 
 metodiche di allenamento relative al loro sviluppo. 

 X  X 

 Riconoscere le principali norme di prevenzione 
 degli infortuni. 

 X  X  X 

 Riconoscere e saper utilizzare comportamenti di 
 assistenza, collaborazione e di sicurezza, durante 
 le varie attività individuali e di gruppo. 

 X  X  X 

 Saper utilizzare interventi di primo soccorso.  X  X 

 COMPETENZE ASSE STORICO - SOCIALE IRC 

 COMPETENZE  INDICATORI  ABILITA’  CONOSCENZE 
 Competenza 
 storico-sociale n. 1 

 Comprendere il cambiamento e 
 la diversità dei tempi storici in 
 una dimensione diacronica 
 attraverso il confronto fra 
 epoche e in una dimensione 
 sincronica attraverso il 
 confronto fra aree geografiche e 
 culturali 

 ✓  Individuare e 
 descrivere modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione sociale 
 o  Confrontare i 
 diversi modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione sociale 
 o  Interpretare i modelli 
 osservati in relazione ai 
 contesti storico, sociale, 
 economico anche in 
 confronto con le proprie 
 esperienze 
 ✓  Rappresentare con 
 modalità diverse i 
 cambiamenti rilevati 

 ✓  Riconoscere  le 
 dimensioni  del  tempo  e 
 dello  spazio  attraverso 
 l’osservazione  di  eventi 
 storici  e  di  aree 
 geografiche 
 ✓  Collocare  i  più 
 rilevanti  eventi  storici 
 affrontati  secondo  le 
 coordinate 
 spazio-tempo 
 ✓  Identificare  gli 
 elementi  maggiormente 
 significativi  per 
 confrontare  aree  e 
 periodi diversi 
 ✓  Comprendere  il 
 cambiamento  in 
 relazione  agli  usi,  alle 
 abitudini,  al  vivere 
 quotidiano  nel  confronto 
 con  la  propria  esperienza 
 personale 

 1. Le periodizzazioni 
 fondamentali della storia 
 mondiale principali 
 fenomeni storici e le 
 coordinate spazio-tempo 
 che li determinano 
 2. I principali 
 fenomeni sociali, 
 economici che 
 caratterizzano il mondo 
 contemporaneo, anche in 
 relazione alle diverse 
 Culture 
 3. Conoscere i 
 principali eventi che 
 consentono di 
 comprendere la realtà 
 nazionale ed europea e i 
 principali sviluppi 
 storici che hanno 
 coinvolto il proprio 
 Territorio 
 Conosce il contributo 
 sempre attuale della 
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 ✓  Motiva  le  proprie 
 scelte  di  vita, 
 confrontandole  con  la 
 visione  cristiana,  e 
 dialoga  in  modo  aperto, 
 libero e costruttivo 
 ✓  individua,  sul  piano 

 etico-religioso,  le 
 potenzialità  e  i  rischi 
 legati  lo  sviluppo 
 economico,  sociale  e 
 ambientale,  alla 
 globalizzazione  e  alla 
 multiculturalità,  alle 
 nuove  tecnologie  e 
 modalità  di  accesso  al 
 sapere 

 tradizione cristiana 
 allo sviluppo della 
 civiltà umana, anche in 
 dialogo con altre 
 tradizioni culturali e 
 religiose; 
 studia il rapporto 
 della Chiesa con il 
 mondo 
 contemporaneo, con 
 riferimento ai 
 totalitarismi del 
 Novecento e al loro 
 crollo, ai nuovi 
 scenari religiosi alla 
 globalizzazione e 
 migrazione dei 
 popoli, alle nuove 
 forme di 
 comunicazione; 
 conosce le principali 
 novità del Concilio 
 ecumenico Vaticano 
 II, la concezione 
 cristiano-cattolica del 
 matrimonio e della 
 famiglia, le linee di 
 fondo della dottrina 
 sociale della Chiesa. 

 Competenza 
 storico-sociale n. 2 

 Collocare l’esperienza personale 
 in un sistema di regole fondato 
 sul reciproco riconoscimento dei 
 diritti della Costituzione, della 
 persona, della collettività, 
 dell’ambiente 

 4  Riconoscere 
 l’esistenza di un insieme 
 di regole nel contesto 
 sociale ed il loro 
 significato rispetto a sé 
 ed agli altri 

 2  Cogliere il 
 fondamento delle norme 
 giuridiche ed essere 
 consapevoli delle 
 responsabilità e delle 
 conseguenze 

 3  Cogliere le 
 responsabilità del 
 cittadino nei confronti 

 5  Comprendere 
 le caratteristiche 
 fondamentali dei 
 principi e delle regole 
 della Costituzione 
 italiana 

 2  Identificare i 
 diversi modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione sociale e 
 le principali relazioni tra 
 persona – famiglia 

 –Stato 

 3        Individuare le 
 caratteristiche essenziali 

 4 La Costituzione 
 italiana 

 2  Organi di Stato e 
 loro funzioni principali 

 3  Conoscenze di 
 base sul concetto di 
 norma giuridica e di 
 gerarchia delle fonti 

 4  Principali 
 problematiche relative 
 all’integrazione e alla 
 tutela dei diritti umani e 
 alla promozione delle 
 pari opportunità 
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 della vita sociale e 
 dell’ambiente 

 della norma giuridica e 
 comprenderle a partire 
 dalle proprie esperienze 
 e dal contesto scolastico 

 4  Individua, sul 
 piano etico-religioso, le 
 potenzialità e i rischi 
 legati allo sviluppo 
 economico, sociale e 
 ambientale, alla 
 globalizzazione e alla 
 multiculturalità, alle 
 nuove tecnologie e 
 modalità di accesso al 
 sapere 

 5.  Conosce le 
 principali novità del 
 Concilio ecumenico 
 Vaticano II, la 
 concezione 
 cristiano-cattolica del 
 matrimonio e della 
 famiglia, le linee di 
 fondo della dottrina 
 sociale della Chiesa. 

 Competenza 
 storico-sociale     n. 3 
 Riconoscere le caratteristiche 
 essenziali del sistema socio 
 economico per orientarsi nel 
 tessuto produttivo del proprio 
 territorio 

 6.  Riconoscere le 
 caratteristiche essenziali 
 dei soggetti economici, 
 delle grandezze 
 economiche e delle loro 
 interrelazioni sul livello 
 territoriale locale e 
 globale rapportandoli a 
 diversi modelli 
 economici 
 1.Analizzare/valutare 
 gli aspetti di 
 innovazione e di 
 problematicità (in base 
 a diversi criteri) dello 
 sviluppo 
 tecnico-scientifico 
 ➢  Riconoscere le 
 strutture del mercato del 
 lavoro locale/globale e/o 
 settoriale in funzione 
 della propria 
 progettualità personale 
 sviluppando modalità e 
 strategie per proporsi sul 
 mercato del lavoro 

 ➢  Riconoscere le 
 caratteristiche principali 
 del mercato del lavoro e 
 le opportunità lavorative 
 offerte dal territorio 
 ➢  Riconoscere i 
 principali settori in cui 
 sono organizzate le 
 attività economiche del 
 proprio territorio 

 ➢  Regole che 
 governano l’economia e 
 concetti fondamentali 
 del mercato del lavoro 
 ➢  Regole per la 
 costruzione di un 
 curriculum vitae 
 ➢  Strumenti essenziali 
 per leggere il tessuto 
 produttivo del proprio 
 territorio 
 ➢  Principali soggetti 
 del sistema economico 
 del proprio territorio 
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 3.1.2. Metodologia didattica e strumenti didattici 

 La  metodologia  didattica  adottata  si  è  fondata  sulla  lezione  frontale  e  dialogata,  alternata  e  diversificata  a 
 seconda delle implicite peculiarità disciplinari. 

 Discipline  linguistiche  e  culturali:  oltre  alla  preminenza  della  lezione  frontale  si  sono  utilizzati  “problem 
 solving”, conversazione, lavori in piccoli gruppi sotto forma di “cooperative learning”. 

 Discipline  tecnico-applicative  di  indirizzo:  la  spiegazione  teorica  è  sempre  stata  immediatamente 
 accompagnata  dalla  applicazione  della  regola  o  del  concetto  presentato,  mediante  esercitazioni  pratiche 
 e/o progettuali. 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti, gli insegnanti: 
 ●  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 ●  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 ●  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 ●  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 ●  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 

 LEGENDA: 
 R  -  Religione;  SM  -  Scienze  Motorie  ;  I  -  Italiano;  IN  -  Inglese;  ST  -  Storia;  M  -  Matematica;  2F  -  Seconda  lingua 
 (Francese); EA - Economia Aziendale; DI - Diritto; EP - Economia politica 

 R  SM  I  IN  ST  M  2F  EA  DI  EP 

 Interrogazione lunga  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Interrogazione breve  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Griglia di osservazione  X 

 Componimento o problema  X  X  X  X  X 

 Comprensione e 
 contestualizzazione del testo  X  X  X  X  X 

 Questionario  X  X  X  X  X 
 Relazioni  X  X  X 

 Prodotti multimediali  X  X  X  X 

 Prove pratiche  X  X  X  X  X 
 Compiti di realtà 
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 I  criteri di valutazione  riguardano: 
 ●  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 ●  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo 

 studio,  al  lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare 
 dall'impulso),  comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed 
 eseguire  le  direttive),  relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni 
 di studio, inserirsi nell'attività collettiva); 

 ●  altri  fattori  importanti  :  le  condizioni  di  partenza  e  il  progressivo  miglioramento  del  percorso 
 educativo; 

 ●  ciascuna  disciplina  si  è  dotata  di  una  griglia  di  valutazione  specifica  deliberata  nell’ambito  del 
 Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Per  l’insegnamento  si  è  adottata  una  metodologia  in  prevalenza  frontale,  dialogata  e  partecipata  per  le 
 discipline  prettamente  teoriche,  mentre  per  le  discipline  tecnico  -applicative  è  stata  privilegiata  la 
 modalità  di  accompagnare  la  spiegazione  con  l’applicazione  immediata  della  regola  o  del  concetto 
 presentato. 

 Il recupero in itinere è stato svolto con le seguenti modalità e attività: 

 ➔  l’attività  di  recupero  si  è  svolta  durante  tutto  il  corso  dell’anno  per  tutto  il  gruppo  classe  e  ha 
 coinvolto  tutte  le  discipline  al  fine  di  recuperare  concetti  non  ancora  appresi  attraverso 
 esercitazioni mirate e ulteriori spiegazioni; 

 ➔  si  è  cercato  inoltre  di  coinvolgere  gli  studenti  con  lavori  di  gruppo  con  lo  scopo  di  fornire 
 loro un supporto in vista della preparazione al colloquio; 

 ➔  si è usufruito anche dello sportello di Economia  Aziendale per 4 ore. 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

 LIBRO  DI  TESTO:  “Per  Questi  Motivi”  -  Diritto  pubblico,  di  Paolo  Monti  e  Silvia  Monti,  ed. 
 Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 85 ore di Diritto + 3 ore di Educazione civica 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Il  percorso  didattico  si  è  svolto  con  regolarità.  L’attività  didattica  è  stata  organizzata  tenendo  conto  dei 
 differenti  stili  di  apprendimento,  delle  specificità  della  disciplina  e  della  risposta  collaborativa  di  tutto  il 
 gruppo  classe.  Gli  studenti  hanno  dimostrato  un  discreto  interesse  per  la  disciplina  e  alta  motivazione 
 per  lo  studio,  partecipazione  e  attenzione  durante  le  lezioni  e  impegno  e  continuità  nell’applicazione.  Gli 
 obiettivi indicati in sede di programmazione sono stati pienamente raggiunti da tutta la classe. 
 Con  riferimento  agli  obiettivi  formativi,  gli  studenti  hanno  sempre  tenuto  un  comportamento  corretto  e 
 rispettoso  nei  confronti  della  docente  e  dei  compagni  e  hanno  condiviso  un  proficuo  percorso  di 
 crescita  umana  e  professionale  con  uno  sguardo  aperto  alle  future  prospettive  occupazionali  e 
 formative. 

 CONTENUTI 

 LO STATO E LE FORME DI GOVERNO 

 LO STATO COME ENTE SOVRANO 
 ●  La definizione di Stato 
 ●  Lo Stato apparato e gli altri enti pubblici 
 ●  I caratteri comuni agli Stati moderni 

 IL TERRITORIO E IL POPOLO 
 ●  Come si individua il territorio dello Stato 
 ●  Come sono tracciati i confini 
 ●  Da chi è comporto il popolo di uno Stato 
 ●  Qual è la differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità 
 ●  Come si diventa cittadini italiani 
 ●  L’estradizione e il diritto di asilo 
 ●  L’immigrazione regolare e il ricongiungimento familiare 

 FORME DI STATO E DI GOVERNO 
 ●  La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno 
 ●  I caratteri dello Stato liberale 
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 ●  I caratteri dello Stato liberal-democratico 
 ●  Che cos’è la democrazia 
 ●  Lo Stato sociale, lo Stato comunista e lo Stato fascista 
 ●  Le forme di governo: la monarchia e la repubblica 
 ●  Lo Stato unitario, lo Stato federale e lo Stato regionale 

 LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 

 DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 ●  Lo Statuto albertino 
 ●  La dittatura fascista 
 ●  La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica 

 I PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE 
 ●  La scelta repubblicana, democratica e lavorista 
 ●  Il riconoscimento dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) 
 ●  Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) 
 ●  Il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) 
 ●  L’indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.) 
 ●  La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) 
 ●  Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) 
 ●  Lo Stato italiano e le altre Chiese (art.8 Cost.) 
 ●  Lo Stato, la cultura e il paesaggio (art. 9 Cost.) 
 ●  L’Italia e il diritto internazionale (art. 10 Cost.) 
 ●  L’Italia e il ripudio della guerra (art. 11 Cost.) 
 ●  La bandiera italiana (art. 12 Cost.) 

 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
 ●  I rapporti civili: le libertà personali 
 ●  I rapporti etico-sociali 
 ●  I rapporti economici e politici 

 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 IL CORPO ELETTORALE 
 ●  Da chi è composto il corpo elettorale 
 ●  Com’è regolato il diritto di voto 
 ●  Quali sono i requisiti di un buon sistema elettorale 
 ●  Il sistema proporzionale plurinominale 
 ●  Il sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico 
 ●  I sistemi corretti 
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 ●  La legge elettorale italiana 

 IL PARLAMENTO 
 ●  Caratteri generali 
 ●  Come è composto il Parlamento in Italia 
 ●  La legislatura 
 ●  Come si diventa parlamentari 
 ●  Il mandato parlamentare 
 ●  Le immunità parlamentari 
 ●  Come sono organizzate le camere 
 ●  Come avvengono le deliberazioni 

 LA FUNZIONE LEGISLATIVA E IL REFERENDUM ABROGATIVO 
 ●  Caratteri generali 
 ●  Come nasce la legge 
 ●  Il procedimento legislativo 
 ●  Il palleggiamento o navetta 
 ●  Il procedimento decentrato 
 ●  La promulgazione e la pubblicazione 
 ●  Le leggi costituzionali 
 ●  Il referendum abrogativo 

 IL GOVERNO 
 ●  Le funzioni del Governo 
 ●  La formazione del Governo 
 ●  Le funzioni degli organi di Governo 
 ●  La crisi di Governo 
 ●  Chi controlla l’operato del Governo 
 ●  Il potere normativo del Governo: decreti legge, decreti legislativi, regolamenti 
 ●  La responsabilità penale dei membri del Governo 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
 ●  Il ruolo del presidente della Repubblica e la sua elezione 
 ●  Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
 ●  Le responsabilità del Presidente della Repubblica 
 ●  La Corte costituzionale 
 ●  Il giudizio di costituzionalità 
 ●  Le altre funzioni della Corte costituzionale 

 LE AUTONOMIE LOCALI 
 ●  Gli enti pubblici territoriali e i contenuti dell’autonomia 
 ●  Il federalismo fiscale 

mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “David Maria Turoldo” 

 www.istitutoturoldo.edu.it - bgis013003  @istruzione.  it 
 CF 94001810160 - via Ronco n. 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 

 ●  Le Regioni e gli organi della Regione 
 ●  La funzione normativa della Regione 
 ●  La Conferenza unificata Stato-Regioni 
 ●  Il Comune e la sua organizzazione 
 ●  Città metropolitane e Unione di Comuni 

 L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
 ●  Differenza tra magistratura ordinaria e speciale 
 ●  Autonomia e indipendenza della Magistratura 
 ●  Quali sono i gradi di giudizio 
 ●  I giudici e l’interpretazione della legge 
 ●  Quale responsabilità assumono i giudici 
 ●  Quali sono i principi della giurisdizione 

 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 
 AMMINISTRAZIONE 

 ●  Che cos’è la funzione amministrativa 
 ●  Le fonti del diritto amministrativo 
 ●  Regolamenti, ordinanze e circolari 
 ●  I principi costituzionali che regolano l’organizzazione e l’attività organizzativa 
 ●  Gli enti pubblici e la loro organizzazione 
 ●  L’interesse legittimo 

 L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DELLO STATO 
 ●  La Pubblica Amministrazione “diretta” 
 ●  Gli organi dell’amministrazione periferica 
 ●  Gli organi consultivi e di controllo 
 ●  La Corte dei conti 

 GLI ATTI DELLA PA 
 ●  Gli atti di diritto pubblico e di diritto privato 
 ●  Che cosa sono gli atti amministrativi 
 ●  I provvedimenti amministrativi 
 ●  Come si articola il procedimento amministrativo 
 ●  I possibili vizi dell’atto amministrativo 

 L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE CONTROVERSIE FRA GLI STATI 
 ●  Le fonti del diritto internazionale 
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 ●  L’Italia e il diritto internazionale 
 ●  Le controversie fra Stati 
 ●  La negoziazione 
 ●  Il ricorso alla Corte internazionale di giustizia 
 ●  L’arbitrato e il ricorso all’autotutela 

 LE GRANDI ORGANIZZAZIONI: L’UNIONE EUROPEA 
 ●  Come nascono le organizzazioni internazionali 
 ●  La nascita dell’Unione Europea 
 ●  Dall’Europa dei pochi all’Europa dei molti 
 ●  Il lento processo di integrazione europea 
 ●  Alcuni traguardi raggiunti dall’Unione europea: 

 -  l'abbattimento delle frontiere doganali 
 -  la cittadinanza europea 
 -  l’accordo di Schengen 
 -  la moneta unica europea 
 -  le cooperazioni rafforzate 
 -  la politica di coesione e sviluppo 

 ●  La Carta dei diritti fondamentali dell'Ue 

 L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
 ●  Le istituzioni dell’unione europea 
 ●  Il Consiglio europeo 
 ●  Il Consiglio 
 ●  La Commissione europea 
 ●  Il Parlamento europeo e la funzione legislativa 
 ●  Le norme dell’Unione europea 
 ●  Altre istituzioni dell’unione europea 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 L’attività  didattica  è  stata  caratterizzata  da  lezioni  dialogate  e  frontali,  privilegiando  la  schematizzazione 
 concettuale  e  le  esemplificazioni.  Per  favorire  l’apprendimento  degli  argomenti  particolarmente 
 complessi  si  è  adottato  il  metodo  induttivo  partendo  dall’analisi  di  casi  particolari,  fino  a  giungere, 
 attraverso il ragionamento ed il dialogo guidato, alla scoperta dei principi generali. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Le  lezioni  si  sono  svolte  in  aula;  si  è  utilizzato  prevalentemente  il  libro  di  testo  e  la  digital  board.  Sono 
 stati  usati  strumenti  digitali  quali  video  su  argomenti  di  attualità  e  le  applicazioni  di  Google  suite  per  lo 
 svolgimento di esercitazioni, la ricerca di materiali di approfondimento e la lettura di articoli di giornale. 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte e una orale. 
 Nel pentamestre sono state effettuate due verifiche scritte e tre orali. 

 FORME DI RECUPERO 
 L’attività  di  recupero  è  stata  svolta  in  itinere.  È  sempre  stata  data  la  possibilità  di  recuperare  le 
 insufficienze o migliorare una valutazione scritta mediante interrogazioni orali. 

 Data: 15 maggio 2023 

 Firma docente: GABRIELLA CAPELLI 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di Economia Aziendale 

 LIBRI  DI  TESTO:  Entriamo  in  azienda  up,  Vol  3,  Autori:  Astolfi,  Barale  e  Ricci,  Ed. 
 Tramontana 

 ore  di  lezione  effettuate  al  15  maggio:  233  ore  su  254  previsti  dal  piano  di  studi  e  12  ore  di 
 Educazione Civica 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  disciplina  si  propone  di  far  conoscere  l’azienda  in  ogni  suo  aspetto  comprendendone  le 
 caratteristiche, partendo da una base teorica per entrare poi in un ambito più propriamente applicativo. 

 Le  competenze  che  la  materia  fornisce  riguarda,  l’interpretazione  del  mercato  in  cui  l’azienda  intende 
 operare,  il  confronto  con  aziende  concorrenti,  la  sua  fase  costitutiva,  sia  essa  impresa  individuale  sia 
 collettiva;  l’individuazione  delle  fonti  finanziarie,  il  loro  utilizzo  sotto  forma  di  investimenti  produttivi,  il 
 reclutamento  e  la  gestione  del  personale,  la  ricerca  dei  mercati  in  cui  penetrare  con  i  propri  prodotti  e 
 servizi,  la  selezione  dei  fornitori,  la  gestione  dei  rapporti  col  mondo  del  credito  e  con  l’amministrazione 
 finanziaria  nel  rispetto  delle  peculiarità  territoriali.  Ad  una  competenza  di  ordine  pratico  maturata  anche 
 attraverso  esperienze  dirette  in  azienda  favorite  da  stages  periodici  e  project  work  realizzati  in  modalità 
 online  (al  terzo  anno  vista  la  situazione  pandemica  e  al  quinto  anno)  e  in  presenza  al  4  anno,  si 
 accompagna  la  competenza  contabile,  che  significa  conoscere  e  gestire  tutta  la  contabilità,  da  quella 
 sezionale  a  quella  generale,  dove  il  bilancio  d’esercizio  diventa  sbocco  naturale  e  definitivo,  sintesi 
 contabile, documento di conoscenza e d’informazione. 

 La  classe  5^BA  ha  dimostrato,  fin  dall’inizio  dell’anno,  interesse  per  la  materia,  gli  studenti  hanno 
 seguito  con  attenzione  le  lezioni.  Un  cospicuo  numero  di  studenti  si  è  mostrato  propenso  ad  affrontare 
 il  percorso  didattico  proposto  dall’insegnante,  con  impegno  e  motivazione;  alcuni  hanno  lavorato  con 
 sufficiente  partecipazione  limitando  lo  studio  solo  in  vista  delle  verifiche  scritte  e  orali,  raggiungendo,  a 
 fatica,  gli  obiettivi  prefissati.  Per  quel  che  concerne  gli  obiettivi  cognitivi,  sul  piano  sia  delle  conoscenze 
 che delle capacità, si sono delineati così diversi gruppi di livello: 

 -  un  piccolo  gruppo  di  studenti  ha  evidenziato  interesse  per  la  disciplina  e  livelli  applicativi 
 complessivamente lodevoli raggiungendo ottimi risultati; 
 -  un  altro  gruppo  di  studenti,  pur  dimostrandosi  interessato,  ha  concentrato  lo  studio  della  materia  solo 
 in  prossimità  delle  verifiche  o  delle  interrogazioni,  studio  che  è  risultato  prevalentemente  mnemonico  e 
 pertanto  spesso  inadeguato  agli  obiettivi  della  materia.  Per  tali  studenti  si  è  utilizzata  la  strategia  del 
 brainstorming  grazie  alla  quale  gli  obiettivi  cognitivi  sono  stati  raggiunti  in  maniera  sufficiente  o  più  che 
 sufficiente.; 
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 -  un  ultimo  gruppo  costituito  da  qualche  studente  per  i  quali,  nonostante  l’impegno,  si  sono  rilevate 
 durante l’anno delle maggiori difficoltà nel conseguimento. 

 Gli  obiettivi  formativi  prefissati  sono  stati  raggiunti:  la  maggior  parte  della  classe  ha  sempre  partecipato 
 attivamente  alle  attività  proposte,  le  consegne  sono  state  sempre  rispettate  in  modo  puntuale  e  il 
 rapporto con la docente è sempre stato collaborativo. 

 CONTENUTI 

 RECUPERO E RIPASSO DEI SEGUENTI ARGOMENTI 

 ●  La costituzione di Spa 
 ●  Apporto in natura per conferimento di capitale sociale in spa 
 ●  Sostenimento di costi d’impianto in spa 
 ●  Riparto di utili in spa, riparto in presenza di costi d’impianto non interamente ammortizzati 
 ●  Riparto degli utili in presenza di azioni non interamente liberate 
 ●  Copertura delle perdite d’esercizio 
 ●  Variazione del capitale sociale in spa, aumento di capitale sociale a pagamento 
 ●  Il prestito obbligazionario a valore nominale: sottoscrizione alla pari, sopra la pari e sotto la pari. 
 ●  Versamento delle obbligazioni 
 ●  Liquidazione e versamento degli interessi su obbligazioni, rimborso del prestito obbligazionario 

 CONTENUTI DEL 5^ANNO 

 TOMO 1 

 MODULO  1:  COMUNICAZIONE  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  SOCIO- 
 AMBIENTALE 

 UNITÀ 1: CONTABILITÀ’ GENERALE 

 ●  Le immobilizzazioni 
 ●  Le immobilizzazioni immateriali 
 ●  Le immobilizzazioni materiali 
 ●  La locazione e il leasing finanziario 
 ●  Le immobilizzazioni finanziarie 
 ●  Il personale dipendente 
 ●  Gli acquisti, le vendite e il regolamento 
 ●  L’outsourcing e la subfornitura 
 ●  Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
 ●  Il sostegno pubblico alle imprese 
 ●  Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
 ●  Le scritture di completamento 
 ●  Le scritture di rettifica 
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 ●  Le scritture di ammortamento 
 ●  La rilevazione delle imposte dirette 
 ●  La situazione contabile finale 
 ●  Le scritture di epilogo e chiusura 

 UNITÀ 2: BILANCI AZIENDALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 ●  Il bilancio d’esercizio 
 ●  Il sistema informativo di bilancio 
 ●  La normativa sul bilancio 
 ●  Le componenti del bilancio civilistico 
 ●  Il bilancio in forma abbreviata 
 ●  I criteri di valutazione 
 ●  I principi contabili 
 ●  Il bilancio IAS/IFRS 
 ●  La revisione legale 
 ●  La relazione e il giudizio sul bilancio 

 UNITÀ 3: ANALISI PER INDICI 

 ●  L’interpretazione del bilancio 
 ●  Le analisi di bilancio 
 ●  Lo Stato patrimoniale riclassificato 
 ●  Il Conto Economico riclassificato 
 ●  Il Conto economico riclassificato 
 ●  Gli indici di bilancio 
 ●  L’analisi della redditività 
 ●  L’analisi della produttività 
 ●  L’analisi patrimoniale 
 ●  L’analisi finanziaria 

 UNITÀ 4: ANALISI PER FLUSSI 

 ●  I flussi finanziari e i flussi economici 
 ●  Le fonti e gli impieghi 
 ●  Il Rendiconto finanziario 
 ●  Le variazioni del patrimonio circolante netto 
 ●  Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
 ●  Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 UNITÀ 5: ANALISI DEL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 

 ●  La rendicontazione sociale e ambientale 
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 ●  La normativa per le società di maggiori dimensioni 
 ●  Il bilancio socio-ambientale 
 ●  L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 
 ●  La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 
 ●  La revisione del bilancio socio-ambientale 

 MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA 

 UNITÀ 1: IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

 ●  Le imposte indirette e dirette 
 ●  Il concetto tributario di reddito d’impresa 
 ●  I principi di determinazione del reddito fiscale 
 ●  La svalutazione fiscale dei crediti 
 ●  La valutazione fiscale delle rimanenze 
 ●  L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
 ●  Le spese di manutenzione e riparazione 
 ●  La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
 ●  La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
 ●  Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
 ●  Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
 ●  La base imponibile IRAP 
 ●  Il reddito imponibile IRPEF e IRES 
 ●  Le dichiarazioni dei redditi annuali 
 ●  Il versamento delle imposte dirette 
 ●  La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
 ●  Le imposte differite e le imposte anticipate 

 TOMO 2 

 MODULO 1: CONTABILITÀ GESTIONALE 

 UNITÀ 1: METODO DI CALCOLO DEI COSTI 

 ●  Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
 ●  L’oggetto di misurazione 
 ●  La classificazione dei costi 
 ●  La contabilità a costi diretti (direct costing) 
 ●  La contabilità a costi pieni (full costing) 
 ●  Il calcolo dei costi basato sui volumi 
 ●  I centri di costo 
 ●  Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
 ●  I costi congiunti 
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 UNITÀ 2: COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 ●  La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
 ●  Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
 ●  L’accettazione di un nuovo ordine 
 ●  Il mix produttivo da realizzare 
 ●  L’eliminazione del prodotto in perdita 
 ●  Il make or buy 
 ●  La break even analysis 
 ●  L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 MODULO 2: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 UNITÀ 1: STRATEGIE AZIENDALI 

 ●  La creazione di valore e il successo dell’impresa 
 ●  Il concetto di strategia 
 ●  La gestione strategica 
 ●  L’analisi dell’ambiente esterno 
 ●  L’analisi dell’ambiente interno 
 ●  Le strategie di corporate 
 ●  Le strategie di business 
 ●  Le strategie funzionali 
 ●  Le strategie di produzione 
 ●  Le strategie nel mercato globale 

 UNITÀ 2: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 ●  La pianificazione strategica 
 ●  La pianificazione aziendale 
 ●  Il controllo di gestione 
 ●  Il budget 
 ●  La redazione del budget 
 ●  I costi standard 
 ●  Il budget economico 
 ●  Il budget degli investimenti fissi 
 ●  Il budget finanziario 
 ●  Il controllo budgetario 
 ●  L’analisi degli scostamenti 
 ●  Il reporting 

 UNITÀ 3: BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 ●  Il business plan 
 ●  Il marketing plan 
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 MODULO 3: IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

 UNITÀ 1: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

 ●  Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 
 ●  I finanziamenti bancari alle imprese 
 ●  Il fido bancario 
 ●  L’apertura di credito 
 ●  Lo sconto di cambiali 
 ●  Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 
 ●  Gli anticipi su fatture 
 ●  Gli anticipi su transato POS 
 ●  Il factoring 
 ●  Le anticipazioni garantite 
 ●  I riporti 

 UNITÀ 2: FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE E DI CAPITALE DI 

 RISCHIO 

 ●  I mutui ipotecari 
 ●  Il leasing finanziario 
 ●  Il forfaiting 
 ●  I finanziamenti in pool 
 ●  Venture capital 
 ●  Private equity 
 ●  Merchant banking 
 ●  Mezzanine financing 
 ●  Le operazioni di cartolarizzazione 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 ●  La rendicontazione sociale e ambientale 
 ●  La responsabilità dell’impresa 
 ●  L’impresa socialmente responsabile 
 ●  La comunicazione sociale e ambientale 
 ●  Il rendiconto sociale e ambientale 
 ●  Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali 
 ●  L’identità aziendale 
 ●  La relazione sociale e gli indicatori 
 ●  La produzione e la distribuzione del valore 
 ●  La revisione dei conti socio-ambientali 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni  frontali,  lezioni  dialogate,  brainstorming,  flipped  classroom.  Applicazioni  delle  regole  e  delle 
 procedure giuridiche, economiche e contabili anche con dati a scelta. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro  di  testo,  Codice  civile,  articoli  tratti  da  riviste  economiche,  materiale  vario  fornito  dalla  docente  in 
 classroom,  utilizzo  del  pc  e  del  digital  board  in  classe,  risorse  online  (soprattutto  tratti  da  Rizzoli 
 Education) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Per  quanto  riguarda  la  tipologia  ed  il  numero  delle  verifiche  ci  si  attiene  a  quanto  stabilito  in  sede  di 
 riunione  di  materia.  Nel  rispetto  del  principio  della  piena  trasparenza,  le  verifiche  sono  state 
 preliminarmente  definite,  rendendo  espliciti  i  livelli  di  difficoltà,  i  requisiti,  i  criteri  di  valutazione  e 
 l’esito delle prove. 

 In particolare, sono state effettuate: 

 Primo periodo: 3 scritti, più una di recupero, e 1 orale 
 Secondo  periodo:  4  scritti,  1  scritto  per  recupero  trimestre,  più  due  simulazioni  della  seconda  prova 
 scritta,  e  3  orali  per  valutare  l’uso  del  linguaggio  specifico  e  l’acquisizione  della  competenza  di  creare 
 collegamenti logici. 

 FORME DI RECUPERO 

 Durante l’anno sono state effettuate delle ore di sportello e vari recuperi in itinere. 

 Data: 15 maggio 2023 

 Firma docente: Cinzia Rizzo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3 PROGRAMMA SVOLTO di Francese 

 LIBRI DI TESTO 

 Marché Conclu! - Annie Renaud - Pearson Lang 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 75 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  classe  si  caratterizza  per  un  grado  di  raggiungimento  abbastanza  omogeneo  degli  obiettivi  cognitivi  e, 
 considerando  lo  sforzo  che  gli  alunni  hanno  profuso  per  appropriarsi  di  un  metodo  di  studio  della 
 lingua  straniera  che  non  avevano  sperimentato  durante  il  loro  percorso,  il  livello  raggiunto  risulta  in 
 linea  con  quanto  richiesto  dalle  direttive  ministeriali.  L’impegno  e  l’applicazione  sono  stati  costanti 
 nonostante  l’iniziale  diffidenza  verso  il  nuovo  approccio  alla  lingua  a  loro  proposto.  Lo  sviluppo 
 formativo ha raggiunto nel complesso obiettivi altrettanto positivi e apprezzabili. 

 CONTENUTI 
 La comunicazione commerciale: la richiesta e la redazione dei preventivi tramite la redazione di 
 mail  la  contrattazione  delle  condizioni  di  vendita  e  di  acquisto,  la  definizione  delle  condizioni  di 
 spedizione e consegna gli incoterms la redazione e la modifica di un ordine d’acquisto. 

 Il lavoro: le 35 ore in Francia 
 la redazione del CV in francese 
 il sistema scolastico francese 
 la lettera di motivazione 
 il colloquio di lavoro 
 i settori che hanno continuato ad assumere durante la crisi sanitaria 
 il telelavoro 
 La Francia e i paesi francofoni: le regioni francesi, la Francia d’oltremare, il Belgio, la Svizzera e 

 il Québec 
 L’ordinamento politico della Repubblica francese 
 La globalizzazione: mondializzazione, delocalizzazione, re-localizzazione e localizzazione 
 La banca: la cripto-moneta, la Banca di Francia e la BCE 
 Il pensiero economico-politico di Colbert, Turgot, Montesquieu e Tocqueville 

 La storia moderna di Francia e del mondo francofono: il Secondo Impero, i canali di Suez e di 
 Panama, la Grande Guerra, la Seconda 
 Guerra Mondiale, la V Repubblica, la 
 decolonizzazione, il maggio 68 
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 La letteratura engagée: Émile Zola “J’accuse” (il Naturalismo) 

 Paul Verlaine “Chanson d’automne” (il Simbolismo) 
 Guillaume Apollinaire “Les Calligrammes - Poèmes de la paix et de la 
 guerre” 
 Paul Éluard “Liberté” 
 Jacques Prévert “Barbara” 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 E’ stato adottato un approccio comunicativo per l’insegnamento della lingua francese, il quale 
 ha  enfatizzato  la  capacità  di  comunicare  i  messaggi  in  base  al  loro  significato,  invece  che  concentrarsi 
 esclusivamente  sulla  perfezione  grammaticale  o  sulla  fonetica.  Pertanto,  la  comprensione  della  seconda 
 lingua  è  stata  valutata  in  base  allo  sviluppo  da  parte  degli  studenti  delle  proprie  competenze  e  capacità 
 comunicative. 
 L’insegnamento si è concretizzato tramite l’uso di testi in lingua originale e gli studenti non solo 
 hanno imparano la seconda lingua, ma hanno appreso anche le strategie per la comprensione; è 
 stata inoltre attribuita una certa importanza alle situazioni e alle esperienze personali degli 
 studenti, che sono considerate un prezioso contributo al contenuto delle lezioni. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Il libro di testo è stato ampiamente integrato e frequentemente sostituito con materiale fornito 
 dall’insegnante (tramite ricerche in rete o selezioni di altre fonti cartacee) al fine di fornire strumenti di 
 analisi, riflessione e studio adeguati allo sviluppo di una capacità di espressione non 
 solo tecnica, ma anche critica in lingua straniera. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Trimestre: due test scritti e una interrogazione orale 
 Pentamestre: tre test scritti e due interrogazioni orali 

 FORME DI RECUPERO 
 Il recupero, ove necessario, è stato svolto in itinere dando generalmente l’opportunità di 
 sopperire alle carenze nell’espressione scritta tramite interrogazioni orali. 

 Data: 15 maggio 2023 

 Firma docente: LORETTA FABIANO 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

 LIBRO DI TESTO:  “Economia e finanza pubblica up” di Rosa Maria Vinci Orlando, 
 ed. Tramontana 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 76 ore di Economia Politica su 99 previste dal piano di studi + 
 3 ore di Educazione civica 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Il  percorso  didattico  si  è  svolto  con  regolarità.  L’attività  didattica  è  stata  organizzata  tenendo  conto  dei 
 differenti  stili  di  apprendimento,  delle  specificità  della  disciplina  e  della  risposta  collaborativa  di  tutto  il 
 gruppo  classe.  Gli  studenti  hanno  dimostrato  un  discreto  interesse  per  la  disciplina  e  alta  motivazione 
 per  lo  studio,  partecipazione  e  attenzione  durante  le  lezioni  e  impegno  e  continuità  nell’applicazione.  Gli 
 obiettivi indicati in sede di programmazione sono stati pienamente raggiunti da tutta la classe. 
 Con  riferimento  agli  obiettivi  formativi,  gli  studenti  hanno  sempre  tenuto  un  comportamento  corretto  e 
 rispettoso  nei  confronti  della  docente  e  dei  compagni  e  hanno  condiviso  un  proficuo  percorso  di 
 crescita  umana  e  professionale  con  uno  sguardo  aperto  alle  future  prospettive  occupazionali  e 
 formative. 

 CONTENUTI 

 MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 

 UNITÀ 1 - ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 
 ●  Economia politica e politica economica. 
 ●  Caratteri dell’attività economica pubblica. 
 ●  I soggetti dell’attività finanziaria pubblica. 
 ●  L’aggregato Amministrazioni Pubbliche. 
 ●  Il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche. 
 ●  L’intervento pubblico nell’economia: evoluzione storica. 
 ●  Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico. 

 UNITÀ 2 – GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
 ●  Le diverse modalità dell’intervento pubblico. 
 ●  La politica fiscale. 
 ●  La politica monetaria. 
 ●  La regolazione giuridica. 
 ●  Le imprese pubbliche. 
 ●  Il demanio e il patrimonio. 
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 UNITÀ 3 – LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
 ●  Le funzioni della politica economica. 
 ●  L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. 
 ●  I beni pubblici puri. 
 ●  Le esternalità. 
 ●  I beni di merito. 
 ●  Le situazioni di monopolio. 
 ●  L’insufficiente informazione. 

 UNITÀ 4 – LE FUNZIONI DI REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO  . 
 ●  La redistribuzione. 
 ●  La stabilizzazione. 
 ●  Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione. 
 ●  Lo sviluppo. 

 UNITÀ 5 – POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA 
 ●  L’integrazione europea. 
 ●  Le competenze dell’U.E. e le politiche nazionali. 
 ●  L’area della moneta unica e la politica monetaria europea. 
 ●  Integrazione europea e politica fiscale nazionale. 

 MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA 

 UNITÀ 1 – LA SPESA PUBBLICA. 
 ●  La struttura della spesa pubblica. 
 ●  Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative. 
 ●  Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica. 
 ●  Le politiche di contenimento. 
 ●  La struttura della spesa pubblica in Italia. 

 UNITÀ 2 – LE ENTRATE PUBBLICHE  . 
 ●  Il sistema delle entrate pubbliche. 
 ●  Classificazione delle entrate. 
 ●  I prezzi. I tributi. 
 ●  La pressione tributaria. 
 ●  La struttura delle entrate pubbliche in Italia. 
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 UNITÀ 3 – LA FINANZA LOCALE  . 
 ●  L’autonomia degli enti territoriali. 
 ●  I sistemi di finanziamento. 
 ●  Il federalismo fiscale. 
 ●  Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia. 

 UNITÀ 4 – LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
 ●  Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale. 
 ●  Le forme di tutela e le modalità di finanziamento. 
 ●  Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale. 
 ●  Il sistema di protezione sociale in Italia. 
 ●  La previdenza sociale, l’assistenza sociale e il servizio sanitario nazionale. 

 MODULO 3: IL BILANCIO DELLO STATO 

 UNITÀ 1 – FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO. 
 ●  Le funzioni del bilancio. 
 ●  La normativa sul bilancio. 
 ●  Caratteri del bilancio. 
 ●  I principi del bilancio. 
 ●  La struttura del bilancio. 
 ●  I risultati differenziali. 

 UNITÀ 2 – LA MANOVRA DI BILANCIO 
 ●  L’impostazione del bilancio. 
 ●  La manovra di bilancio. 
 ●  La legge di approvazione del bilancio. 
 ●  La flessibilità e l’assestamento del bilancio. 
 ●  La gestione e i controlli. 
 ●  Il rendiconto generale dello stato. 

 UNITÀ 4 – L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 
 ●  Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio. 
 ●  Indebitamento pubblico e reddito nazionale. 
 ●  Indebitamento e debito. 
 ●  I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. 
 ●  Il principio costituzionale del pareggio. 
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 MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

 UNITÀ 1 – LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
 ●  L’imposta. 
 ●  Presupposto ed elementi dell’imposta. 
 ●  Le diverse tipologie di imposta. 
 ●  Principi fondamentali del sistema tributario. 

 UNITÀ 2 – L’EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  Universalità e uniformità dell’imposizione. 
 ●  Teorie sulla ripartizione del carico tributario. 
 ●  Gli indicatori della capacità contributiva. 
 ●  Confronto tra i diversi tipi di imposta. 

 UNITÀ 3 – LA CERTEZZA E SEMPLICITA’ DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  I principi amministrativi dell’imposta. 
 ●  L’applicazione delle imposte. 
 ●  L’accertamento e la riscossione. 
 ●  Confronto tra i diversi tipi di imposta. 

 UNITÀ 4 – GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale. 
 ●  L’evasione. 
 ●  L’elusione. 
 ●  La rimozione. 
 ●  La traslazione. 
 ●  L’ammortamento dell’imposta. 
 ●  La diffusione dell’imposta. 
 ●  Gli effetti economici dei diversi tipi di imposta. 

 MODULO 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 UNITÀ 2 – LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI 
 ●  Le imposte sui redditi. Il concetto fiscale di reddito. 
 ●  I redditi fondiari. 
 ●  I redditi di capitale. 
 ●  I redditi di lavoro dipendente. 
 ●  I redditi di lavoro autonomo. 
 ●  I redditi di impresa: dal reddito contabile al reddito fiscale imponibile. 
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 ●  I redditi diversi. 

 UNITÀ 3 – IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
 ●  L’imposizione personale progressiva. 
 ●  Profili economici. Irpef: presupposto e soggetti passivi. 
 ●  La determinazione della base imponibile. 
 ●  La determinazione dell’imposta. 

 UNITÀ 6 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI IRPEF, IRES E IVA 
 ●  L’applicazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 
 ●  Caratteri comuni. 
 ●  L’obbligo della dichiarazione. 
 ●  Il controllo delle dichiarazioni. 
 ●  L’accertamento. 
 ●  La riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 

 UNITÀ 8 – I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 
 ●  Le entrate degli enti territoriali. 
 ●  L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). 
 ●  Gli altri tributi regionali. 
 ●  L’imposta comunale sugli immobili 
 ●  L’addizionale Irpef e altri tributi comunali. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale- lezione dialogata- Didattica a distanza. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Lavoro  in  classe-  lavoro  individuale  e  di  gruppo-  aula  multimediale-  libro  di  testo-  utilizzo  del  computer: 
 video, siti internet, slides-costituzione italiana  . 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 4  verifiche  minime  nel  corso  dell’anno  scolastico.  Primo  periodo:  una  verifica  scritta  ed  una  orale. 
 Secondo  periodo:  una  verifica  scritta  e  una  orale.  Verifiche  strutturate  (test)-  quesiti  a  risposta  singola- 
 interrogazioni  orali-  Criteri  di  valutazione  diversi  a  seconda  del  tipo  di  verifica  (n.  di  errori-scheda  di 
 valutazione) 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2023 
 Firma docente: LARA POLIDORI 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/9 
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 3.2.5 PROGRAMMA SVOLTO di Inglese 

 LIBRI DI TESTO  : 

 ●  Business Expert Bentini, Bettinelli, O’Malley, Pearson 
 ●  Exam Toolkit for Invalsi and First Liz Kilbey and Annie Cornford, Cambridge 
 ●  New Get Inside Language  M. Vince, G. Cerulli, Macmillan 

 Ore di lezione e�ettuate al 15 maggio: 81  su n. 99 ore previste dal piano di studi + 1 di Educazione Civica 
 Dal 6 ottobre al 28 ottobre 2022  il docente d’Inglese è stato il Prof. Marco Vitari. 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIV  I 

 Per  quanto  riguarda  il  conseguimento  degli  obiettivi  cognitivi,  solo  per  pochi  studenti  permangono 
 alcune  incertezze  nelle  competenze  rielaborative  a  causa  di  difficoltà  nella  correttezza  formale  a  livello 
 produttivo.  Tuttavia,  la  maggior  parte  della  classe  dimostra  di  aver  raggiunto  gli  obiettivi  programmati 
 con  risultati  che  vanno  dal  soddisfacente  all’eccellente.  Infatti,  la  classe  ha  lavorato  con  continuità  e 
 interesse  e  un  buon  numero  di  studenti  sa  utilizzare  consapevolmente  le  diverse  terminologie  del 
 settore, nonché rielaborare sapientemente le informazioni. 
 Gli  obiettivi  formativi  sono  stati  pienamente  raggiunti  dagli  studenti,  dimostrando  sempre  impegno  e 
 studio costante e un comportamento corretto tra di loro e nei confronti della docente. 
 Otto  studenti  hanno  conseguito  la  certificazione  Preliminary  English  test  (PET)  level  B1,  una 
 studentessa  ha  conseguito  la  certificazione  First  Certificate  in  English  (FCE),  level  B2,  uno  studente  ha 
 conseguito il livello B2 nella certificazione TOEFL. 

 CONTENUTI: 

 GLOBALISATION 
 (Revision). L’argomento è stato a�rontato l’anno scolastico precedente. 

 CULTURAL INSIGHTS 

 English around the world page 328-329 
 British and American English page 330-331. 
 The United Kingdom page. 332. 

 BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY 

 Sustainable Business pagg. 182-183 
 Micro�nance page 186-187 
 BANKING AND FINANCE 
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 WARMING UP : graphs and analysis of graphs. Useful vocabulary for the charts description and 
 describing  graphs 
 Banking services for Businesses Pag. 56 
 Online banking and online banking security Pag. 57 
 Pros and Cons of online banking Pag. 57-58 
 The Stock Exchange Pag. 59 
 Bear and bull markets Pag. 60 
 The London Stock Exchange Pag 60 
 The FTSE 100 Pag.60 
 The New York Stock Exchange and the Great Crash Pag 61 
 Nasdaq OMX Pag 61 
 Other world stock exchanges : The Tokyo Stock Exchange, the Shanghai  StockExchange 
 The Hong Kong Stock Exchange The BM&F Bovespa Pag. 62 
 Financial Crises Pag. 63 
 The Bank of England and how it works 
 https://www.bankofengland.co.uk/about#:~:text=We%20are%20the%20UK 
 Focus on functions: describing trends pag. 64 
 Focus on Grammar: describing future events pag. 65 

 GOVERNMENT AND POLITICS: THE UK AND THE USA 

 How the UK is governed pag. 394-395  https://www.youtube.com/watch?v=HkfC8J95lGw 
 How the USA is governed page 396-397  https://www.youtube.com/watch?v=HuFR5XBYLfU 
 Political parties page 398-399 
 Opinions and policies pag. 400. 
 Capitol Hill attack explained:  https://www.youtube.com/watch?v=tCTFhvVQG_Y 

 THE EUROPEAN UNION 

 History of the European Union (tutte le pagine segnalate in questa unità sono tratte da Career Paths in 
 Business, Pearson) page 394-395 
 EU institutions page 396  https://www.youtube.com/watch?v=8RkwIlr912A 
 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/leadership/presidents_en 
 Next Generation EU page 397  https://next-generation-eu.europa.eu/index_en 
 Advantages of the EU pag.398 
 Euroscepticism pag.399 

 BREXIT 

 Brexit Milestones, pag. 400-401 
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 Article 50 treaty of Lisbon:  https://www.legislation.gov.uk/eut/teu/article/50 
 Brexit debate:  https://www.youtube.com/watch?v=KHpbu9mqFJs 
 Brexit Referendum results:  https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results 
 Northern Ireland Problem:  https://www.youtube.com/watch?v=1cfI5on5n84&t=154s 
 Johnson Brexit deal:  https://www.youtube.com/watch?v=mFCKLBsmF_w 
 De�nition of Article 50, Transition Period, Irish Border, the Backstop, No Deal, Single Market,  and what 
 will and won’t change after the end of the transition period. 

 UNITED NATIONS 

 History and Introduction  https://www.youtube.com/watch?v=V1PHMw3DJHw 
 https://www.un.org/un70/en/content/history/index.html 
 Main bodies 
 https://www.un.org/en/about-us/main-bodies 
 https://youtu.be/I-F7VnSQcg0 
 UN around the world, agencies and programmes 
 https://www.un.org/un70/en/content/UNaroundWorld/index.html 
 The Universal Declaration of Human Rights (tutte le pagine segnalate in questa unità sono tratte da 
 Career Paths in Business, Pearson) pag. 393. Analysis of the 30 articles. 
 https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
 Charter of the United Nations page 392 

 GREEN POLICIES AND AGENDA 2030 
 Global Green New Deal: USA and UK pag. 407 (tutte le pagine segnalate in questa unità sono tratte da 
 Career Paths in Business, Pearson) 
 The EU: the European Green New Deal  page 406 
 The 2030 Agenda and Economic Growth pag. 57  e pag. 408 
 https://www.youtube.com/watch?v=wXASRXbjR08 
 Climate Change champions pag.409 
 https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU 

 NELSON MANDELA 
 Biography 
 https://www.lifegate.com/nelson-mandela-biography 
 South Africa Colonization and Apartheid:  https://www.youtube.com/watch?v=kJOU9YYMzpw 
 Visione dello spettacolo teatrale: Mandela, life of Madiba 

 WAR POETS AND DIFFERENT ATTITUDES TO WAR 
 The War, from propaganda to reality 
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 Two di�erent sensibilities: 
 Rupert Brooke:  cenni biogra�ci 
 Brooke: The Soldier  lettura ed analisi 
 Wilfred Owen:  cenni biogra�ci lettura ed analisi 
 Owen: Dulce et  Decorum est lettura ed analisi 

 BUSINESS  COMMUNICATION 

 JOB APPLICATIONS 

 Warming up: the Job interview 
 Finding Job vacancies pag. 210 
 Analysing Job Interviews pag. 211 
 Speaking practice: role play pag. 212-213 
 Analysing and writing a covering letter pag. 214-215 
 Understanding and writing a Curriculum Vitae pag. 216-221 
 Cultural awareness in a job interview pag. 226-227 

 THE INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION: REMINDERS 
 AND REPLIES 

 Listening practice pag. 312-313 
 Reading reminders and replies pag.314-315 
 Focus on vocabulary page 316 
 Focus on phraseology page 317 
 Writing Reminders and Replies pag. 318-319 

 DOCUMENTS IN BUSINESS 

 The Invoice Pag. 252 
 EXPORT DOCUMENTS AND TERMS 
 Analysing a Certificate of Origin Pag. 253 
 Analysing a packing list Pag .254 
 Packing and containers Pag.255 
 Foreign trade terms: INCOTERMS. Pag.256-257 
 The Incoterms Rules Pag.256-257 
 MEANS OF TRANSPORT 

 Advantages vs advantages of the SEA, AIR, ROAD, RAIL Transport Pag. 258 
 Analysing Transport documents Pag.259 
 Sea transport: The Bill of Lading Pag .259 
 Air Transport: The Air Way Bill Pag.260 
 Road and Rail Transport: The Consignment Note Pag. 260 
 PAYMENT TERMS page 261 
 Analysing payment documents: bank transfer, draft, CAD, letter of credit pag.262-265 

mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “David Maria Turoldo” 

 www.istitutoturoldo.edu.it - bgis013003  @istruzione.  it 
 CF 94001810160 - via Ronco n. 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 

 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 
 Durante  l’anno  sono  state  dedicate  alcune  lezioni  volte  all’acquisizione  del  livello  B2  secondo  il  QCER 
 con  esercitazioni  estese  a  tutta  la  classe  grazie  anche  ad  un  intervento  di  sei  ore  da  parte  dell’insegnante 
 madrelingua. 

 La  finalità  del  progetto  è  stata  il  potenziamento  delle  competenze  di  comprensione  ed  espressione  orale, 
 offrendo  agli  studenti  la  possibilità  di  rapportarsi  con  un  parlante  nativo,  così  come  previsto  dal  PTOF 
 d’istituto. 

 Infine,  per  la  preparazione  delle  prove  INVALSI  sono  stati  condivisi  sul  DRIVE  materiali  relativi 
 all'approfondimento delle abilità ricettive e di comprensione. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Nello  studio  della  lingua  inglese,  si  è  adottato  un  approccio  orientato  a  favorire  un  apprendimento 
 basato  soprattutto  sulla  pratica,  cioè  sull’uso  corrente  e  concreto  della  lingua  straniera.  Il  dialogo  e  le 
 esercitazioni  collettive  in  classe  hanno  avuto  come  finalità  quella  di  consentire  agli  studenti 
 l’acquisizione  di  concetti  ed  informazioni  tali  da  educare  alla  collaborazione,  al  rispetto  delle  opinioni 
 altrui,  al  pensiero  critico  e  divergente.  Pertanto,  si  è  dato  preferenza  ad  attività  quali  lavoro  di  coppia, 
 lezione partecipata, role-plays, visione di video, ascolto di podcast e successive discussioni. 
 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libri  di  testo,  libro  di  testo  digitale;  materiale  presente  nella  Google  classroom  della  5BA;  video; 
 internet e social media; lavagna multimediale. 
 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 La  valutazione  finale  si  è  basata  non  solo  sull’accertamento  delle  conoscenze  acquisite,  sulle  abilità  e 
 sulle  competenze  legate  ad  un  corretto  uso  della  lingua,  ma  ha  tenuto  conto  anche  dell’impegno 
 personale e della partecipazione dello studente all’attività didattica. 
 Le  verifiche  sono  state  scritte  e  orali  con  domande  a  risposta  aperta  e  chiusa  su  argomenti  noti  in 
 preparazione  all’esame  finale  finalizzate  a  testare  la  competenza  comunicativa,  la  capacità  espressiva 
 degli studenti e la conoscenza del lessico specifico. 
 La  valutazione  si  è  attenuta  alle  griglie  predisposte  dalla  Programmazione  Disciplinare  di  Materia. 
 Trimestre: tre prove scritte, tre  prove orali. 
 Pentamestre: cinque prove scritte, tre prove orali 

 Tutti i test sono stati volti a testare l’acquisizione delle competenze linguistiche ricettive e produttive. 

 FORME DI RECUPERO 
 L’attività  di  recupero  è  stata  svolta  in  itinere.  Quando  necessario,  è  stata  offerta  agli  studenti  la 
 possibilità di sottoporsi a prove finalizzate al recupero di contenuti o abilità non sempre raggiunti. 

 Data: 15 maggio 2023 

 Firma docente:  Rota Cinzia 
 firma autografa sostituita da indicazione  a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie 
 LIBRI DI TESTO 

 nessuno 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio  : 45 ore di Scienze motorie e sportive +9 ore di Educazione Civica 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI: 

 La classe: 

 -Ha  potenziato  le  capacità  coordinative  in  funzione  dell’acquisizione  di  nuove  abilità,  utilizza  le  qualità 
 condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 -  Pratica  dei  giochi  sportivi  verso  cui  si  mostra  di  avere  competenze  tecnico  tattiche  e  affronta  il 
 confronto agonistico con etica corretta. 
 -  E’  consapevole  delle  potenzialità  del  proprio  rispetto  al  contesto  della  pratica  sportiva  in  cui  vengono 
 applicate. 
 -  Sa  realizzare  una  comunicazione  efficace  espressiva  utilizzando  il  linguaggio  del  corpo  al  fine  di 
 potenziare l’autostima e la sicurezza in se stessi. 
 - Lavora in sicurezza, osservando i principi di prevenzione e adottando corretti stili di vita e salutari. 
 - Effettua collegamenti interdisciplinari su argomenti di attualità riguardo al mondo sportivo 

 -  Ha  ampliato  le  capacità  coordinative  e  condizionali  realizzando  schemi  motori  complessi  utili  ad 
 affrontare attività motorie e sportive. 
 - Trasferisce e realizza le tecniche adattandole alle situazioni e alle capacità proponendo anche varianti. 

 - Assume autonomamente diversi ruoli e la funzione di arbitraggio. 
 - Sa dare significato al movimento negli aspetti comunicativi relazionali e culturali. 
 - Ha assimilato nuove tecniche di difesa personale singolarmente o a coppie. 
 -Ha acquisito un buon autocontrollo emotivo 
 -  Assume  in  maniera  consapevole  comportamenti  orientati  a  stili  di  vita  attivi,  prevenzione  e  sicurezza 
 nei diversi ambienti e nell’applicazione delle diverse discipline. 
 - Conosce e sa applicare le principali tecniche di primo soccorso e rianimazione artificiale. 
 - Argomenta in modo pertinente ed esprimere opinioni personali in modo critico. 
 -Conosce i contenuti della disciplina 
 -Ha imparato la terminologia specifica. 
 - Conosce ed esegue correttamente i fondamentali tecnici di squadra e le loro regole 
 - Sa produrre risposte motorie adeguate alle richieste e al contesto 
 - Conosce e sa applicare le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso. 
 - Sa individuare elementi di rischio al fine di prevenire infortuni a sé e agli altri. 

 CONTENUTI 

 La classe ha intrapreso un percorso didattico basato su queste discipline: 

 TIRO CON L’ARCO; 
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 CORSO DI DIFESA PERSONALE; 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO; 

 GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA; 

 DIBATTITI E LAVORI DI GRUPPO 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Si  è  utilizzato  in  modo  alternato  il  metodo  analitico,  sintetico  e  globale,  proponendo  le  principali  regole 
 sportive  a  partire  dal  regolamento  sportivo  ufficiale,  per  una  migliore  comprensione  generale 
 dell’attività  proposta.  In  merito  ad  alcuni  contenuti  si  è  optato  invece  per  la  scoperta  guidata.  Il  lavoro 
 degli  studenti  è  stato  svolto  in  modo  variato,  con  il  passaggio  da  un’attività  individuale  a  una  a  coppie  o 
 in piccoli gruppi, per favorire la collaborazione tra compagni. 

 Ogni  attività  proposta  ha  cercato  di  rispettare  il  naturale  sviluppo  fisiologico  degli  alunni  e  si  è  prestato 
 attenzione alla differenziazione del lavoro secondo il livello di partenza. 
 Si  è  scelta  una  presentazione  chiara,  anche  se  concisa,  di  ogni  unità  didattica,  soffermandosi  sui 
 contenuti e sugli obiettivi, al fine di rendere consapevoli gli alunni del percorso di apprendimento. 

 Sono  stati  proposti  esercizi  specifici,  con  una  valutazione  immediata  e  una  correzione  guidata  che 
 rendono  più  consapevoli  gli  studenti  del  gesto  corretto,  senza  sottovalutare  le  proprie  difficoltà  e  i 
 propri limiti. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 -Schede di verifica e supporti digitali; 
 -Palestra attrezzata; attrezzatura per giochi sportivi di squadra; attrezzi vari; materassi. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Verifiche scritte: N° 2 minimo 

 Verifiche pratiche: N° 4 minimo (2 nel trimestre e 2 nel pentamestre). 

 FORME DI RECUPERO 

 In itinere, pratiche  e scritte con relazioni. E’  sempre stata data la possibilità di  recuperare le 
 insufficienze o migliorare una valutazione. 

 Data: 15 maggio 2023 
 Firma docente: Mezzano Giuseppe 

 firma autografa sostituita da indicazione ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7  PROGRAMMA SVOLTO  di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 Anno scolastico  2022-23 

 LIBRI DI TESTO 

 Giulio Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria ed. Paravia 

 "Le occasioni della letteratura" 2 - Dal Barocco al Romanticismo. 

 “Le occasioni della letteratura” 3 - Dall’età postunitaria ai giorni nostri. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione 91(più 12 ore dedicate  Educazione Civica-progetto lettura)  su n. ore 132   previste dal 
 piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  seguito  con  attenzione  le  lezioni.  Lo  studio  è  stato  adeguato  per  gran  parte  degli  alunni.  La 
 quasi  totalità  degli  alunni  si  è  mostrata  propensa  ad  affrontare  il  percorso  didattico,  proposto 
 dall’insegnante,  con  impegno  e  motivazione  anche  se  la  partecipazione  è  sempre  stata  da  stimolare.  In 
 generale,  infatti,  la  classe  si  è  sempre  mostrata  restia  agli  interventi  e  ciò  non  ha  contribuito  a  creare 
 momenti  di  discussione,  di  approfondimento  e  di  rielaborazione  dei  contenuti.  Per  alcuni  studenti 
 l'apprendimento  è  stato  molto  legato  al  semplice  studio  del  testo,  degli  appunti,  degli  schemi  e  degli 
 approfondimenti  sempre  forniti  dall'insegnante  come  supporto  al  percorso  didattico.  Pochi  alunni 
 hanno mostrato la capacità di rielaborare in modo critico quanto appreso. 

 La  produzione  scritta  per  qualche  alunno  non  è  sempre  stata  adeguata  da  un  punto  di  vista  del 
 contenuto  e  i  testi  hanno  presentato  errori  formali,  sintattici,  grammaticali  e  lessicali.  Alcuni  studenti 
 sono  giunti  a  produrre  testi  che  rivelano  una  buona  capacità  critica  e  anche  una  più  che  discreta 
 correttezza formale. 

 Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  cognitivi,  la  classe  può  essere  suddivisa  in  quattro 
 gruppi di livello: 

 Livello A.  3 alunni ( 8/9) 
 Conoscenza: 

 ·  Buona  conoscenza  dell'evoluzione  storica  della  lingua  e  della  letteratura  in  rapporto  alla  cultura  e 
 alla società. 

 ·  Capacità di stabilire collegamenti e confronti. 
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 . Buona conoscenza delle più importanti opere letterarie indicate nella programmazione. 
 Abilità: 

 ·  Utilizzazione delle conoscenze acquisite nei  lavori scritti. 

 ·  Produzione di testi completi a livello di contenuti,  ben strutturati e corretti a livello formale. 
 Competenza: 

 ·  Capacità  di  operare  con  le  competenze  acquisite  per  comprendere  e  organizzare  in  modo  anche 
 personale testi nuovi. 

 Livello B.  5 alunni (7) 

 Conoscenza: 

 ·Discreta  conoscenza  dell'evoluzione  storica  della  lingua  e  della  letteratura  in  rapporto  alla  cultura  e 
 alla società. 

 ·  Capacità di stabilire collegamenti e confronti  con la guida dell'insegnante 

 ·  Conoscenza  più  che  sufficiente  delle  più  importanti  opere  letterarie  indicate  nella 
 programmazione. 

 Abilità: 

 ·  Produzione  di  testi  essenziali  a  livello  di  contenuti,  parzialmente  strutturati  e  corretti  e  con  alcune 
 improprietà  formali. 

 Competenza: 

 ·  Uso  delle  competenze  acquisite  per  comprendere  testi  nuovi  attraverso  il  supporto 
 dell'insegnante. 

 Livello C. 7 alunni  ( 6) 

 Conoscenza: 

 ·  Sufficiente  conoscenza  dell'evoluzione  storica  della  lingua  e  della  letteratura  in  rapporto  alla 
 cultura e alla società. 

 ·  Difficoltà a stabilire collegamenti e confronti  anche con la guida dell'insegnante 

 .Conoscenza  sufficiente delle più importanti opere letterarie indicate nella programmazione. 
 Abilità: 

 ·  Produzione  di  testi  superficiali  a  livello  di  contenuti,  non  sempre  organizzati  e  con  alcune 
 improprietà  formali. 

 Competenza: 
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 ·  Difficoltà  ad  utilizzare  le  competenze  acquisite  per  comprendere  testi  nuovi  senza  il  supporto 
 dell'insegnante. 

 Livello D. 2 alunni  ( 5 ) 

 Conoscenza: 

 ·  Parziale  conoscenza  dell'evoluzione  storica  della  lingua  e  della  letteratura  in  rapporto  alla  cultura  e 
 alla società. 

 ·  Difficoltà a stabilire collegamenti e confronti  anche con la guida dell'insegnante 
 Abilità: 

 ·  Produzione  di  testi  superficiali  a  livello  di  contenuti,  non  sempre  organizzati  e  con  alcune 
 improprietà  formali . 

 Competenza: 

 ·  Difficoltà  ad  utilizzare  le  competenze  acquisite  per  comprendere  testi  nuovi  senza  il  supporto 
 dell'insegnante. 

 CONTENUTI 

 Fine programma della classe quarta 

 ●  Foscolo  : l’autobiografismo delle sue opere e l’adesione  al Neoclassicismo 

 “Le Ultime lettere di Jacopo Ortis”  (lettera d’apertura;  il colloquio con Parini e la delusione storica; il bacio 
 di Teresa); 

 Sonetti: “  Alla sera”  ; “  A Zacinto” 

 Carme  “Dei sepolcri” (  strofe più significative) 

 Programma classe quinta 

 La corrente romantica (Illuminismo e Romanticismo a confronto) 

 ●  Alessandro Manzoni 
 Vita ; pensiero e poetica: la formazione illuministica - romantica e il pessimismo storico. 
 "L'utile, il vero l'interessante" ( dalla "  Lettera  sul Romanticismo  "); 
 "Storia e invenzione poetica" ( dalla "  Lettre à M.  Chauvet  "); 
 La  tragedia  de  "  L'Adelchi  ":  trama,  personaggi  e  importanza  del  coro;  lettura  e  analisi  del  coro 
 dell' Atto III ( il coro come esempio di poesia storica e politica); 
 Lettura e analisi delle odi civili"  Il cinque maggio"  e “  Marzo 1821”. 
 “I  promessi  sposi”:  intreccio,  fonti,  edizioni,  importanza  del  manoscritto  anonimo  e  l’idea 
 manzoniana della società. 
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 Letture:  capp.  IX-X  (  la  monaca  di  Monza  e  la  sua  storia);  sunti  dei  capitoli  dedicati  alla  peste  e 
 lettura  del  passo  dedicato  alla  madre  di  Cecilia  (cap.  XXXIV);  la  conclusione  del  romanzo: 
 paradiso domestico e promozione sociale (cap XXXVIII). 

 ●  Giacomo Leopardi 

 Vita  con  particolare  riferimento  all'ambiente  familiare  ("  Una  madre  fredda  come  il  marmo",  dallo 
 "Zibaldone di pensieri"); pensiero ( dal pessimismo storico al pessimismo cosmico) e poetica 

 (  "La teoria del piacere  ", dallo "Zibaldone"); “  Il  vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  ”(  da 
 Zibaldone). 

 Da  i  "Canti  ":  lettura  e  analisi  de  "  L'infinito"  ;  "A  Silvia";"La  quiete  dopo  la  tempesta  "  e  "  Il  sabato  del  villaggio"  ( 
 raffronto  dei  due  "grandi  idilli"  in  riferimento  alla  "teoria  del  piacere"  e  alla  "poetica  del  vago  e 
 dell'indefinito"  );  "  La  ginestra  o  il  fiore  del  deserto  ",  il  testamento  di  Leopardi  (  analisi  delle  strofe  più 
 significative);  Le  "  Operette  morali":  genere  e  tematiche  affrontate  nell'opera;  lettura  e  analisi  dell'operetta 
 "  Dialogo della Natura e di un islandese"  . 

 Approfondimento: le illusioni in Foscolo e Leopardi. 

 Il  Positivismo  (  Saint-  Simon  e  A.  Comte)  e  la  sua  influenza  in  ambito  letterario  (  la  fiducia  nel  progresso 
 e la nascita dell'evoluzionismo); cultura romantica e positivista a confronto. 

 ●  Il  Naturalismo  francese  come  movimento  letterario  e  ideologico:  Hippolyte  Taine  e  lo  scrittore 
 scienziato naturalista. 

 ●  Emile Zola:  cenni biografici, pensiero e poetica;  Il ciclo "I Rougon -Macquart" 

 ( contenuti- temi -poetica); "L'alcol inonda Parigi" da "  L'Assommoir"  , cap II. 

 Il Verismo; Verismo e Naturalismo a confronto 

 ●  Giovanni  Verga  :  la  vita,  pensiero  e  poetica  (  la  visione  della  realtà  e  la  concezione  della 
 letteratura). 

 ●  I  principi  della  poetica  verghiana  attraverso  la  lettura  e  l'analisi  dei  manifesti  programmatici: 
 novella  "  Fantasticheria"  da  "Vita  dei  campi";  "L'amante  di  Gramigna  "-  "  Prefazione";  "  I  vinti  e  la 
 fiumana del progresso"  da "I Malavoglia", da "  I Malavoglia  ",  Prefazione  . 

 Il ciclo dei vinti: 

 "  I  Malavoglia  ":  intreccio  e  struttura;  "  Il  mondo  arcaico  e  l'irruzione  della  storia  ",  cap  I;  i  riferimenti 
 storici presenti nel romanzo ( collegamento con i problemi post - unitari della Destra storica). 
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 Novelle:  “  Nedda  ”  –  “bozzetto  siciliano”,  "  Rosso  Malpelo  "(  da  “vita  dei  campi”)  e  "  La  roba  "  e 
 “Libertà”  (da "Novelle rusticane"). 

 Il  Decadentismo  :  il  superamento  del  positivismo;  la  nascita  dell'irrazionalismo  (  filosofia  e  scienza 
 nell'età  del  Decadentismo;  il  nichilismo  di  Nietzsche,  l'intuizionismo  di  Bergson,  Freud  e  la  nascita  della 
 psicoanalisi);  temi  e  caratteri  della  letteratura  decadente;  il  romanzo  della  crisi  (riferimenti  ai  capolavori 
 di Pirandello e Svevo) e la perdita di ruolo dell'intellettuale. 

 ●  C.  Baudelaire  :  lettura  e  analisi  "  Perdita  d'aureola  ",  da  "Lo  spleen  di  Parigi";  lettura  e  analisi 
 de"  L'albatro  ", da "I fiori del male". 

 ●  P. Verlaine:  lettura e analisi del sonetto “  Languore  ”. 
 ●  Il  "fanciullino"  e  il  "superuomo":  due  miti  complementari  ("microsaggio"  presente 

 sull'antologia). 

 ●  Giovanni Pascoli: 

 La vita, pensiero, poetica e rivoluzione stilistica. 

 "Una poetica decadente", da  "Il fanciullino  " ( analisi  delle sequenze più significative); 

 Myricae: temi e stile; lettura e analisi di "  X Agosto  ",  "  L'assiuolo",  "  Temporale"  e "  Il lampo  ". 

 Canti di Castelvecchio:  “ Il gelsomino notturno”. 

 Pascoli  e  la  sua  ideologia  politica:  dal  socialismo  e  anarchismo  al  rifiuto  del  marxismo  e  trionfo 
 della fede umanitaria. 

 "Poemetti": edizioni, scelte stilistiche e tematiche; lettura e analisi di "  Italy  ", canto I  (I-II-III  ) 

 ●  Luigi Pirandello 

 La vita, visione del mondo e  poetica;  il relativismo conoscitivo; la poetica dell'umorismo. 

 "Il  fu  Mattia  Pascal"  e  "Uno,  nessuno  e  centomila”  (confronto  tra  Mattia  Pascal  e  Vitangelo 
 Moscarda). 

 Letture  e  analisi  dei  seguenti  testi:  "Un'arte  che  scompone  il  reale  "(  da  "L'umorismo"  );  "Uno, 
 nessuno  e  centomila"  da  libro  I,  cap.I  "  Un  piccolo  difetto";  "Il  fu  Mattia  Pascal"  da  cap.  VIII  "La 
 nascita di Adriano Meis" 

 ●  Giuseppe Ungaretti: 

 La  vita,  con  particolare  riferimento  alla  sua  esperienza  in  guerra,  e  pensiero-  poetica;  lettura  e  analisi 
 delle seguenti poesie: “  Il porto sepolto  ”,  “Fiumi”,“Veglia”,  “San Martino del Carso”, “Mattina”, ”Soldati”. 
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 Approfondimento video: intervista al poeta 1961 

 ●  Gabriele D'Annunzio  : 

 L'uomo  e  il  letterato;  riferimenti  alla  vita  con  particolare  attenzione  al  D'Annunzio  politico 
 interventista e soldato ( l'impresa di Fiume); pensiero e poetica. 

 La  prima  fase  della  produzione  letteraria:  l'estetismo:"  Il  piacere  ":  intreccio;  lettura  e  analisi  de  "  Il 
 ritratto  di  un  esteta  ",  libro  I,  cap.  II  (  la  formulazione  teorica  dell'estetismo);  "  Il  verso  è  tutto  ",  libro 
 II, cap. I ( il valore assoluto della parola). 

 Il  passaggio  dall'estetismo  al  superomismo:  dal  "Trionfo  della  morte"  a  "Le  vergini  delle  rocce"; 
 lettura  e  analisi  de  "Il  programma  politico  del  superuomo  ",  da  "Le  vergini  delle  rocce  ",  libro  I(  sequenze 
 più significative). 

 Il  panismo  e  la  magia  della  parola:  la  raccolta  "Alcyone"(contenuti  e  stile);  lettura  e  analisi  de  "  La 
 pioggia nel pineto  ", il panismo e la metapoesia. 

 Italo Svevo: 

 Cenni  alla  vita  e  al  suo  capolavoro  "La  coscienza  di  Zeno"  (  in  collegamento  con  il  romanzo 
 della  crisi);  la  lettura  di  due  testi  tratti  dal  romanzo  e  presenti  nel  percorso  antologico:  "Il 
 fumo", cap III; "La profezia  di un'apocalisse", cap VIII. 

 Per  la  fine  dell’anno  si  terminerà  la  lettura  e  l’analisi  di  alcuni  testi  di  Ungaretti,  D’Annunzio  e  Svevo  non  conclusi 
 entro il 15 maggio. 

 Letture  : ( si veda progetto “  Progetto lettura”  ) 
 ●  Letture domestiche per approfondire autori classici e contemporanei; 
 ●  lettura  di  alcuni  capitoli  del  libro  “L’arte  di  essere  fragili”  di  D’Avenia  (  per  approfondire  il 

 pensiero di Leopardi attualizzandolo); 
 ●  Educazione  Civica:  (si  veda  progetto  “  Progetto  lettura”  )  “Specchio  delle  mie  brame  ”  di  Maura 

 Gancitano e incontro con l’autrice. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Presentazione  e  inquadramento  storico-  culturale  prevalentemente  frontale  dei  movimenti  letterari  e 
 degli  autori,  preceduti  o  seguiti  dalla  lettura  dei  testi.  Analisi  della  vita,  del  pensiero  e  della  poetica  anche 
 con  l'ausilio  di  materiale  fornito  dall'insegnante  per  orientare  gli  alunni  con  più  difficoltà  ad  individuare  i 
 concetti  più  importanti  e  le  relazioni.  Lettura  dei  testi  e  relativa  analisi,  in  base  ai  criteri  interpretativi  e 
 agli  aspetti  tecnico  teorici.  Confronto  con  opere  dello  stesso  autore  e  di  altri,  per  individuare  analogie  e 
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 differenze.  Analisi  di  testi  poetici  e  in  prosa  per  individuare  caratteristiche  formali,  tematiche  e  concetti 
 da porre in relazione con altre opere dell'autore. 

 Si  è  dedicato  molto  tempo  alla  riflessione  e  all’analisi  dei  testi  affrontati  per  spronare  gli  studenti  ad  un 
 rielaborazione  critica  degli  stessi.  Si  è  cercato  anche  di  far  capire  loro  non  solo  la  bellezza  delle  opere  ma 
 anche  la  possibilità  di  leggerle  in  modo  personale  cogliendone  il  valore,  anche  attraverso  spunti  di 
 riflessione  desunti  dal  loro  vissuto.  Si  è  dato  spazio  alla  lettura  dei  testi  di  verifica  relativi  alle  tipologie 
 dell’Esame  di  Stato  per  una  correzione  partecipata  che  potesse  sanare  fragilità  legate,  oltre  che  alla 
 strutturazione del testo e alla correttezza formale e grammaticale, alla rielaborazione critica. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libri di testo, approfondimenti video e cartacei selezionati dall’insegnante. 

 Classroom (materiali di supporto allo studio) 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Nel  corso  dell'anno  sono  state  effettuate  n.  7  esercitazioni  scritte  (tipologie  dell’esame  di  Stato  e  quesiti 
 a  risposta  aperte  relativi  alle  correnti  letterarie  e  agli  autori  trattati)  e  n.  2  interrogazioni,  di  cui  una 
 scritta,  come  simulazione  per  accertare  le  conoscenze  dei  testi  affrontati  in  previsione  del  colloquio 
 d’esame.  Le  prove  scritte  e  orali  sono  state  finalizzate  a  verificare  il  grado  di  maturazione  linguistica  e 
 critica  degli  studenti.  Sono  state  somministrate  tutte  le  tipologie  richieste  dal  ministero  per  la  Prima 
 prova d'esame. 

 La  valutazione  delle  prove  scritte  ha  tenuto  conto  delle  seguenti  abilità:  aderenza  alla  traccia  proposta, 
 contenuto,  organizzazione  strutturale  del  testo,  livello  formale  e  costruzione  del  periodo  (  lessico, 
 ortografia e morfosintassi). 

 FORME  DI RECUPERO 

 Non  è  stato  possibile  attuare  momenti  di  recupero  definiti,  in  compresenza  o  in  ore  aggiuntive.  Gli 
 interventi  dunque  sono  stati  svolti  in  itinere  e  spesso  sono  stati  utilizzati  i  momenti  dell'interrogazione 
 per  verificare  lacune  e  anche  le  ore  curriculari  per  riprendere,  chiarire  concetti  non  ancora  pienamente 
 assimilati.  Per  quanto  concerne  la  produzione  scritta,  l'insegnante  ha  seguito  gli  alunni  nell'affrontare 
 tutte  le  tipologie  testuali  dell'esame  di  stato,  ha  cercato  di  far  capire  agli  alunni  quanto  sia  importante 
 l’approccio  e  la  riflessione  sul  testo,  non  solo  a  livello  contenutistico  ma  anche  formale  e  lessicale  in 
 funzione  della  comprensione  globale  del  testo.  Tale  lavoro  è  stato  finalizzato  anche  alla  comprensione  e 
 all’analisi del testo letterario. 

 Data: 15 maggio 2023 
 Firma docente: Lisa Gherardi 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8  PROGRAMMA SVOLTO  di Storia 

 LIBRI DI TESTO:  Senso storico- vol 2- Dall’Antico  regime alla Società di massa  ;  Senso storico-vol 3-Il 
 Novecento e il mondo contemporaneo 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 n. ore di lezione 67 su n. ore 66  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  seguito  con  attenzione  il  programma  svolto.  Non  vi  è  stata,  tuttavia,  una  partecipazione 
 attiva  alle  lezioni.  I  risultati  positivi  di  alcuni  studenti  sono  il  risultato  di  uno  studio,  a  volte,  anche 
 mnemonico.  Non  vi  sono  stati  approfondimenti  personali,  se  non  da  parte  di  un  esiguo  numero  di 
 alunni,  nonostante  l'insegnante  si  sia  prodigata  a  stimolare  gli  alunni  in  questo  senso.  Da  sottolineare, 
 comunque,  l'impegno  e  la  costanza  di  buona  parte  degli  alunni  che  si  sono  sforzati,  con  la  guida 
 dell'insegnante, ad analizzare in modo critico le informazioni. 

 Per  quanto  riguarda  il  raggiungimento  degli  obiettivi  cognitivi,  la  classe  può  essere  suddivisa  in  quattro 
 gruppi di livello: 

 Livello A. 7  alunni  ( 8/9) 

 Conoscenza: 

 ·  Sicura  conoscenza  degli  avvenimenti  essenziali  del  passato  storico  nella  loro  dimensione  politica, 
 economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

 Abilità: 

 ·  Buona capacità di utilizzare le conoscenze  acquisite per orientarsi nei fatti storici. 
 Competenze: 

 ·  Discreta  capacità  di  utilizzare  i  dati  politici,  economici,  sociali,  religiosi  e  culturali  per  formulare 
 ipotesi e conseguenze. 

 Livello B. 7 alunni  ( 7 ) 

 Conoscenza: 

 ·  Conoscenza  più  che  sufficiente  degli  avvenimenti  essenziali  del  passato  storico  nella  loro 
 dimensione politica, economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

 Abilità: 
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 ·  Capacità più che sufficiente di utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nei fatti storici. 

 Competenze: 

 ·  Capacità  più  che  sufficiente  di  utilizzare  i  dati  politici,  economici,  sociali,  religiosi  e  culturali  per 
 formulare ipotesi e conseguenze. 
 ·  Uso non sempre appropriato del linguaggio  specifico. 

 Livello C. 2 alunni  ( 6) 

 Conoscenza: 

 ·  Essenziale  conoscenza  degli  avvenimenti  del  passato  storico  nella  loro  dimensione  politica, 
 economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

 Abilità: 

 ·  Difficoltà a stabilire relazioni e confronti  tra fatti storici e i concetti. 
 Competenza 

 ·  Difficoltà  ad  utilizzare  i  dati  politici,  economici,  sociali,  religiosi  e  culturali  per  formulare  ipotesi  e 
 conseguenze. 

 ·  Difficoltà nell'uso del linguaggio specifico. 

 Livello D.  1 alunno  (5) 

 Conoscenza: 

 ·  Parziale  conoscenza  degli  avvenimenti  del  passato  storico  nella  loro  dimensione  politica, 
 economica, sociale, religiosa e nella loro evoluzione verso il presente. 

 Abilità: 

 ·  Difficoltà a stabilire relazioni e confronti  tra fatti storici e i concetti. 
 Competenza 

 ·  Difficoltà  ad  utilizzare  i  dati  politici,  economici,  sociali,  religiosi  e  culturali  per  formulare  ipotesi  e 
 conseguenze anche con l'aiuto dell'insegnante. 

 ·  Difficoltà nell'uso del linguaggio specifico. 

 CONTENUTI 

 Fine  programma della classe quarta: 
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 Dal Congresso di Vienna alla Questione d’Oriente. 

 Il pensiero politico del primo Ottocento: liberali e democratici; dagli utopisti francesi al socialismo 
 scientifico di Karl Marx. 

 Dai moti rivoluzionari europei all’unificazione italiana. 

 Programma classe quinta 

 L'ITALIA NELL'ETÀ' DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 

 La Destra storica  : protagonisti, questioni, interventi  e conseguenze problematiche nella "appena nata 
 Italia"; dal pareggio del bilancio al completamento dell'unità (la III Guerra d'Indipendenza); 
 l'unificazione linguistica, Manzoni e la Commissione Broglio; la "Questione meridionale" ( le cause 
 sociali del brigantaggio", dalla Commissione d'inchiesta di G. Massari); la"piemontizzazione". 

 La Sinistra storica  : Agostino Depretis, riforme, trasformismo  , politica economica ed estera. 

 Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo. 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 dalla  Prima  alla  Seconda  Rivoluzione  Industriale;  la  catena  di  montaggio,  il  taylorismo  la  nascita  della 
 "Società  di  massa";  le  contraddizioni  relative  allo  sviluppo  industriale(  la  grande  depressione  1873-96;  il 
 boom  demografico  1850-1914  e  l'emigrazione  );  un  nuovo  tipo  di  capitalismo  (cenni  a  monopoli  e 
 oligopoli);  la  critica  del  progresso:  la  Prima  Internazionale:  protagonisti,  ideologie  e  polemiche  tra 
 Bakunin e Marx; la condanna della Chiesa Cattolica. 

 IMPERIALISMO  : cause economiche, politiche, sociali,  ideologiche e culturali. 

 LE GRANDI POTENZE 

 L'unificazione tedesca: fasi. 

 La  Germania  da  Bismarck  a  Guglielmo  II;  con  particolare  attenzione  alla  politica  estera  attuata  da 
 Bismarck ( La "politica dell'equilibrio": Congresso e Conferenza di Berlino). 

 I NUOVI RAPPORTI INTERNAZIONALI ALLA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 

 I due blocchi contrapposti: Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 
 Crisi marocchina e balcanica. 

 LA SOCIETÀ DI MASSA 

 Il  dibattito  politico  e  sociale:  la  Seconda  Internazionale,  accenno  a  Sorel  e  al  sindacalismo 
 rivoluzionario,  la  dottrina  sociale  della  Chiesa  (  doc.  storiografico,  "  La  Rerum  Novarum"  ),  democrazia 
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 cristiana  e  modernismo,  le  suffragette  e  femministe.  Nazionalismo(  principio  di  nazionalità  romantico 
 contrapposto  al  nazionalismo)  e  irrazionalismo  (  collegamento  con  la  letteratura:  Positivismo  e 
 irrazionalismo, Nietzsche , Bergson e Freud). 

 L'ETÀ  GIOLITTIANA 

 Caratteri generali, il doppio volto di Giolitti, Giolitti tra successi e sconfitte. 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause  politiche,  economiche,  militari  e  socio-  culturali(  collegamento  con  la  Letteratura  il  "  Manifesto  del 
 Futurismo"  di  F.  T.  Marinetti);  il  sistema  delle  alleanze;  l'Italia  tra  neutralisti  e  interventisti;  le  fasi  della 
 guerra;  Vita  Quotidiana:  lettura  di  alcune  lettere  di  soldati  della  Val  Brembana  dal  fronte,  libro  di 
 Riceputi  “  La  fine  del  sogno”;  La  Grande  Guerra  in  Asia  Minore  e  nel  Medio  Oriente; 
 approfondimento:  il  genocidio  degli  Armeni;I  trattati  di  pace;  i  Quattordici  punti  di  Wilson;  il  nuovo 
 assetto geopolitico dell'Europa. 

 LA  GRANDE  GUERRA  COME  SVOLTA  STORICA  E  PREMESSA  AL  SECONDO 
 CONFLITTO MONDIALE 

 Le  eredità  della  grande  guerra  da  un  punto  di  vista  politico,  economico  e  culturale;  il  nuovo  ruolo  delle 
 donne;  Le  clausole  del  Patto  di  Londra  e  le  loro  ripercussioni  sul  nuovo  assetto  geopolitico,  in 
 particolare  dell'Italia;  Il  nuovo  assetto  geopolitico  della  Germania  come  premessa  al  Secondo  Conflitto 
 mondiale;  la  crisi  della  centralità  dell'Europa  e  dei  governi  liberali;  Il  fragile  programma  di  W.  Wilson  e 
 la  Società  delle  Nazioni  (  struttura,  scopi  e  risultati  effettivi  con  particolare  attenzione  alle 
 problematiche relative agli Stati multietnici di nuova formazione). 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La  Rivoluzione  russa  figlia  della  Grande  Guerra  e  dell'arretratezza  economica,  politica  e  sociale  del 
 Paese;  le  tre  rivoluzioni  russe  con  particolare  attenzione  i  partiti  politici  (  i  programmi  del  POSDR  e 
 KD  e  partito  socialrivoluzionario)  e  alla  nascita  del  primo  soviet;  la  fine  del  regime  zarista,  il  governo 
 provvisorio  e  le"  tesi  d'aprile"  di  Lenin;  la  rivoluzione  di  ottobre,  il  Congresso  panrusso  dei  soviet  e  i 
 decreti  sulla  pace  e  sulla  terra;  il  Comintern  o  Terza  Internazionale  e  il  "Biennio  rosso;  la  guerra  civile  e 
 il "Comunismo di guerra", la NEP (provvedimenti significativi) e la nascita dell'URSS. 

 STALINISMO 

 Dall'instaurazione  del  regime  alla  Costituzione  del  '36  (  "Stakanov  come  strumento  della  propaganda 
 staliniana"); dall'inferno poliziesco di Stalin al "Rapporto Kruscev": la destalinizzazione ( cenni). 
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 I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA 

 Il  dopoguerra  italiano  :  dall'impresa  di  Fiume  al  Trattato  di  Rapallo;  la  crisi  economica;  gli  eventi 
 significativi  che  caratterizzano  il  1919:  la  nascita  del  partito  "aconfessionale"  di  Sturzo,  i  Fasci  di 
 combattimento,  le  elezioni  del  1919  e  la  nascita  del  Partito  comunista  italiano;  dal"Biennio  rosso"  alla 
 marcia su Roma. 

 FASCISMO 

 Dalla  fase  legalitaria  alla  dittatura;  il  concetto  di  Stato  in  Mussolini;  l'Italia  fascista  (  le  "leggi 
 fascistissime",  il  consolidamento  del  regime,  propaganda  e  consenso;  i  mezzi  di  comunicazione  al 
 servizio del regime ); politica economica ed estera; il Fascismo e la Chiesa( i Patti  lateranensi). 

 LA CRISI DEL '29 

 Dagli  anni  "ruggenti"  al  "big  crash";  Il  meccanismo  che  innescò  la  crisi;  il  New  Deal  (  provvedimenti, 
 risultati e "sua lezione" - I discorsi al caminetto di F. D. Roosevelt- video). 

 Il  dopoguerra  in  Germania  ;  la  Repubblica  federale  di  Weimar;  la  crisi  economica  e  la  nascita  dei 
 movimenti  di  estrema  desta;  dal  Putsch  di  Monaco  al  "Mein  Kampf"  (summa  dell'ideologia  nazista:  il 
 concetto  di  Stato  e  di  razza  nel  pensiero  di  Hitler;  la  propaganda  per  l'eutanasia  e  la  sterilizzazione 
 eugenetica-  progetto  T4-  video-  dalle  leggi  di  Norimberga  alla  soluzione  finale  degli  ebrei);  la 
 Repubblica di Weimar: crisi economica e stabilità (dagli Accordi di Locarno al Patto Briand - Kellog). 

 NAZISMO 

 La  fine  della  Repubblica  di  Weimar  e  l'avvento  del  Nazismo;  il  Terzo  Reich  e  la  nazificazione  dello  stato; 
 i rapporti Stato- Chiesa; economia e società. Lettura : "I giovani e lo studio nel Terzo Reich. 

 Per  la  fine  dell’anno  scolastico  saranno  affrontati  i  seguenti  argomenti  già  introdotti  affrontando  il  nuovo  assetto  geopolitico 
 dopo la Grande Guerra e i trattati di pace, questi ultimi premessa alla Seconda Guerra Mondiale. 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 I  caratteri  del  conflitto,  le  origini;  verso  il  conflitto:  il  riarmo  della  Germania  e  l'annessione  dell'Austria; 
 la Conferenza di Monaco; il Patto Molotov- Ribbentrop e il Patto d'acciaio. 

 Dalla  "guerra  lampo"  alla  vittoria  degli  alleati;  i  progetti  di  pace  (Conferenze  di  Teheran,  Yalta  e 
 Potsdam);  la  guerra  e  la  Resistenza  in  Italia  e  in  Val  Brembana  (eccidio  di  Cornalba-si  veda  percorso  di 
 ED. Civica). 

 Il dopoguerra (cenni). 
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 Educazione Civica: 

 -“I villaggi operai e Crespi d’Adda”. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione  frontale  sempre  orientata  a  favorire  il  dialogo  e  la  discussione;  utilizzo  di  documenti 
 storiografici e, a volte, brevi filmati a corredo della spiegazione. 

 Supporti  da  parte  dell'insegnante  inviati  anche  tramite  registro  elettronico.  Discussioni  su  problemi 
 inerenti all'argomento trattato con riferimenti  e confronti tra passato-presente. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo, documenti scritti e iconografici; video; classroom. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Sono  state  utilizzate  per  accertare  la  preparazione  degli  alunni  n.5  prove  (3  prove  scritte,  quesiti  a 
 risposta aperta, e 2 interrogazioni). 

 La  valutazione  oltre  che  dei  risultati  delle  prove  ha  tenuto  conto  anche  dell'attenzione  dell'impegno  e 
 della costanza nello studio. 

 Si è comunque verificata: 

 ·  la conoscenza del periodo storico richiesto  durante la prova scritta o orale; 

 ·  la capacità di cogliere le relazioni tra  un fenomeno storico e l'altro; 

 ·  l'uso di una terminologia specifica. 

 FORME  DI RECUPERO 

 Il recupero è stato svolto in itinere; le spiegazioni sono state supportate da materiali forniti agli studenti 
 tramite classroom. 

 Data: 15 maggio 2023 
 Firma docente: Lisa Gherardi 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.9  PROGRAMMA SVOLTO  di Matematica 

 LIBRI DI TESTO: COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE ROSSA SECONDO 
 VOLUME 5 di Leonardo Sasso Petrini 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n. ore di lezione 82 su n. 99 previste dal piano di studi + 1 ora di Educazione Civica. 
 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 L’insegnamento  della  matematica  nel  triennio  prosegue  e  completa  il  processo  di  preparazione  culturale 
 costruito  mediante  l’ampliamento  di  quelle  conoscenze  specifiche  che,  in  particolare  nella  classe  quinta, 
 tendono a: 

 ●  Consolidare l’assimilazione dei più importanti sistemi concettuali della disciplina; 
 ●  Rafforzare le conoscenze sul piano dell’astrazione e della sintesi; 
 ●  Promuovere l’analisi dei problemi attraverso l’esame dettagliato dei loro elementi; 
 ●  Far acquisire un metodo di lavoro autonomo e scientifico. 
 ●  In  sede  di  programmazione  di  materia  si  sono  suddivisi  gli  obiettivi,  per  le  diverse  unità 

 didattiche, 
 ●  conoscenza, abilità e competenza, che possono essere riassunti nei seguenti obiettivi specifici: 
 ●  Procedure per la risoluzione di sistemi lineari 
 ●  La ricerca dei massimi e minimi vincolati delle funzioni a due variabili 
 ●  Procedure per la ricerca dei massimi e minimi per funzioni economica ad una variabile 
 ●  Saper  risolvere  problemi  tratti  dalla  realtà  economica  utilizzando  anche  la  rappresentazione 

 grafica. 
 ●  Saper utilizzare alcuni metodi di ottimizzazione in diverse situazioni problematiche. 

 La classe ha mostrato impegno, partecipazione e disponibilità al lavoro. 
 In  rapporto  al  conseguimento  degli  obiettivi  cognitivi,  il  bilancio  che  si  può  fare  della  classe,  alla  fine 
 dell’anno, è positivo. 
 L’abilità  e  la  preparazione  acquisita,  invece,  sono  disomogenei.  Infatti,  un  gruppo  di  studenti,  grazie  alle 
 buone capacità 
 personali  e  all’  impegno  costante,  ha  conseguito  ottimi  risultati,  dimostrando  anche  un  buon  livello  di 
 autonomia nello studio. 
 Un  secondo  gruppo,  pur  avendo  lavorato  con  impegno  e  regolarità,  ha  raggiunto  un  livello  discreto,  ma 
 evidenzia poca 
 autonomia  e  difficoltà  nell’approfondimento  dei  contenuti.  Infine,  è  stata  attribuita  la  sufficienza  a 
 quegli  studenti  che,  esprimendosi  con  un  linguaggio  semplice,  ma  sostanzialmente  corretto,  hanno 
 dimostrato  di  conoscere  i  concetti  fondamentali,  di  averne  colto  il  significato  e  di  essere  in  grado  di 
 applicarli alle più semplici situazioni problematiche. 
 Dal  punto  di  vista  comportamentale,  gli  studenti  hanno  sempre  avuto  un  atteggiamento  educato  e 
 corretto sia nei confronti del docente sia nei confronti delle regole. 
 Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  del  programma  la  sottoscritta,  docente  titolare  di  matematica,  sottolinea 
 che,  a  causa  di  un’assenza  per  malattia  nei  mesi  di  gennaio-febbraio,  nella  parte  restante  del  Pentamestre, 
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 gli  argomenti  sono  stati  affrontati  per  obiettivi  minimi  per  recuperare  i  tempi  dell’attività  didattica  che, 
 nonostante la presenza dei docenti supplenti, risultava essere rallentata. 

 CONTENUTI 
 RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI 

 ●  Geometria analitica 
 ●  Retta, parabola, circonferenza,ellisse e iperbole- 
 ●  Studio  di  funzioni  reali  in  una  variabile  reale:  dominio,  intersezioni  con  gli  assi,  segno,  limiti, 

 asintoti, derivate, grafici di funzioni razionali intere e fratte. 
 ●  Matematica finanziaria 
 ●  Operazioni di capitalizzazione: interesse composto e montante. 
 ●  Operazioni di attualizzazione: sconto composto e valore attuale. 
 ●  Tassi equivalenti. 
 ●  Rendite:  classificazioni,  montante  e  valore  attuale  di  rendite  annue  e  frazionate,  anticipate  e 

 posticipate, immediate; ricerca del capitale e del numero delle rate. 

 FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
 ●  Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 
 ●  Funzioni di due variabili: definizione, dominio, 
 ●  derivate parziali e regole di derivazione. 
 ●  Massimi  e  minimi  per  le  funzioni  in  due  variabili:  massimi  e  minimi  relativi  mediante  le  derivate, 

 massimi e minimi vincolati: 
 ●  per sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 RICERCA OPERATIVA 
 ●  Definizione e breve cenno storico-Classificazione dei problemi di scelta. 
 ●  Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta. 
 ●  Problemi  di  scelta  in  condizioni  di  certezza  in  una  variabile  con  effetti  immediati:  a  una  e  a  più 

 alternative, caso discreto e caso continuo, ottimizzazione di funzioni di costo, ricavo e profitto; 
 ●  problema delle scorte. 

 PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 ●  Generalità sulla programmazione lineare 
 ●  Problemi in due variabili: metodo grafico; 
 ●  Problemi  di  scelta  in  condizioni  di  certezza  in  una  variabile  con  effetti  differiti:  scelta  tra 

 investimenti  e  tra  finanziamenti  con  i  criteri  del  Rea  e  del  Tir,  approssimazione  del  Tir  con 
 l’interpolazione lineare, relazione tra Rea e Tir. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 ●  Il  metodo  di  insegnamento  seguito  è  stato  prevalentemente  quello  della  lezione/applicazione, 

 lezione dialogata con 
 ●  ausilio della digital board . 
 ●  Discussioni. 
 ●  Problem solving. 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Le  lezioni  si  sono  svolte  in  aula;  si  è  utilizzato  prevalentemente  il  libro  di  testo  per  gli  esercizi  e  la  digital 
 board 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Per  quanto  riguarda  la  tipologia  ed  il  numero  delle  verifiche  ci  si  attiene  a  quanto  stabilito  in  sede  di 
 riunione  di  materia.  Nel  rispetto  del  principio  della  piena  trasparenza,  le  verifiche  sono  state 
 preliminarmente  definite,  rendendo  espliciti  i  livelli  di  difficoltà,  i  requisiti,  i  criteri  di  valutazione  e 
 l’esito delle prove. 
 In particolare, sono state effettuate: 
 n°4  verifiche  scritte  per  accertare  l’acquisizione  dei  contenuti  e  l’applicazione  degli  stessi  in  problemi 
 concreti; 
 n° 2 prova orale per valutare l’uso del linguaggio specifico e la capacità di collegamenti logici; 

 FORME DI RECUPERO 
 in “itinere” messa in atto tempestivamente ogni volta che se n’è ravvisata la necessità. 
 Data: 15 maggio 2023 

 Firma docente: Albina Iannuzzi 
 firma autografa sostituita da indicazione 

 a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10  PROGRAMMA SVOLTO  di Religione Cattolica 

 LIBRI DI TESTO: nessuno 

 Ore   effettuate al 15 maggio 23 su 33 previste dal  piano di studi 

 Conoscenze 
 Nella   fase   conclusiva del percorso di studi, gli studenti: 
 –  riconosce  il  ruolo  della  religione  nella  società  e  ne  comprende  la  natura  in  prospettiva  di  un  dialogo 
 costruttivo fondato sul principio del- la libertà religiosa; 
 –  conosce  l’identità  della  religione  cattolica  in  riferimento  ai  suoi  documenti  fondanti,  all’evento 

 centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 
 –  studia  il  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo  contemporaneo,  con  riferimento  ai  totalitarismi  del 
 Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle 
 nuove forme di comunicazione; 
 –  conosce  le  principali  novità  del  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  la  concezione  cristiano-cattolica  del 
 matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 Abilità 
 Gli studenti: 
 –  motiva  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e  dialoga  in  modo  aperto, 
 libero e costruttivo; 
 –  si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede  cristiano-cattolica,  tenendo 
 conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  e  ne  verifica  gli  effetti  nei  vari 
 ambiti della società e della cultura; 
 –  individua,  sul  piano  etico-religioso,  le  potenzialità  e  i  rischi  legati  allo  sviluppo  economico,  sociale  e 
 ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla  multiculturalità,  alle  nuove  tecnologie  e  modalità  di  accesso  al 
 sapere; 
 –  distingue  la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:  istituzione,  sacramento, 
 indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 Contenuti 
 -Ruolo  della  religione  nella  società  secolarizzata  e  cause  dello  sviluppo  di  nuovi  movimenti  religiosi, 
 origine fondatori e caratteristiche principali. 
 –  Chiesa  e  totalitarismo  del  Novecento  chiesa  e  fascismo,  concordato  del  1929,  riforma  scolastica 
 Gentile, rapporto tra associazioni cattoliche e fascismo 
 -Chiesa  e  fascismo,  pontificato  di  PIO  XI  e  PIOXII,  analisi  alcuni  punti  salienti  dell’enciclica  Mit 
 Brennender  Sorge,  concordato  con  la  Baviera,  analisi  pontificato  di  PIO  XII  e  controversie  con  il 
 mondo ebraico sui rapporti con il nazismo. 
 –  studia  il  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo  contemporaneo,  con  riferimento  ai  totalitarismi  del 
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 Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle 
 nuove forme di comunicazione; 
 –  conosce  le  principali  novità  del  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  la  concezione  cristiano-cattolica  del 
 matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 Lettura  del  vissuto  religioso  comunitario  e  sociale  e  personale.  Analisi  dei  documenti  per  introdurre  una 
 lezione  dialogata  all’interno  della  classe.  Ricerca  su  internet,  siti  consigliati  dall’insegnante  di  materiale  e 
 visione  di  DVD  che  approfondiscono  i  contenuti  e  abilità  richieste  per  giungere  ad  un  più  alto  livello  di 
 competenze. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Si  considerano  "media"  alternativamente  utili  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento  i 
 seguenti 
 a) quaderno personale 
 b) libro di testo 
 b) lavagna 
 d) fotocopie 
 c) audiovisivi 
 f) immagini artistiche. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica 
 Istruzione  all’atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono  compilate 
 in  allegato  alla  pagella  scolastica  dello  studente.  Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento  riportiamo 
 integralmente  la  dicitura  fornita  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per  le  schede  di  valutazione 
 dell'Irc. 

 "Valutazione  riferita  all'  INTERESSE  con  il  quale  lo  studente  ha  seguito  l'insegnamento  della  religione 
 cattolica e i RISULTATI FORMATIVI conseguiti ". 

 Criteri di verifica 
 -impegno e partecipazione alle lezioni 
 -  propone argomenti per la riflessione e mostra di costruire un buon clima in classe 
 -  offre aiuto e sostegno ai compagni 
 -  capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a  livello  critico,  dialettico,  intellettuale  nei  confronti  dei 
 contenuti proposti 
 -  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi,  saper  leggere  e  interpretare  un  fenomeno 
 religioso, saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 
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 MODALITÀ DI VERIFICA 
 Diffusa,  personale-orale  e  di  gruppo,  eventualmente  scritta  con  l'uso  di  test  e  di  relazioni/lavori  di 
 ricerca di gruppo. 

 Firma docente: Antonio Ghisalberti 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di 

 apprendimento 

 Progetto lettura:“Specchio 
 delle mie brame” di Maura 
 Gancitano 

 -Lettura e analisi del 
 libro 

 -Elaborazione di testi 

 -Incontro con l’autrice 

 Italiano-Storia  Situazioni e  forme del 
 disagio giovanile ed adulto 
 nella società contemporanea 
 in modo da promuovere il 
 benessere fisico, psicologico, 
 morale e sociale. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 personale, sociale e capacità 
 di imparare ad imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in 
 materia di consapevolezza 
 ed espressioni culturali, 
 competenza imprenditoriale 
 e digitale. 

 Progetto “Testimoni di 
 Resistenza” (eccidio di 
 Cornalba) 

 Storia  Conoscenza della storia locale 
 con particolare riferimento 
 alla Resistenza italiana. 

 Favorire la trasmissione 
 della Memoria. 

 Promuovere esperienze di 
 Cittadinanza attiva. 

 Progetto “Campionati di 
 Italiano” (ex Olimpiadi): 
 due studentesse 

 Italiano  Padroneggiare gli strumenti 
 della lingua italiana. 

 -Perfezionare le 
 competenze 
 in lingua madre, con 
 riferimento ai quadri di 
 riferimento Invalsi e alle 
 Indicazioni nazionali. 

 Dallo Statuto 
 albertino alla 
 Costituzione italiana 

 Diritto  -  Tappe storiche che hanno 
 portato alla promulgazione 
 della Costituzione italiana 

 -  Struttura della Costituzione 
 italiana 

 -  Caratteri della Costituzione 
 e dello Statuto albertino 

 Sviluppare le competenze in 
 materia di cittadinanza. 
 Valutare fatti ed orientare i 
 propri comportamenti in 
 base ad un sistema di valori 
 coerenti con i principi della 
 Costituzione. 

 Progetto Futurità, sviluppato 
 in partnership con WeSchool 

 Matematica 
 Economia politica 
 Economia aziendale 
 Lingua inglese  . 

 Il progetto ha avuto un duplice 
 obiettivo: da un lato, facilitare lo 
 sviluppo della cultura della 
 sostenibilità, portando nel 
 mondo dei giovani e della scuola 
 i nuovi modelli economici 
 sostenuti da soggetti e da 
 imprese vicine agli interessi e alla 
 vita quotidiana delle giovani 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 
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 generazioni e dall’altro, fornire 
 agli studenti gli strumenti di 
 apprendimento per far 
 comprendere i meccanismi 
 sottostanti alle strategie di 
 sviluppo economico sostenibile. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Sviluppo della Competenza 
 digitale 

 Primo soccorso 

 Lezioni teorico/pratiche 
 sugli apparati del corpo 
 umano 

 Scienze Motorie  Adottare i comportamenti più 
 adeguati alla tutela della sicurezza 
 propria, degli altri e 
 dell’ambiente in cui si vive, in 
 condizioni ordinarie o 
 straordinarie 
 di pericolo, curando 
 l’acquisizione di elementi 
 formativi di base in materia di 
 primo intervento e protezione 
 civile 

 Sviluppo della competenza 
 alfabetica funzionale. 

 Sviluppo della competenza in 
 scienze, tecnologia e 
 ingegneria. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza 

 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 Progetto lettura: “Guerra 
 alle donne” di Michela 
 Ponzani 

 -  Lettura e analisi del 
 libro 

 -Elaborazione di testi 

 -Incontro con l’autrice 

 Italiano-Storia 
 La guerra combattuta, vissuta 
 e subita dalle donne italiane 
 tra il 1940 e il 1945 

 -  Competenza 
 multilinguistica, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Progetto “Olimpiadi di 
 Italiano”: 
 5 studenti 

 Italiano  Padroneggiare gli strumenti 
 della lingua italiana. 

 -Perfezionare le 
 competenze 
 in lingua madre, con 
 riferimento ai quadri di 
 riferimento Invalsi e alle 
 Indicazioni nazionali 

 Fair play regole di gioco  Scienze motorie 

 Perseguire con ogni mezzo e 
 in ogni contesto il 
 principio di legalità e di 
 solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale 

 Competenza 
 multilinguistica, 
 competenza in scienze, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a 
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 imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione 
 culturali 

 Il concetto di libertà  Francese- Inglese  La partecipazione attiva come 
 fondamento di libertà 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare 
 a imparare. Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza digitale 

 Il lavoro  Diritto-Francese-Ingle 
 se 

 Il lavoro nella Costituzione. 
 Il contratto 
 di lavoro subordinato. 
 Nuove tipologie 
 di contratti di lavoro  . 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare 
 a imparare. Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza 
 digitale. 
 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, 
 morali, politici, sociali, 
 economici e scientifici e 
 formulare risposte personali 
 argomentate  . 

 Investimenti dei risparmi 

 Economia Politica 

 Economia Aziendale 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 
 sostenibile. 
 Imprese 
 bancarie:prodotti e servizi per 
 i risparmiatori 

 Competenza 
 imprenditoriale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza Compiere le 
 scelte di partecipazione alla 
 vita pubblica e di 
 cittadinanza coerentemente 
 agli obiettivi di sostenibilità 
 sanciti a livello comunitario 
 attraverso l’Agenda 2030 
 per lo sviluppo sostenibile. 
 Operare a favore dello 
 sviluppo eco-sostenibile e 
 della tutela delle 
 identità e delle eccellenze 
 produttive del Paese  . 

 Commercio digitale  Informatica  Le tecnologie digitali 
 Interagire attraverso varie 
 tecnologie digitali 
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 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 Cosmopolitismo  Italiano 

 Dall’alto medioevale 
 “disprezzo del mondo” alla 
 nuova coscienza moderna del 
 valore della vita e del mondo 
 (attraverso gli autori e i testi 
 della Letteratura). 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 
 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, 
 morali, politici, sociali, 
 economici e scientifici e 
 formulare risposte personali 
 argomentate  . 

 Nascita del colonialismo  Storia 

 L’Europa alla conquista di 
 nuovi mondi. La 
 “scoperta” dell’America. I 
 portoghesi nell'oceano 
 Indiano e in Africa. 
 L’America 
 precolombiana. I 
 conquistadores. Gli europei e 
 gli abitanti del nuovo mondo. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale 
 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, 
 morali, politici, sociali, 
 economici e scientifici e 
 formulare risposte personali 
 argomentate. 

 Rispetto delle altre 
 culture/religioni  Francese  I diritti umani 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 
 Riconoscere l’importanza 
 della difesa dei diritti umani, 
 contro ogni 
 discriminazione 
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 La sicurezza digitale - 
 possibili percorsi da 

 attivare indicati nel sito 
 www.poliziapostale.it 

 Informatica 

 Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con 
 competenza e coerenza 
 rispetto al sistema integrato di 
 valori che regolano la vita 
 democratica. 

 Competenza digitale, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a 
 imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza imprenditoriale 

 Sapere, potere, mondo  Inglese 

 Operare a favore dello 
 sviluppo eco-sostenibile e 
 della tutela delle identità. 
 Rispettare e valorizzare il 
 patrimonio culturale e dei 
 beni pubblici universali 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, 
 competenza 
 matematica e competenza 
 in scienze, tecnologia e 
 ingegneria, competenza 
 personale, sociale e capacità 
 di imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale. 

 La scrittura dell’articolo di 
 giornale.  Francese 

 Partecipare al dibattito 
 culturale. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, 
 competenza 
 digitale, competenza 
 personale, competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza 
 imprenditoriale, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 Il sistema sociale e 
 l’ordinamento giuridico.  Diritto 

 -Distinguere le differenti fonti 
 normative e la loro gerarchia 
 con particolare 
 riferimento alla Costituzione 
 italiana e alla sua struttura. 
 -Analizzare aspetti e 
 comportamenti delle realtà 
 personali e sociali e 
 confrontarli 
 con il dettato della norma 
 giuridica 
 - Comprendere l’importanza 
 di un sistema sociale basato 
 sulle regole quali pilastri 
 di un’ordinata e pacifica 
 convivenza 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza 
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 3.4 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei 
 Percorsi inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Unità di 
 apprendimento 

 Discipline 
 coinvolte 

 Documenti/testi proposti  Attività 

 Il processo di 
 integrazione europea 

 Inglese 

 Diritto 

 Documenti  autentici,  lavori 
 multimediali,  libro  di  testo, 
 documenti  cartacei,  siti  internet 
 ufficiali  delle  istituzioni  europee 
 relativi  a:  -  Le  origini:  dalla 
 CECA  alla  CEE.  -  L’atto  unico 
 europeo:  la  nascita  della  CE.  -  Il 
 trattato  di  Maastricht:  la  nascita 
 dell’U.E.  -  La  Costituzione 
 europea: la mancata ratifica. 
 -  Il  trattato  di  Lisbona.  -  Le 
 organizzazioni  internazionali: 
 ONU  e  U.E  -  Il  processo  di 
 integrazione  dell’U.E.  -Gli 
 organi dell’U.E 

 Lezione frontale; 
 lavori 
 di gruppo; 
 approfondimenti 

 La  responsabilità 
 sociale  delle  aziende 
 CSR:  Corporate  Social 
 Responsibility 

 Economia 
 Aziendale 

 Documenti  autentici,  libri  di 
 testo:  -lessico  e  fraseologia  di 
 settore,  anche  in  lingua 
 straniera. 
 -Principi  di  responsabilità 
 sociale d'impresa 
 -Bilancio sociale ed ambientale 

 Attività  volte  a 
 descrivere  il  ruolo 
 sociale  dell’impresa  ed 
 esaminare  il  bilancio 
 sociale  e  ambientale 
 quale  strumento  di 
 informazione  e 
 comunicazione  verso 
 la comunità 

 3.5.PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER 
 L’ORIENTAMENTO 
 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali 
 depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per 
 l’Orientamento  riassunti di seguito. 
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2020/2021 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Unicredit  PROJECT 
 WORK 
 “Start-up 
 your life” 

 Tutta 
 la classe 

 dicembre 
 2020-  marzo 
 2021 

 Lavora in gruppo 
 esprimendo il proprio 
 contributo e rispettando 
 idee e contributi degli 
 altri membri del team. 
 Svolge attività 
 finalizzate alla 
 realizzazione di un 
 nuovo prodotto 
 condividendo ruoli e 
 compiti con gli altri 
 componenti del gruppo. 

 Economia 
 Aziendale, 
 Italiano, 
 Inglese, 
 Francese 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2021/2022 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Aziende/Enti 
 locali 

 PCTO 
 classica 

 Alternanza 
 scuola lavoro 

 Lavoro 
 d’ufficio 

 Tutta 
 la classe 

 17/01/2022 
 29/01/2022 

 Accetta e prende in 
 carico compiti nuovi e 
 aggiuntivi, 
 riorganizzando le 
 proprie attività in base 
 alle nuove esigenze. 
 Aggiorna le proprie 
 conoscenze e 
 competenze 
 Applica le procedure e 
 gli standard definiti 
 dall’azienda (ambiente, 
 qualità, sicurezza) 
 Documenta le attività 
 svolte secondo le 
 procedure previste, 
 segnalando i problemi 
 riscontrati e le soluzioni 
 individuate. 
 Rispetta gli orari e i 
 tempi assegnati 

 Economia 
 Aziendale, 
 Italiano, 
 Inglese, 
 Francese 
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 garantendo il livello di 
 qualità richiesto. 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2022/2023 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 WeSchool  PROJECT 
 WORK 
 “Futurità” 

 Tutta 
 la classe 

 ottobre 2022 
 - dicembre 
 2022 

 Lavora in gruppo 
 esprimendo il proprio 
 contributo e rispettando 
 idee e contributi degli 
 altri membri del team. 
 Svolge lavori in team 
 condividendo ruoli e 
 compiti. 

 Matematica, 
 Economia 
 politica, 
 Economia 
 aziendale, 
 Inglese 

 3.6. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 
 LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 Nessun docente del Consiglio di Classe ha svolto percorsi con metodologia CLIL. 

 3.7.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE  DELLE LINGUE 

 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le 
 direttive  europee,  alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo 
 grado, hanno conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la 
 documentazione  relativa  alle  certificazioni  conseguite  sono  depositati  agli  atti  nelle  cartelle 
 personali degli studenti presso la segreteria della scuola. 

 A.S.  Certificazione 
 2020 - 2021 
 2021 - 2022 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
 Cambridge 
 Livello B1 - Preliminary English test, 8 studenti. 
 First Level B2, 1 studente. 

 2022 - 2023  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
 Cambridge 
 First Level B2, 1 studente (in fase di 
 certificazione) 
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 3.8. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
 NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 

 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 Viaggio d’istruzione in 
 Austria 

 Visita guidata a Crespi 
 d’Adda 

 Visita guidata al Museo del 
 Novecento e al 
 Memoriale della Shoah 

 Visita guidata a Cornalba 

 Trieste-Vienna-Mauthausen 
 -Innsbruck- Linz 

 Crespi d’Adda (BG) 

 Milano 

 Cornalba (BG) 

 5 giorni 

 1 giorno 

 1 giorno 

 1 giorno 
 Approfondimenti 
 tematici e sociali – 
 incontri con esperti 

 Spettacolo teatrale “Il 
 coraggio di dire di no”- 
 Perlasca 

 Bergamo, Teatro Sociale- 
 Città Alta (BG) 

 2 ore 

 Progetto lettura: “Specchio 
 delle 
 mie brame” di Maura 
 Gancitano 

 Zogno (BG), IS Turoldo  8 ore (lavoro sul 
 testo + 1 ora 
 (incontro autrice) 

 Spettacolo in lingua inglese 
 “Mandela, life of Madiba” 
 di MaterLingua" 

 Colognola, Bergamo  2 ore 

 UDA pluridisciplinare 
 Il curriculum vitae 

 Zogno (BG), IS Turoldo 
 Visita aziendale SMI 
 Visita aziendale BBM 

 20 ore 
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 ATTIVITÀ- ORIENTAMENTO CLASSI 5^ 

 Progetto “Prepariamoci al 
 lavoro” 
 CONFINDUSTRIA, SMI, 
 BBM e TUROLDO 

 Mercoledì 18 gennaio 2023 (Incontro con 
 Confindustria) 
 Venerdì 27 gennaio 2023 (incontro con alcune 
 aziende del territorio, Smi e BBm) 
 Lunedì 6 febbraio 2023 (visita aziendale) 
 Giovedì 16 febbraio 2023 (Simulazione colloqui 
 con recruiters) 

 Attività 
 svolte in 
 orario 

 curricolare 

 Incontro di orientamento 
 sul Servizio Civile, sulla 
 Leva Civica Regionale e su 
 Garanzia 
 Giovani 

 Lunedì 5 dicembre 2023  2 ore 

 Uscita didattica al “Salone 
 dello studente” di Milano 

 Martedì 13 dicembre 2022  1 giorno 

 Orientamento post 
 diploma: presentazione 
 degli ITS (istruzione 
 tecnica superiore) della 
 provincia di Bergamo 

 Giovedì 02 febbraio 2023  2 ore 

 Orientamento in Istruzione 
 e Lavoro nelle Forze 
 Armate e nelle Forze di 
 Polizia 

 Mercoledì 15 marzo 2023  2 ore 
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 4  . PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

 4.1. SIMULAZIONI 
 PRIMA PROVA SCRITTA 

 Relativamente  alla  Prima  prova,  si  sono  svolte  durante  l’anno  verifiche  ed  esercitazioni  rispetto  a 
 tutte le tipologie dell’Esame di Stato (A-B-C). 
 È  stata  svolta  una  simulazione  della  Prima  prova  in  data  28  aprile  2023.  È  stato  utilizzato  il  testo 
 della  Prova  suppletiva  2022,  fornita  dal  MIUR,  fatta  eccezione  per  la  Tipologia  A  scelta  dalle 
 docenti di Italiano delle classi quinte del corso AFM. 
 Sono  stati  considerati  gli  indicatori  fissati  nelle  griglie  di  correzione  elaborate  dai  Docenti  del 
 Dipartimento di Lettere Tecnici, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
 La  valutazione  delle  prove  scritte  svolte  durante  l’anno  ha  tenuto  conto  delle  seguenti  abilità: 
 aderenza  alla  traccia  proposta,  contenuto,  organizzazione  strutturale  del  testo,  livello  formale  e 
 costruzione del periodo (lessico, ortografia e morfosintassi). 

 SECONDA PROVA SCRITTA 

 Relativamente  alla  seconda  prova  scritta,  ossia  Economia  Aziendale  sono  stati  forniti  agli  studenti 
 esempi di prova sui quali si sono esercitati. 
 Sono state svolte due simulazioni della seconda prova: 
 -  la prima in data 8 marzo 2023 elaborata dal  docente della materia; 
 -  la seconda in data 5 maggio 2023 fornita dal Miur  per la simulazione del 29.02.2019 
 La  griglia  di  valutazione  utilizzata  tiene  conto  di  indicatori  di  prestazione,  descrittori  di  livello  di 
 prestazione come previsto dal  D.M. n. 769 del 26/11/2018. 
 Nel  corso  dell’anno,  in  più  occasioni,  si  è  fatto  riferimento  alle  tipologie  di  testi  per  l’Esame  di 
 Stato  e  sono  state  svolte  diverse  esercitazioni  per  accertare  l’acquisizione  delle  conoscenze,  delle 
 competenze tecniche e del linguaggio specifico della disciplina. 
 Nella  correzione  delle  prove  scritte  svolte  durante  l'anno  scolastico,  si  è  teso  ad  accertare  il 
 graduale  apprendimento  della  disciplina  verificando  soprattutto  il  raggiungimento  di  un  livello  di 
 preparazione atta ad affrontare l’esame finale in modo idoneo. 

 In data 01/06/2023  è stata programmata la simulazione del colloquio. 

 4.2 ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 ALLEGATO 1:  I testi delle simulazioni scritte 

 -  Allegato 1.1: Simulazione I Prova d’Esame 

 -  Allegato 1.2: Prima Simulazione II Prova  d’Esame 

 -  Allegato 1.3: Seconda Simulazione II Prova  d’Esame 
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 ALLEGATO 2:  Le griglie di correzione delle simulazioni delle prove d’esame 

 -  Allegato 2.1: Griglia di correzione simulazione  I Prova d’Esame 

 -  Allegato 2.2: Griglia di correzione simulazione  II Prova d’Esame 

 -  Allegato 2.3: Griglia di valutazione simulazione  colloquio 

 ALLEGATO 1.1 SIMULAZIONE I PROVA D’ESAME 

 ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PROVA DI ITALIANO 

 Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte 

 TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO   LETTERARIO ITALIANO 

 PROPOSTA A1 

 Alda Merini,  Pensiero, io non ho più parole 

 Questa  poesia  fa  parte  della  raccolta  La  Terra  santa  :  scritta  dopo  l'uscita  da  uno  dei  frequenti  ricoveri  in 
 ospedale  psichiatrico,  contiene  quaranta  liriche  selezionate,  tra  le  numerosissime  composte  anche  a  scopo 
 terapeutico,  dalla  curatrice  Maria  Corti  e  pubblicate  a  Milano  nel  1984.  Tale  pubblicazione  rende  ufficiale 
 il  riconoscimento  di  un  valore  poetico  che  fino  a  quel  momento  era  stato  considerato  con  diffidenza  da  critici  e 
 case editrici. 

 Pensiero io non ho più parole, 

 ma cosa sei tu in sostanza? 

 qualcosa che lacrima a volte, 

 e a volte dà luce… 

 Pensiero dove hai le radici? 

 nella mia anima folle 

 o nel mio grembo distrutto? 

 sei così ardito vorace 
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 consumi ogni distanza; 

 dimmi che io mi ritorca  1 

 come ha già fatto Orfeo 

 guardando la sua Euridice  2  , 

 e così possa perderti 

 nell’antro della follia. 

 1  -  mi  ritorca:  mi  volti;  2  -  Orfeo...  Euridice:  personaggi  del  mito  greco.  Orfeo,  cantore,  ottiene  da  Plutone  e 
 Proserpina,  sovrani  dell'Ade,  il  privilegio  di  condurre  la  sua  amata  sposa  fuori  dagli  inferi;  il  cantore, 
 tuttavia,  non  rispetta  il  divieto  degli  dei  e  prima  di  giungere  alla  luce  si  volta  per  guardare  l'amata, 
 perdendola per sempre 

 Comprensione e analisi 

 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  discorso  che  comprenda  le  risposte  a 
 tutte le domande proposte  . 

 1. Individua brevemente i temi della poesia. 

 2.  La  poesia  consiste  in  un  dialogo  a  metà  in  cui  la  poetessa  pone  le  domande.  Chi 
 risponde?  Cosa dice? 

 3. Che cosa rappresenta il “pensiero” a cui la poetessa si rivolge? 

 4.  Quale  relazione  si  può  riconoscere  tra  il  tema  della  poesia  e  il  mito  di  Orfeo  ed 
 Euridice?  Le  poetesse  ne  dà  un'interpretazione  originale  e  personale  oppure  si  rifà  alla 
 tradizione?  5.  La  fuga  dalla  realtà,  alla  fine  della  poesia,  ribadisce  la  dimensione  estraniata 
 del  poeta.  Soffermati  su  come  è  espresso  questo  concetto  e  sulla  definizione  di  sé  come 
 donna immersa nella "follia", una parola densa di significato. 

 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  le 
 risposte alle domande proposte. 

 Interpretazione 

 Il  tema  dello  sradicamento  in  questa  e  in  altre  poesie  di  Alda  Merini  diventa  l'espressione  di  un 
 disagio  esistenziale  che  travalica  il  dato  biografico  del  poeta  e  assume  una  dimensione  universale. 
 Molti  testi  della  letteratura  dell'Ottocento  e  del  Novecento  affrontano  il  tema  dell'estraneità,  della 
 perdita,  dell'isolamento  dell'individuo,  che  per  vari  motivi  e  in  contesti  diversi  non  riesce  a 
 integrarsi  nella  realtà  e  ha  un  rapporto  conflittuale  con  il  mondo,  di  fronte  al  quale  si  sente  un 
 "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
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 PROPOSTA A2 

 Emilio Lussu: L’inutile strage 

 L  'Italia  fu  tra  i  vincitori  della  Prima  Guerra  Mondiale  e  l'evento  viene  ancora  oggi  commemorato  nella 
 celebrazione  del  4  novembre  .  Ma  vanno  anche  ricordati  gli  enormi  sacrifici  umani,  non  sempre  utili,  che 
 furono  richiesti  dalla  guerra.  Lussu  ci  offre  un  esempio  della  mistificazione  operata  dalle  alte  sfere  militari, 
 impegnate  a  diffondere  il  culto  di  un  cieco  eroismo  con  l’intento  di  reprimere  l'avversione  della  gente  comune 
 per una guerra che il pontefice Benedetto XV aveva definito «un’inutile strage». 

 Noi  avevamo  costruito  una  trincea  solida,  con  sassi  e  grandi  zolle.  I  soldati  la  potevano 

 percorrere,  in  piedi,  senza  esser  visti.  Le  vedette  1  osservavano  e  sparavano  dalle  feritoie,  al 
 coperto.  Il  generale  guardò  alle  feritoie,  ma  non  fu  soddisfatto.  Fece  raccogliere  un 
 mucchio  di  sassi  ai  piedi  del  parapetto,  e  vi  montò  sopra,  il  binoccolo  agli  occhi.  Così 
 dritto,  egli  restava  scoperto  dal  petto  alla  testa.  -  Signor  generale,  -  dissi  io,  -  gli  austriaci 
 hanno  degli  ottimi  tiratori  ed  è  pericoloso  scoprirsi  così.  Il  generale  non  mi  rispose.  Dritto, 
 continuava  a  guardare  con  il  binoccolo.  Dalle  linee  nemiche  partirono  due  colpi  di  fucile. 
 Le  pallottole  fischiarono  attorno  al  generale.  Egli  rimase  impassibile.  Due  altri  colpi 
 seguirono  ai  primi,  e  una  palla  sfiorò  la  trincea  .  Solo  allora,  composto  e  lento,  egli  discese. 
 Io  lo  guardavo  da  vicino.  Egli  dimostrava  un'indifferenza  arrogante.  Solo  i  suoi  occhi 
 giravano vertiginosamente. Sembravano le ruote di un'automobile in corsa. 
 La  vedetta,  che  era  di  servizio  a  qualche  passo  da  lui,  continuava  a  guardare  alla  feritoia,  e 
 non  si  occupava  del  generale.  Ma  dei  soldati  e  un  caporale  della  12a  compagnia  che  era  in 
 linea,  attratti  dall'eccezionale  spettacolo,  s'erano  fermati  in  crocchio,  nella  trincea,  a  fianco 
 del  generale,  e  guardavano,  più  diffidenti  che  ammirati.  Essi  certamente  trovavano,  in 
 quell’atteggiamento  troppo  intrepido  del  comandante  di  divisione,  ragioni  sufficienti  per 

 considerare,  con  una  certa  quale  apprensione  2  ,  la  loro  stessa  sorte.  Il  generale  contemplò  i 
 suoi spettatori con soddisfazione. 
 - Se non hai paura, - disse rivolto al caporale, - fa' quello che ha fatto il tuo generale. 

 -  Signor  sì,  -  rispose  il  caporale.  E,  appoggiato  il  fucile  alla  trincea,  montò  sul  mucchio  di 

 sassi.  Istintivamente,  io  3  presi  il  caporale  per  il  braccio  e  l'obbligai  a  ridiscendere.  -  Gli 

 austriaci,  ora,  sono  avvertiti  4  ,  -  dissi  io,  -  e  non  sbaglieranno  certo  il  tiro.  Il  generale,  con 

 uno  sguardo  terribile,  mi  ricordò  la  distanza  gerarchica  5  che  mi  separava  da  lui.  Io 
 abbandonai  il  braccio  del  caporale  e  non  dissi  più  una  parola.  -  Ma  non  è  niente,  -  disse  il 

 caporale,  e  risalì  sul  mucchio.  Si  era  appena  affacciato  che  fu  accolto  da  una  salva  6  di 
 fucileria.  Gli  austriaci,  richiamati  dalla  precedente  apparizione,  attendevano  coi  fucili 
 puntati.  Il  caporale  rimase  incolume.  Impassibile,  le  braccia  appoggiate  sul  parapetto,  il 
 petto  scoperto,  continuava  a  guardare  di  fronte.  -  Bravo!  -  gridò  il  generale.  -  Ora,  puoi 
 scendere. 
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 Dalla  trincea  nemica  partì  un  colpo  isolato.  Il  caporale  si  rovesciò  indietro  e  cadde  su  di 
 noi.  Io  mi  curvai  su  di  lui.  La  palla  lo  aveva  colpito  alla  sommità  del  petto,  sotto  la 
 clavicola,  traversandolo  da  parte  a  parte.  Il  sangue  gli  usciva  dalla  bocca.  Gli  occhi 
 socchiusi, il respiro affannoso, mormorava: - Non è niente, signor tenente. 
 Anche  il  generale  si  curvò.  I  soldati  lo  guardavano,  con  odio.  -  È  un  eroe,  -  commentò  il 
 generale.  -  Un  vero  eroe.  -Quando  egli  si  drizzò,  i  suoi  occhi,  nuovamente,  si  incontrarono 
 con  i  miei.  Fu  un  attimo.  In  quell'istante,  mi  ricordai  d'aver  visto  quegli  stessi  occhi,  freddi 
 e  roteanti,  al  manicomio  della  mia  città,  durante  una  visita  che  ci  aveva  fatto  fare  il  nostro 
 professore di  medicina  legale. 
 -  È  un  eroe  autentico,  -  continuò  il  generale.  Egli  cercò  il  borsellino  e  ne  trasse  una  lira 
 d'argento.  Tieni,  -  disse,  -  ti  berrai  un  bicchiere  di  vino,  alla  prima  occasione.  Il  ferito,  con  la 
 testa,  fece  un  gesto  di  rifiuto  e  nascose  le  mani.  Il  generale  rimase  con  la  lira  fra  le  dita,  e, 
 dopo un'esitazione, la lasciò cadere sul caporale. Nessuno di noi la raccolse. 

 Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano, Einaudi, Torino 2014 

 1. vedette: sentinelle. 
 2.  apprensione:  preoccupazione,  perché  i  soldati  temono  che  il  generale  pretenda  da  loro  gesti 
 di inutile esibizionismo pari ai suoi, come infatti succede subito  dopo  . 
 3. io: il narratore, che è un sottotenente, cioè un ufficiale non di carriera 
 4. avvertiti: attenti. 
 5.  distanza  gerarchica:  nella  scala  dei  gradi  militari,  i  l  sottotenente  è  l'ufficiale  di  livello  più 
 basso, il generale di livello più elevato  6. salva  di fucileria: sparo simultaneo di più fucili. 

 Comprensione e Analisi 

 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  discorso  che  comprenda  le  risposte  a 
 tutte le domande proposte. 

 1. Per mettere in evidenza la dinamica dei fatti, dividi il testo in quattro sequenze. 

 2. Riassumi il brano 5-6 righe, cercando di estrarne il significato essenziale. 

 3.  Dal  punto  di  vista  del  narratore-protagonista,  il  gesto  di  sporgersi  senza  difese  oltre  il 
 riparo della trincea per osservare il  nemico  è un  atto di coraggio o di follia? E secondo te? 

 4.  Il  caporale  è  definito  eroe  autentico  dal  generale:  ci  possono  essere  anche  eroi  non 
 autentici? 
 5.  Il  generale  contemplò  i  suoi  spettatori  con  soddisfazione.  Perché  è  usato  il  termine 
 spettatori,  che  non  ha  nulla  in  comune  con  il  linguaggio  militare?  Come  definiresti  con  un 
 aggettivo  la  scena  finale,  in  cui  il  generale  premia  l'eroismo  del  caporale  con  una  lira 
 d'argento? 
 6.  Individua  tutti  i  punti  in  cui  sono  messi  in  evidenza  gli  occhi  e  lo  sguardo  del  generale, 
 poi  scrivi  un  breve  commento  dell’ultima  descrizione:  mi  ricordai  d'aver  visto  quegli  stessi  occhi, 
 freddi  e  roteanti,  al  manicomio  della  mia  città,  durante  una  visita  che  ci  aveva  fatto  fare  il  nostro  professore 
 di medicina legale  . 
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 Interpretazione 

 Il  generale  ribadisce  più  volte  il  concetto:  È  un  eroe,  Un  vero  eroe;  È  un  eroe  autentico. 
 Evidentemente  percepisce  l’odio  dei  soldati  nei  suoi  confronti  e  teme  che  nessuno  voglia 
 essere  eroe  in  quel  modo.  Inquadra  il  brano  nelle  problematiche  relative  alla  Prima  Guerra 
 Mondiale. Puoi sviluppare l’argomento prospettando: 

 - le ragioni che portarono l'Italia a entrare in guerra; 

 - le ragioni del monito del Papa circa l’”inutile strage”. 

 -  Come  spieghi  questa  idea  dell'eroismo  come  un  atto  dimostrativo  fine  a  sé  stesso.  E  che 
 cos'è per te, oggi, l'eroismo? 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

 ARGOMENTATIVO 

 PROPOSTA B1 

 Durante  la  II  guerra  mondiale  i  rapporti  epistolari  fra  Churchill,  Stalin  e  Roosevelt  furono 
 intensi, giacché il  premier 

 britannico  fece  da  tramite  tra  Mosca  e  Washington,  in  particolare  nei  primi  tempi  del 
 conflitto. 

 L’importanza  storica  di  quelle  missive  è  notevole  perché  aiuta  a  ricostruire  la  fitta  e 
 complessa  trama  di  rapporti,  diffidenze  e  rivalità  attraverso  la  quale  si  costruì  l’alleanza  tra 
 gli  USA,  la  Gran  Bretagna  e  l’URSS  in  tempo  di  guerra:  le  due  lettere  di  seguito  riportate, 
 risalenti al novembre 1941, ne sono un esempio. 

 Testi tratti da:  Carteggio Churchill-Stalin 1941-1945,  Bonetti, Milano 1965, pp. 40-42. 

 Messaggio  personale  del  premier  Stalin  al  primo  ministro  Churchill  -  Spedito  l’8 
 novembre 1941 
 Il  vostro  messaggio  mi  è  giunto  il  7  novembre.  Sono  d’accordo  con  voi  sulla  necessità  della 
 chiarezza,  che  in  questo  momento  manca  nelle  relazioni  tra  l’Urss  e  la  Gran  Bretagna.  La 
 mancanza  di  chiarezza  è  dovuta  a  due  circostanze:  per  prima  cosa  non  c’è  una  chiara 
 comprensione  tra  i  nostri  due  paesi  riguardo  agli  scopi  della  guerra  e  alla  organizzazione 
 post-bellica  della  pace;  secondariamente  non  c’è  tra  Urss  e  Gran  Bretagna  un  accordo  per 
 un reciproco aiuto militare in Europa contro Hitler. 

 Fino  a  quando  non  sarà  raggiunta  la  comprensione  su  questi  due  punti  capitali,  non  solo 
 non  vi  sarà  chiarezza  nelle  relazioni  anglo-sovietiche,  ma,  per  parlare  francamente,  non  vi 
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 sarà  neppure  una  reciproca  fiducia.  Certamente,  l’accordo  sulle  forniture  militari  all’Unione 
 Sovietica  ha  un  grande  significato  positivo,  ma  non  chiarisce  il  problema  né  definisce 
 completamente la questione delle relazioni tra i nostri due paesi. 

 Se  il  generale  Wavell  e  il  generale  Paget,  che  voi  menzionate  nel  vostro  messaggio,  verranno 
 a  Mosca  per  concludere  accordi  sui  punti  essenziali  fissati  sopra,  io  naturalmente  prenderò 
 contatti  con  loro  per  considerare  tali  punti.  Se,  invece,  la  missione  dei  due  generali  deve 
 essere  limitata  ad  informazioni  ed  esami  di  questioni  secondarie,  allora  io  non  vedo  la 
 necessità  di  distoglierli  dalle  loro  mansioni,  né  ritengo  giusto  interrompere  la  mia  attività 
 per impegnarmi in colloqui di tale natura. […] 

 W. Churchill a J.V. Stalin - Ricevuto il 22 novembre 1941 

 Molte grazie per il vostro messaggio che ho ricevuto ora. 

 Fin  dall’inizio  della  guerra,  ho  cominciato  con  il  Presidente  Roosevelt  una  corrispondenza 
 personale,  che  ha  permesso  di  stabilire  tra  noi  una  vera  comprensione  e  ha  spesso  aiutato 
 ad  agire  tempestivamente.  Il  mio  solo  desiderio  è  di  lavorare  sul  medesimo  piano  di 
 cameratismo e di confidenza con voi. […] 

 A  questo  scopo  noi  vorremmo  inviare  in  un  prossimo  futuro,  via  Mediterraneo,  il 
 Segretario degli Esteri Eden, che voi già conoscete, ad incontrarvi a Mosca o altrove. […] 

 Noto  che  voi  vorreste  discutere  la  organizzazione  post-bellica  della  pace,  la  nostra 
 intenzione  è  di  combattere  la  guerra,  in  alleanza  ed  in  costante  collaborazione  con  voi,  fino 
 al  limite  delle  nostre  forze  e  comunque  sino  alla  fine,  e  quando  la  guerra  sarà  vinta,  cosa 
 della  quale  sono  sicuro,  noi  speriamo  che  Gran  Bretagna,  Russia  Sovietica  e  Stati  Uniti  si 
 riuniranno  attorno  al  tavolo  del  concilio  dei  vincitori  come  i  tre  principali  collaboratori  e 
 come gli autori della distruzione del nazismo. […] 

 Il  fatto  che  la  Russia  sia  un  paese  comunista  mentre  la  Gran  Bretagna  e  gli  Stati  Uniti  non 
 lo  sono  e  non  lo  vogliono  diventare,  non  è  di  ostacolo  alla  creazione  di  un  buon  piano  per 
 la nostra salvaguardia reciproca e per i nostri legittimi interessi. […] 

 Comprensione e Analisi 

 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  le 
 risposte a tutte le domande proposte. 

 1.Riassumi entrambe le lettere, ponendo in rilievo i diversi obiettivi dei due uomini politici. 

 2.  Spiega  il  significato  del  termine  ‘chiarezza’  più  volte  utilizzato  da  Stalin  nella  sua  lettera:  a 
 cosa si riferisce in relazione alla guerra contro la Germania? 
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 3.Illustra  la  posizione  politica  che  si  evince  nella  lettera  di  Churchill  quando  egli  fa 
 riferimento alle diverse ideologie politiche dei paesi coinvolti. 

 4. Nelle lettere appare sullo sfondo un terzo importante interlocutore: individualo e spiega 
 i motivi per cui è stato evocato. 

 PROPOSTA B2 

 Testo tratto da  Manlio Di Domenico  ,  Complesso è diverso  da complicato: per questo serve 
 multidisciplinarietà,  in “Il Sole 24 ore”, supplemento  Nòva, 6 marzo 2022, pag. 18. 

 Una  pandemia  è  un  complesso  fenomeno  biologico,  sociale  ed  economico.  “Complesso”  è 
 molto  diverso  da  “complicato”:  il  primo  si  riferisce  alle  componenti  di  un  sistema  e  alle 
 loro  interazioni,  il  secondo  si  usa  per  caratterizzare  un  problema  in  relazione  al  suo  grado 
 di  difficoltà.  Un  problema  complicato  richiede  molte  risorse  per  essere  approcciato,  ma 
 può  essere  risolto;  un  problema  complesso  non  garantisce  che  vi  sia  una  soluzione  unica  e 
 ottimale,  ma  è  spesso  caratterizzato  da  molteplici  soluzioni  che  coesistono,  alcune  migliori 
 di altre e molte egualmente valide. […] 

 Ma  perché  è  importante  capire  la  distinzione  tra  complicato  e  complesso?  Questa 
 distinzione  sta  alla  base  degli  approcci  necessari  per  risolvere  in  maniera  efficace  i  problemi 
 corrispondenti.  I  problemi  complicati  possono  essere  risolti  molto  spesso  utilizzando  un 
 approccio  riduzionista,  dove  l’oggetto  di  analisi,  per  esempio  uno  smartphone,  può  essere 
 scomposto  nelle  sue  componenti  fondamentali  che,  una  volta  comprese,  permettono  di 
 intervenire,  con  un  costo  noto  e  la  certezza  di  risolvere  il  problema.  Purtroppo,  per  i 
 problemi  complessi  questo  approccio  è  destinato  a  fallire:  le  interazioni  tra  le  componenti 
 sono  organizzate  in  modo  non  banale  e  danno  luogo  a  effetti  che  non  possono  essere 
 previsti  a  partire  dalla  conoscenza  delle  singole  parti.  […]  Un’osservazione  simile  fu  fatta 
 da  Philip  Anderson,  Nobel  per  la  Fisica  nel  1977,  in  un  articolo  che  è  stato  citato  migliaia 
 di  volte  e  rappresenta  una  delle  pietre  miliari  della  scienza  della  complessità:  «More  is 
 different».  Anderson  sottolinea  come  la  natura  sia  organizzata  in  una  gerarchia,  dove  ogni 
 livello  è  caratterizzato  da  una  scala  specifica.  […]  Ogni  scala  ha  una  sua  rilevanza:  gli 
 oggetti  di  studio  (particelle,  molecole,  cellule,  tessuti,  organi,  organismi,  individui,  società)  a 
 una  scala  sono  regolati  da  leggi  che  non  sono  banalmente  deducibili  da  quelle  delle  scale 
 inferiori.  Nelle  parole  di  Anderson,  la  biologia  non  è  chimica  applicata,  la  chimica  non  è 
 fisica applicata, e così via. 

 Questo  excursus  è  necessario  per  comprendere  come  va  disegnata  una  risposta  chiara  a  un 
 problema  complesso  come  la  pandemia  di  Covid  19,  che  interessa  molteplici  scale:  da 
 quella  molecolare,  dove  le  interazioni  tra  le  proteine  (molecole  molto  speciali  necessarie  al 
 funzionamento  della  cellula)  del  virus  Sars-Cov-2  e  del  suo  ospite  umano  (e  non),  sono  in 
 grado  di  generare  alterazioni  nel  tradizionale  funzionamento  dei  nostri  sistemi, 
 dall’immunitario  al  respiratorio,  dal  circolatorio  al  nervoso,  causando  in  qualche  caso  –  la 
 cui  incidenza  è  ancora  oggetto  di  studio  –  problemi  che  interessano  molteplici  organi, 
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 anche  a  distanza  di  tempo  dall’infezione.  Virologi,  biologi  evoluzionisti,  infettivologi, 
 immunologi,  patologi:  tutti  mostrano  competenze  specifiche  necessarie  alla  comprensione 
 di  questa  fase  del  fenomeno.  Ma  non  solo:  la  circolazione  del  virus  avviene  per 
 trasmissione  aerea,  […]  e  il  comportamento  umano,  che  si  esprime  tramite  la  socialità,  è  la 
 principale  fonte  di  trasmissione.  A  questa  scala  è  l’epidemiologia  la  scienza  che  ci  permette 
 di  capire  il  fenomeno,  tramite  modelli  matematici  e  scenari  che  testano  ipotesi  su  potenziali 
 interventi.  Ma  l’attuazione  o  meno  di  questi  interventi  ha  effetti  diretti,  talvolta  prevedibili 
 e  talvolta  imprevedibili,  sull’individuo  e  la  società:  dalla  salute  individuale  (fisica  e  mentale) 
 a  quella  pubblica,  dall’istruzione  all’economia.  A  questa  scala,  esperti  di  salute  pubblica, 
 sociologia,  economia,  scienze  comportamentali,  pedagogia,  e  così  via,  sono  tutti  necessari 
 per comprendere il fenomeno. 

 Il  dibattito  scientifico,  contrariamente  a  quanto  si  suppone,  poggia  sul  porsi  domande  e 
 dubitare,  in  una  continua  interazione  che  procede  comprovando  i  dati  fino  all’avanzamento 
 della  conoscenza.  Durante  una  pandemia  gli  approcci  riduzionistici  non  sono  sufficienti,  e 
 la  mancanza  di  comunicazione  e  confronto  tra  le  discipline  coinvolte  alle  varie  scale 
 permette  di  costruire  solo  una  visione  parziale,  simile  a  quella  in  cui  vi  sono  alcune  tessere 
 di  un  puzzle  ma  è  ancora  difficile  intuirne  il  disegno  finale.  L’interdisciplinarietà  non  può,  e 
 non  deve,  più  essere  un  pensiero  illusorio,  ma  dovrebbe  diventare  il  motore  della  risposta 
 alla  battaglia  contro  questa  pandemia.  Soprattutto,  dovrebbe  essere  accompagnata  da  una 
 comunicazione  istituzionale  e  scientifica  chiara  e  ben  organizzata,  per  ridurre  il  rischio  di 
 infodemia e risposte comportamentali impreviste. 

 Comprensione e Analisi 
 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  le 
 risposte a tutte le domande proposte. 

 1.  Sintetizza l’articolo e spiega il significato dell’espressione  «More is different». 

 2.  Quali  sono  le  tesi  centrali  presentate  nell’articolo  e  con  quali  argomenti  vengono 
 sostenute?  Spiega  anche  le  differenze  esistenti  tra  un  problema  complesso  e  un 
 problema  complicato  e  perché  un  problema  complicato  può  essere  risolto  più 
 facilmente di un problema complesso. 

 3.  Che cosa caratterizza un “approccio riduzionista”  e quali sono i suoi limiti? 

 4.  Quali caratteristiche peculiari della conoscenza  scientifica sono state evidenziate dal 
 recente fenomeno della pandemia? 

 Produzione 

 Dopo  aver  letto  e  analizzato  l’articolo,  esprimi  le  tue  considerazioni  sulla  relazione  tra  la 
 complessità  e  la  conoscenza  scientifica,  confrontandoti  con  le  tesi  espresse  nel  testo  sulla 
 base  delle  tue  conoscenze,  delle  tue  letture  e  delle  tue  esperienze  personali.  Sviluppa  le  tue 
 opinioni  in  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  ed  argomenti  siano  organizzati  in  un  discorso 
 coerente e coeso  . 
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 PROPOSTA B3 

 Philippe Daverio  ,  Grand tour d’Italia a piccoli passi  ,  Rizzoli, Milano, 2018, pp. 18-19. 

 Lo  slow  food  ha  conquistato  da  tempo  i  palati  più  intelligenti.  Lo  Slow  Tour  è  ancora  da 
 inventare;  o  meglio  è  pratica  da  riscoprire,  poiché  una  volta  molti  degli  eminenti  viaggiatori 
 qui  citati  si  spostavano  in  modo  assai  lento  e  talora  a  piedi.  È  struggente  la  narrazione  che 
 fa  Goethe  del  suo  arrivo  a  vela  in  Sicilia.  A  pochi  di  noi  potrà  capitare  una  simile  scomoda 
 fortuna.  Il  viaggio  un  tempo  si  faceva  con  i  piedi  e  con  la  testa;  oggi  sfortunatamente  lo 
 fanno  i  popoli  bulimici  d'estremo  Oriente  con  un  salto  di  tre  giorni  fra  Venezia,  Firenze, 
 Roma  e  Pompei,  e  la  massima  loro  attenzione  viene  spesso  dedicata  all'outlet  dove  non 
 comprano  più  il  Colosseo  o  la  Torre  di  Pisa  in  pressato  di  plastica  (tanto  sono  loro  stessi  a 
 produrli  a  casa)  ma  le  griffe  del  Made  in  Italy  a  prezzo  scontato  (che  spesso  anche  queste 
 vengono  prodotte  da  loro).  È  l'Italia  destinata  a  diventare  solo  un  grande  magazzino  dove 
 al  fast  trip  si  aggiunge  anche  il  fast  food,  e  dove  i  rigatoni  all’amatriciana  diventeranno  un 
 mistero  iniziatico  riservato  a  pochi  eletti?  La  velocità  porta  agli  stereotipi  e  fa  ricercare 
 soltanto  ciò  che  si  è  già  visto  su  un  giornaletto  o  ha  ottenuto  più  “like”  su  Internet:  fa 
 confondere  Colosseo  e  Torre  di  Pisa  e  porta  alcuni  americani  a  pensare  che  San  Sebastiano 
 trafitto dalle frecce sia stato vittima dei cheyenne. 
 La  questione  va  ripensata.  Girare  il  Bel  Paese  richiede  tempo.  Esige  una  anarchica 

 disorganizzazione, foriera di poetici approfondimenti. 
 I  treni  veloci  sono  oggi  eccellenti  ma  consentono  solo  il  passare  da  una  metropoli  all'altra, 

 mentre  le  aree  del  museo  diffuso  d'Italia  sono  attraversate  da  linee  così  obsolete  e  antiche 
 da  togliere  ogni  voglia  d'uso.  Rimane  sempre  una  soluzione,  quella  del  festina  lente  latino, 
 cioè  del  “Fai  in  fretta,  ma  andando  piano”.  Ci  sono  due  modi  opposti  per  affrontare  il 
 viaggio,  il  primo  è  veloce  e  quindi  necessariamente  bulimico:  il  più  possibile  nel  minor 
 tempo  possibile.  Lascia  nella  mente  umana  una  sensazione  mista  nella  quale  il  falso 
 legionario  romano  venditore  d’acqua  minerale  si  confonde  e  si  fonde  con  l’autentico 
 monaco  benedettino  che  canta  il  gregoriano  nella  chiesa  di  Sant’Antimo.  […]  All'opposto, 
 il  viaggio  lento  non  percorre  grandi  distanze,  ma  offre  l'opportunità  di  densi 
 approfondimenti.  Aveva  proprio  ragione  Giacomo  Leopardi  quando  […]  sosteneva  che  in 
 un  Paese  “dove  tanti  sanno  poco  si  sa  poco”.  E  allora,  che  pochi  si  sentano  destinati  a 
 saper  tanto,  e  per  saper  tanto  non  serve  saper  tutto  ma  aver  visto  poche  cose  e  averle 
 percepite,  averle  indagate  e  averle  assimilate.  Talvolta  basta  un  piccolo  museo, 
 apparentemente  innocuo,  per  aprire  la  testa  a  un  cosmo  di  sensazioni  che  diventeranno 
 percezioni.  E  poi,  come  si  dice  delle  ciliegie,  anche  queste  sensazioni  finiranno  l’una  col 
 tirare l'altra e lasciare un segno stabile e utile nella mente. 

 Comprensione e Analisi 
 Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  le 
 risposte a tutte le domande proposte. 

 1.  Sintetizza  le  argomentazioni  espresse  dall’autore  in  merito  alle  caratteristiche  di  un 
 diffuso modo contemporaneo di viaggiare. 

mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “David Maria Turoldo” 

 www.istitutoturoldo.edu.it - bgis013003  @istruzione.  it 
 CF 94001810160 - via Ronco n. 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 

 2.  Illustra  le  critiche  di  Daverio  rispetto  al  fast  trip  e  inseriscile  nella  disamina  più 
 ampia che chiama in causa altri aspetti del vivere attuale. 

 3.  Individua  cosa  provoca  confusione  nei  turisti  che  visitano  il  nostro  Paese  in  maniera 
 frettolosa  e  spiega  il  collegamento  tra  la  tematica  proposta  e  l’espressione  latina 
 ‘festina lente’. 

 4.  Nel  testo  l’autore  fa  esplicito  riferimento  a  due  eminenti  scrittori  vissuti  tra  il  XVIII 
 e il XIX secolo: spiega i motivi di tale scelta. 

 Produzione 

 La  società  contemporanea  si  contraddistingue  per  la  velocità  dei  ritmi  lavorativi,  di  vita  e  di 
 svago:  rifletti  su  questo  aspetto  e  sulle  tematiche  proposte  da  Daverio  nel  brano.  Esprimi  le 
 tue  opinioni  al  riguardo  elaborando  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  ed  argomenti  siano 
 organizzati  in  un  discorso  coerente  e  coeso,  anche  facendo  riferimento  al  tuo  percorso  di 
 studi, alle tue conoscenze e alle tue esperienze personali. 

 PROPOSTA C1 

 Testo  tratto  dall’articolo  di  Mauro  Bonazzi  ,  Saper  dialogare  è  vitale  ,  in  7-Sette  supplemento 
 settimanale del ‘Corriere della Sera’, 14 gennaio 2022, p. 57. 

 Troppo  spesso  i  saggi,  gli  esperti,  e  non  solo  loro,  vivono  nella  sicurezza  delle  loro  certezze, 
 arroccati  dietro  il  muro  delle  loro  convinzioni.  Ma  il  vero  sapiente  deve  fare  esattamente  il 
 contrario […]. 

 Spingersi  oltre,  trasgredire  i  confini  di  ciò  che  è  noto  e  familiare,  rimettendo  le  proprie 
 certezze  in  discussione  nel  confronto  con  gli  altri.  Perché  non  c’è  conoscenza  fino  a  che  il 
 nostro  pensiero  non  riesce  a  specchiarsi  nel  pensiero  altrui,  riconoscendosi  nei  suoi  limiti, 
 prendendo  consapevolezza  di  quello  che  ancora  gli  manca,  o  di  quello  che  non  vedeva.  Per 
 questo  il  dialogo  è  così  importante,  necessario  -  è  vitale.  Anche  quando  non  è  facile,  quando 
 comporta  scambi  duri.  Anzi  sono  proprio  quelli  i  confronti  più  utili.  Senza  qualcuno  che 
 contesti  le  nostre  certezze,  offrendoci  altre  prospettive,  è  difficile  uscire  dal  cerchio  chiuso  di 
 una  conoscenza  illusoria  perché  parziale,  limitata.  In  fondo,  questo  intendeva  Socrate, 
 quando  ripeteva  a  tutti  che  sapeva  di  non  sapere:  non  era  una  banale  ammissione  di 
 ignoranza,  ma  una  richiesta  di  aiuto,  perché  il  vero  sapere  è  quello  che  nasce  quando  si 
 mettono  alla  prova  i  propri  pregiudizi,  ampliando  gli  orizzonti.  Vale  per  i  sapienti,  e  vale  per 
 noi […]. 

 A  partire  dall’articolo  proposto  e  traendo  spunto  dalle  tue  esperienze,  conoscenze  e  letture, 
 rifletti  sull’importanza,  il  valore  e  le  condizioni  del  dialogo  a  livello  personale  e  nella  vita 
 della  società  nei  suoi  vari  aspetti  e  ambiti.  Puoi  articolare  il  tuo  elaborato  in  paragrafi 
 opportunamente  titolati  e  presentarlo  con  un  titolo  complessivo  che  ne  esprima 
 sinteticamente il contenuto. 
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 PROPOSTA C2 

 Entrano in Costituzione le tutele dell’ambiente, della biodiversità e degli animali 

 Tratto da https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/costituzione 

 Articoli prima delle 
 modifiche 

 Articoli dopo le modifiche 

 Art. 9 
 La Repubblica promuove 
 lo sviluppo e la ricerca 
 scientifica e tecnica. 
 Tutela il paesaggio e il 
 patrimonio storico e 
 artistico della Nazione. 

 Art. 9 
 La Repubblica promuove lo sviluppo 
 e la ricerca scientifica e tecnica. 
 Tutela il paesaggio e il patrimonio 
 storico e artistico della Nazione. 
 Tutela l’ambiente, la biodiversità 
 e gli ecosistemi, anche 
 nell’interesse delle future 
 generazioni. La legge dello Stato 
 disciplina i modi e le forme di 
 tutela degli animali. 

 Art. 41 
 L'iniziativa economica 
 privata è libera. 
 Non può svolgersi in 
 contrasto con l'utilità 
 sociale o in modo da recare 
 danno alla sicurezza, alla 
 libertà, alla dignità umana. 
 La legge determina i 
 programmi e i controlli 
 opportuni perché l'attività 
 economica pubblica e 
 privata possa essere 
 indirizzata e coordinata a 
 fini sociali. 

 Art. 41 
 L'iniziativa economica privata è 
 libera. 
 Non può svolgersi in contrasto con 
 l'utilità sociale o in modo da recare 
 danno  alla salute, all’ambiente,  alla 
 sicurezza, alla libertà, alla dignità 
 umana. 
 La legge determina i programmi e i 
 controlli opportuni perché l'attività 
 economica pubblica e privata possa 
 essere indirizzata e coordinata a fini 
 sociali  e ambientali. 

 Sulla  base  della  tabella  che  mette  in  evidenza  le  recenti  modifiche  apportate  agli  articoli  9  e  41 
 della  Costituzione  dalla  Legge  Costituzionale  11  febbraio  2022,  n.  1,  esponi  le  tue  considerazioni  e 
 riflessioni  al  riguardo  in  un  testo  coerente  e  coeso  sostenuto  da  adeguate  argomentazioni,  che 
 potrai  anche  articolare  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e  presentare  con  un  titolo  che  ne 
 esprima sinteticamente il contenuto. 

 Durata massima della prova: 6 ore. 
 È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
 madrelingua non italiana. 
 Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle  tracce 
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 ALLEGATO 1.2:    PRIMA SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

 SIMULAZIONE II PROVA 08 MARZO 2023 

 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

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

 PRIMA PARTE 
 Dal bilancio di Alfa spa, impresa operante nel settore industriale, si estrae quanto di seguito riportato 

 Bilancio di Alfa spa al 31/12/2021 

 1)  Relazione sulla gestione 

 Profilo 
 Alfa  spa  produce  e  commercializza  serramenti  caratterizzati  da  soluzioni  tecnologiche  innovative  in  grado  di 
 garantire isolamento termico, isolamento acustico e protezione dai raggi solari. 
 L’impresa  in  particolare  produce  porte,  porte  finestre,  finestre,  lucernai;  ciascuno  di  questi  prodotti  è 
 caratterizzato  da  una  classe  di  isolamento  acustico,  di  isolamento  termico  e  di  resistenza  alle  effrazioni,  una 
 colorazione,  telai  tradizionali  o  innovativi  (in  legno,  PVC,  alluminio  o  loro  combinazioni).  L’impresa  acquista 
 materie  prime  (es.  barre  di  alluminio  o  di  legno,  vernici,  componenti  chimici,  …)  e  semilavorati  (es.  maniglie, 
 vetri, cerniere, ...) da fornitori a livello europeo. 
 Il  successo  straordinario  ottenuto  da  alcuni  prodotti  è  dovuto  alle  caratteristiche  dei  materiali  che  consentono  il 
 miglioramento del comfort delle abitazioni, molto apprezzato dai consumatori. 
 L’innovazione  realizzata  da  Alfa  spa,  frutto  di  costanti  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo,  si  basa,  tra  l’altro, 
 sull’ideazione  e  realizzazione  di  guarnizioni  riprogettate  per  svolgere  al  meglio  l’isolamento  acustico  e  la 
 resistenza agli agenti atmosferici. 

 Strategie 
 Il  piano  strategico  di  Alfa  spa  prevede  per  l’esercizio  2022  una  crescita  sostenibile  ed  economicamente 
 significativa e si basa su alcuni elementi principali tra cui: 
 ·  l’innovazione  di  prodotto,  fondamentale  per  il  consolidamento  del  vantaggio  competitivo,  che  verrà  realizzata 
 con il lancio di una nuova linea di serramenti che utilizza materiali innovativi; 
 ·  l’espansione attraverso il bilanciamento geografico  delle vendite realizzate con: 
 - la focalizzazione sui mercati “  core  ”; 
 - lo sviluppo nei nuovi mercati nazionali e internazionali ad alto potenziale di crescita; 
 ·  la riqualificazione del canale distributivo attraverso: 
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 -  la  crescita  sul  wholesale  ,  con  la  specializzazione  della  forza  vendita,  l’aumento  della  penetrazione 
 commerciale e la fidelizzazione dei clienti multimarca; 
 - la razionalizzazione del canale  retail  , con la riorganizzazione  dei punti vendita; 
 - la crescita del canale  online  in linea con le tendenze  di comportamento dei consumatori. 

 Produzione 
 Il sistema produttivo di Alfa spa è organizzato in modo da garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 ·  mantenimento di elevati standard qualitativi; 
 ·  miglioramento continuo della flessibilità e del  “  time to market  ”; 
 ∙  aumento della produttività; 

 ∙  contenimento dei costi. 
 La  selezione  dei  fornitori  delle  materie  prime  viene  realizzata  con  particolare  attenzione  tenendo  conto  delle 
 competenze tecniche, degli standard qualitativi e della capacità di far fronte alle forniture nei tempi richiesti. 

 Rischi di credito 
 Alfa  spa  tende  a  ridurre  il  più  possibile  il  rischio  derivante  dall’insolvenza  dei  propri  clienti  adottando  politiche  di 
 credito volte a concentrare le vendite su clienti affidabili e solvibili. 

 Rischio di liquidità 
 Il  rischio  in  esame  si  può  manifestare  con  l’incapacità  di  reperire,  a  condizioni  economiche  sostenibili,  le  risorse 
 finanziarie  necessarie  per  il  supporto  delle  attività  operative  nella  giusta  tempistica.  I  flussi  di  cassa,  le  necessità 
 di  finanziamento  e  la  liquidità  dell’impresa  sono  costantemente  monitorati  dal  responsabile  di  tesoreria  al  fine  di 
 garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. 
 ………… 

 2) Dati patrimoniali 

 Capitale sociale 
 Il  capitale  sociale,  interamente  sottoscritto  e  versato,  è  costituito  da  1.200.000  azioni  del  valore  nominale 
 unitario 1,00 euro. 

 Riserve 
 La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle riserve: 

 Riserve  Anno 2021  Anno 2022  Variazione 
 Riserva legale  156.000  150.000  6.000 
 Riserva statutaria  156.000  150.000  6.000 
 Altre riserve  100.000  100.000  - 

 ………… 
 3) Risultati economici di sintesi 
 Dai documenti di bilancio riclassificati sono stati ricavati i seguenti indicatori: 
 ∙  ROI 8% 

 ∙  ROS 6%. 
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 Il  candidato,  dopo  aver  analizzato  il  documento,  tragga  da  questo  gli  elementi  necessari  per  presentare 
 lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico  civilistici  in  forma  ordinaria  al  31/12/2022  di  Alfa  spa  dal 
 quale emerge un miglioramento del risultato 

 SECONDA PARTE 
 Il  candidato  scelga  due  dei  seguenti  quesiti  e  presenti  per  ognuno  le  linee  operative,  le  motivazioni  delle 
 soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesti. 

 1.  Si  determinino  le  variazioni  fiscali  che  la  società  Beta  spa  dovrà  operare  sul  reddito  d’impresa 
 per  la  determinazione  dell’Ires,  in  merito  alla  svalutazione  crediti,  agli  ammortamenti  e  alle 
 plusvalenze realizzate con la vendita di un macchinario. 

 2.  Durante  l’esercizio  amministrativo  2022  l’impresa  Gamma  intende  acquistare  nuovi  impianti  e 
 ristrutturare  il  fabbricato  adibito  alla  produzione  per  poterla  aumentare  e  soddisfare  la  domanda 
 di  mercato.  Al  fine  di  reperire  nuove  forme  di  finanziamento  la  s.p.a.  delibera  l’aumento  di 
 Capitale  sociale,  emettendo  100.000  nuove  azioni  al  prezzo  di  11  euro  (valore  nominale  10 
 euro) e accende un mutuo ipotecario di 300.000 euro. 
 Il  candidato  presenti  le  scritture  in  Partita  Doppia  (d’esercizio  e  d’assestamento  dell’esercizio 
 2022) delle operazioni indicate e i riflessi in bilancio delle voci che ne derivano. 

 3.  Zeta  spa,  sulla  base  della  relazione  del  responsabile  di  marketing,  decide,  per  il  2022,  di 
 realizzare  innovazioni  tecnologiche  sul  prodotto  C72H;  a  tal  fine  si  rende  necessario  sostituire 
 parte  degli  impianti  e  acquistare  un  automezzo.  La  decisione  richiede  la  realizzazione  dei 
 seguenti investimenti: 

 ∙  la  dismissione  all’inizio  del  secondo  trimestre  di  un  impianto  del  costo  originario  di  200.000 

 euro e l’acquisto di un impianto del costo di 300.000 euro; 

 ∙  l’acquisto in data 01/06 di un automezzo del costo  di 40.000 euro. 

 Il  candidato  presenti  le  scritture  in  Partita  Doppia  delle  operazioni  indicate  e  i  riflessi  in  bilancio 
 delle voci che ne derivano 

 4.  La  Società  Zeta  Spa,  di  piccole  dimensioni,  nell’esercizio  2021  procede  all’’emissione  di  un 
 prestito  obbligazionario  sotto  la  pari,  con  cedole  annuali  posticipate  e  rimborso  annuo  per 
 defalcazione. 
 Presentare  le  scritture  in  partita  doppia  relative  alla  gestione  del  prestito  obbligazionario  per  i 
 primi due anni ed evidenziarne i riflessi in bilancio. 
 Dati mancanti opportunamente scelti. 

 Durata massima della prova: 5 ore. 
 Agli studenti BES/DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a 30 minuti. 
 Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
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 ALLEGATO 1.3:    SECONDA  SIMULAZIONE II PROVA D’ESAME 

 SIMULAZIONE II PROVA 5 MAGGIO 2023 
 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

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

 PRIMA PARTE 
 I  responsabili  di  marketing  di  Alfa  spa,  impresa  industriale  che  impiega  più  di  50  dipendenti,  al 
 termine  dell’esercizio  2020  hanno  elaborato  il  Piano  di  marketing  dal  quale  sono  tratti  gli  stralci 
 che seguono. 

 Piano di Marketing quinquennale 2021-2025 
 Sommario 
 Il business di Alfa spa si concentra sulla produzione di stufe di diverse tipologie in base al funzionamento, 
 al tipo di materiale e ai combustibili utilizzati. I prodotti, tutti di qualità elevata, sono offerti a clienti 
 appartenenti al segmento medio-superiore. L’azienda può contare su una rete stabile di rivenditori 
 fidelizzati, un brand molto rinomato ed una buona immagine aziendale. Lo scopo di questo piano è quello 
 di definire, in modo razionale e compiuto, la nostra strategia di sviluppo sul mercato e di incrementare la 
 redditività d’impresa. 
 ……………… 
 Prodotti aziendali 
 La  gamma  di  prodotti  venduti  è  composta  dalle  seguenti  principali  linee  con  struttura  in  acciaio,  in  ghisa  o 
 in cotto: 
 -  Linea stufe a legna; 
 -  Linea stufe a pellet; 
 -  Linea stufe miste che nascono dall’esigenza di combinare al meglio le qualità dei diversi materiali. 

 Obiettivo economico 
 L’obiettivo  economico  perseguito  è  di  raggiungere  il  break  even  point  ad  un  anno  dal  lancio  della 
 campagna  di  commercializzazione  della  nuova  linea  di  prodotto  di  stufe  a  pellet  per  caminetti;  per  gli  anni 
 successivi al primo confidiamo in un graduale incremento della redditività. 
 Obiettivi di Marketing 
 L’obiettivo  di  marketing  fondamentale  è  rappresentato  dal  conseguimento  di  un  volume  di  vendite 
 complessive  pari  a  euro  12.000.000.  Successivamente  aumenteremo  in  modo  progressivo  la  quota  di 
 mercato  attraverso  politiche  di  rafforzamento  dell'immagine  e  del  marchio.  La  strategia  tenderà  al 
 miglioramento  della  qualità  dei  prodotti  e  dei  servizi  a  disposizione  dei  clienti  combinata  con  più  incisive 
 politiche di comunicazione, distribuzione e assistenza post-vendita. 
 ……………… 
 Prodotto/Servizio 
 L’azienda  produce  stufe  per  uso  domestico  e  industriale.  La  consegna  dei  prodotti  ai  nostri  distributori  e  ai 
 clienti  finali  avviene  attualmente  in  tempi  non  adeguati  e  risulta  il  punto  di  debolezza  sul  quale  sono  in  atto 
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 interventi  di  miglioramento.  Il  servizio  di  assistenza  e  montaggio  è  di  elevato  livello  e  rappresenta  un  punto  di 
 forza  per  l’azienda.  Nel  servizio  post-vendita  è  prevista  la  sostituzione  del  prodotto  se  risulta  non  conforme  ai 
 requisiti  standard.  Nei  prossimi  anni  verrà  attribuita  molta  importanza  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  di  nuovi 
 prodotti da offrire al mercato. 
 Prezzo 
 I  prezzi  sono  stati  determinati  in  modo  da  coprire  i  costi  e  garantire  un  adeguato  profitto;  risultano  in  sintonia 
 con  quelli  praticati  dai  nostri  competitors  e  verranno  mantenuti  invariati  per  il  prossimo  quinquennio.  Agli 
 agenti di vendita sono riconosciuti premi in relazione al raggiungimento di predeterminati budget di vendita. 
 ……….. 

 Promozione/Comunicazione 
 Tra  le  azioni  di  marketing  che  intendiamo  adottare  si  sottolineano:  la  distribuzione  gratuita  di  cataloghi  presso 
 i  punti  vendita,  la  realizzazione  di  spot  su  emittenti  televisive  private,  la  ricostruzione  del  sito  web  aziendale  e 
 il suo inserimento su un importante portale di commercializzazione on line. 
 Distribuzione 
 I canali di vendita attualmente utilizzati sono: 
 -  gli agenti di zona, che rappresentano il 70% del collocato; 
 -  gli show room, che rappresentano il 30% del collocato. 
 L'evoluzione  del  piano  marketing  comporterà  un  ampliamento  della  rete  di  vendita  degli  agenti  di  zona, 
 con  l'incremento  degli  incentivi  al  raggiungimento  degli  obiettivi.  Inoltre,  un  buon  apporto  potrà  essere 
 fornito  dal  rinnovamento  dei  sistemi  di  vendita  e  dal  restyling  del  sito  web  aziendale  che  includerà  anche 
 sistemi  di  e-commerce.  L’obiettivo  non  è  solo  quello  di  migliorare  la  visibilità  dell’azienda  ma  anche  di 
 migliorare e rendere più efficienti i rapporti con i distributori ed i clienti finali. 

 Budget economico 
 Previsione delle Vendite 
 L'obiettivo di crescita delle vendite è sicuramente ambizioso ma riteniamo che, con il dovuto impiego delle 
 leve operative di marketing, possa essere raggiunto consentendo l’ampliamento della quota di mercato. 
 Puntiamo a realizzare, al termine dei cinque anni, vendite pari a 12 milioni di euro. 
 Previsione delle 
 vendite 

 Esercizi 
 o 2021 

 Esercizio 
 2022 

 Esercizio 
 2023 

 Esercizio 
 2024 

 Esercizio 
 2025 

 Totale vendite 
 (quantità)  7.300  7.790  8.570  9.000  9.358 

 Totale vendite 
 (valore) 

 9.490.0 
 00,00 

 10.127.0 
 00,00 

 11.141.0 
 00,00 

 11.700.0 
 00,00 

 12.165.4 
 00,00 

 Previsione dei costi 
 Il  contenuto  sviluppo  dei  costi  nel  tempo,  dovuto  alle  economie  di  scala  e  allo  sfruttamento  totale  della 
 capacità  produttiva  dell’impresa,  consentirà,  a  fronte  dell'andamento  favorevole  delle  vendite,  di 
 incrementare in modo considerevole la redditività. 
 Previsione dei 
 costi 

 Esercizi 
 o 2021 

 Esercizi 
 o 2022 

 Esercizi 
 o 2023 

 Esercizi 
 o 2024 

 Esercizi 
 o 2025 
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 Totale costi diretti 
 di produzione 

 3.066.00 
 0,00 

 3.239.00 
 0,00 

 3.556.20 
 0,00 

 3.723.40 
 0,00 

 3.867.40 
 0,00 

 Totali costi di 
 marketing 

 2.100.00 
 0,00 

 1.780.00 
 0,00 

 1.780.00 
 0,00 

 1.780.00 
 0,00 

 1.780.00 
 0,00 

 …………… 

 Il  candidato,  dopo  aver  analizzato  lo  stralcio  del  piano  di  marketing,  tragga  da  questo  gli  elementi  necessari 
 per presentare: 
 ●  lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico  al  31/12/2022  nell’ipotesi  che  Alfa  spa  abbia  realizzato  le 

 vendite previste dal Piano di marketing e conseguito un miglioramento nel risultato economico; 
 ●  il Budget economico dell’esercizio 2023 elaborato sulla base del Piano di Marketing. 

 SECONDA PARTE 
 Il  candidato  scelga  due  dei  seguenti  quesiti  e  presenti,  ove  richiesto,  le  linee  operative,  le  motivazioni  delle 
 soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

 1.  L’interpretazione  dell’andamento  finanziario  ed  economico  della  gestione  richiede,  tra  l’altro,  l’analisi  di 
 bilancio  per  indici.  Redigere  il  report  dal  quale  si  evidenzia  l’analisi  finanziaria  ed  economica  del 
 bilancio di Alfa spa al 31/12/2022 utilizzando gli opportuni indicatori. 

 2.  La  Nota  integrativa  è  il  documento  di  bilancio  che  fornisce  informazioni  di  tipo  qualitative  e  quantitative. 
 Presentare  i  punti  della  Nota  integrativa  al  bilancio  di  Alfa  spa  al  31/12/2022  relativi  al  Patrimonio  netto, 
 alle Immobilizzazioni, al Trattamento di Fine Rapporto, ai Crediti e debiti. 

 3.  Descrivere  la  procedura  per  il  passaggio  dal  reddito  di  bilancio  al  reddito  fiscale  e  determinare  il  reddito 
 imponibile  IRES  di  Beta  spa,  impresa  industriale,  che  ha  evidenziato  nel  bilancio  al  termine 
 dell’esercizio  2022  un  risultato  prima  delle  imposte  di  832.000  euro.  Le  variazioni  fiscali  da  apportare 
 sono  relative  agli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  alle  manutenzioni  e  riparazioni  realizzate  su 
 impianti  e  macchinari,  alla  svalutazione  dei  crediti.  Si  tenga  presente,  inoltre,  che  l’impresa  ha 
 realizzato  nell’esercizio  una  plusvalenza  ordinaria  per  l’alienazione  di  un  macchinario  utilizzato  da 
 cinque anni. 

 4.  Gamma  spa,  impresa  industriale  mono-prodotto,  per  far  fronte  alla  domanda  aggiuntiva  pervenuta  da 
 un  cliente,  deve  incrementare  la  produzione  di  45.000  unità  di  cui  solo  un  terzo  è  possibile  produrre 
 utilizzando l’attuale capacità produttiva. L’impresa valuta la possibilità di: 
 ●  esternalizzare la produzione eccedente; 
 ●  acquisire impianti e assumere personale per incrementare la capacità produttiva. 
 Redigere  il  report  che  evidenzi  l’analisi  comparativa  delle  due  alternative  e  le  motivazioni  della  scelta 
 operata per rispondere alla richiesta del cliente. 

 Dati mancanti opportunamente scelti 
 Durata massima della prova: 6 ore. 
 Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili 
 ALLEGATO 2.1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE D’ITALIANO 
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 Ti 

 p. 
 INDICATORI 

 DESCRITTORI 

 18-20  17-16  15-14  13-12  11-10  9-8  7 ≤

 Ottimo  Buono  Discreto  Sufficiente 
 Insufficie 

 nte 

 Gravemen 
 te 

 Insufficiente 

 Totalment ee 

inadeguato 

 A 
 B 
 C 

 CRITERI 
 GENERALI 
 (CONTENUT 

 O E 
 ORGANIZZA 
 ZIONE) 

 Aderenza 
 alla traccia e 
 livello di 
 conoscenze 

 Contenuti 
 completamente 
 aderenti, 
 esaustivi; 
 conoscenze 
 complete, 
 approfondite, 
 ricchi nei 
 riferimenti 

 culturali e 
 personali 

 Contenut i 
 pertinenti; 

 conoscenze 
 complete 

 ed 

 articolate, 
 con 
 alcuni 
 spunti 

 personali 

 Contenuti 
 complessiva 

 mente 
 pertinenti; 

 conoscenze 
 discrete, 
 anche se 
 non 

 particolarme 

 nte 
 approfondite 

 Contenuti 
 sostanzialm 

 ente 
 aderenti alla 

 traccia, 
 anche se 
 essenziali; 

 conoscenze 
 corrette, ma 

 generiche 

 Contenuti 
 solo in 
 parte 
 aderenti 
 alla 
 traccia; 

 conoscenz 
 e limitate 
 e 

 imprecise. 

 Contenuti 
 estranei 
 alla 
 traccia; 

 conoscenz 
 e carenti, 
 scorrette, 
 quasi 
 nulle. 

 Contenuti 
 completa 

 mente 
 fuori 
 tema; 

 conoscen 
 ze nulle 

 Organizzazione 
 concettuale 
 e testuale 
 (coerenza, 
 coesione, 
 ordine 
 espositivo, 
 equilibrio, 
 paragrafazione) 

 Organica, 
 efficace, 
 conseque 

 nziale, 
 personale 

 Chiara, 
 precisa, 
 coesa, 
 coerente 

 equilibrata 

 Complessiva 

 mente 
 ordinata, 
 coesa e 
 coerente 

 Semplice 
 con qualche 
 incoerenza 
 e squilibrio, 

 ma 
 complessiva 

 mente 
 adeguata 

 Solo in 
 parte 
 coerente; 
 a tratti 

 disorganic 
 a, con 
 squilibri 
 vari 

 Disorgani 
 ca, 
 disordinat 
 a, , 

 incomplet 
 a e 
 scorretta 

 Priva di 
 qualsiasi 

 ordine e d 
 organizza 
 zione 

 Argomentazione 
 ed 

 elaborazione 
 critica 

 Autonom 
 e, 
 rigorose, 
 approfon 

 dite, 
 ampie, 
 con acute 
 valutazion 
 i personali 

 Approfo 
 ndite, 
 chiare, 
 coerenti 
 con 
 valide 

 osservazioni 
 personali 

 Adeguate, 
 abbastanza 
 chiare ed 
 organiche, 

 con qualche 
 spunto 
 personale 

 Molto 
 semplici o 
 parziali, 
 poco 
 autonome 

 A tratti 
 incoerenti 
 e/o 
 limitate; 
 spunti 
 critici 
 molto 
 ridotti 

 Per lo più 
 Incoerenti 
 e/o 

 disorganic 
 he, molto 
 carenti; 
 spunti 
 critici 
 quasi del 
 tutto 
 assenti 

 Incoerenti 
 e/o 
 disorganic 
 he, 
 inconsiste 
 nti; spunti 
 critici 
 assenti 

 A 
 CRITERI 
 SPECIFICI 

 Comprensione 
 del 
 testo 
 Analisi del 
 testo 
 Contestu  a  li  zz 

 a  z  i  one  /  i  n 
 tertestualità 

 Puntuali, 
 rigorose, 
 approfon 

 dite 

 Complet 
 e e 

 articolate 

 Adeguate 
 e 
 pertinenti 

 Essenziali, 
 con qualche 
 approssima 
 zione, ma 

 complessiva 
 mente 
 corrette 

 Imprecise, 

 superficial 
 i, parziali 

 Scorrette, 
 con 
 fraintendi 
 menti, 
 limitate 
 e/o 
 lacunose 

 Decisamente 
 scorrette 

 o assenti 
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 B 
 CRITERI 
 SPECIFICI 

 Osservanza 
 dei vincoli 
 testuali e 
 titolazione 

 Ut  ili  zzo  /  i  nte 
 g  r  a  z  i  one 
 della 
 documentazi 
 one 

 Consapev 
 oli, 
 efficaci, 
 accurati 

 Funziona 

 li, precisi 
 Adeguati e 
 pertinenti 

 Con 
 qualche 

 approssima 
 zione, talora 
 generici, ma 
 complessiva 

 mente 
 corretti 

 Approssi 
 mativi, 
 imprecisi, 
 limitati 

 Inadegu 
 ati , 
 impropri 

 Inconsistenti 
 e/o 

 nulli 

 A, 

 B 
 C 

 CRITERI 
 GENERALI 
 (CORRETTEZ 
 ZA ED 
 EFFICACIA 
 ESPOSITIVA) 

 Competenze 
 ortografiche, 
 morfologiche, 

 sintattiche, 
 lessicali 

 Forma 
 fluida, 
 elegante, 

 funzionale 
 ed 
 originale 

 Forma 
 corretta, 
 scorrevol 
 e ed 
 accurata 

 Forma 
 sostanzialme 

 nte corretta 

 e scorrevole 

 Forma 
 complessiva 

 mente 
 corretta, 
 anche se 
 non 

 particolarm 
 ente 
 accurata 

 Forma a 
 tratti 
 piuttosto 
 scorretta, 
 stentata o 
 poco 
 accurata 

 Forma 
 molto 
 scorretta, 
 stentata e 
 sciatta 

 Forma 
 decisamente 

 scorretta e 
 del tutto 
 inappropriata 

 COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  VA  LUT  A  ZIO  N  E COMPLE  SS  I  VA  :  /20 
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 ALLEGATO 2.2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDAPROVA SCRITTA 
 INDICATORI DI PRESTAZIONE  DESCRITTORI 

 DI LIVELLO DI PRESTAZIONE 
 PUNTEGGI 

 O 
 PUNTEGGIO 
 OTTENUTO 

 Padronanza delle conoscenze 
 disciplinari relative ai nuclei 
 fondanti della disciplina. 

 Avanzato  : coglie in modo corretto e completo le informazioni 
 tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce 
 e utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e 
 logici presenti nella traccia. 

 4 
 … 

 Intermedio  : coglie in modo corretto le informazioni  tratte dai 
 documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
 numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 3 
 … 

 Base  : coglie in parte le informazioni tratte dai documenti  e 
 dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 
 nella traccia e li utilizza parzialmente. 

 2,5 
 … 

 Base non raggiunto  : coglie in modo parziale le informazioni 
 tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 
 alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 
 parziale e lacunoso. 

 0-2 
 … 

 Padronanza delle competenze 
 tecnico-professionali specifiche di 
 indirizzo rispetto agli obiettivi della 
 prova, con particolare riferimento 
 alla comprensione di testi, 
 all’analisi di documenti di natura 
 economico-aziendale, 
 all’elaborazione di  business plan  , 
 report, piani e altri documenti di 
 natura economico-finanziaria e 
 patrimoniale destinati a soggetti 
 diversi, alla realizzazione di analisi, 
 modellazione e simulazione dei 
 dati. 

 Avanzato  : redige i documenti richiesti dimostrando  di aver 
 analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
 individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
 Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 6 
 … 

 Intermedio  : redige i documenti richiesti dimostrando  di aver 
 analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
 individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
 operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

 4-5 
 … 

 Base  : redige i documenti richiesti non rispettando 
 completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
 Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
 pertinenti. 

 3,5 
 … 

 Base non raggiunto  : redige i documenti richiesti in  modo 
 incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
 operativa. Formula proposte non corrette. 

 0-3 
 … 

 Completezza nello svolgimento 
 della traccia, coerenza/correttezza 
 dei risultati e degli elaborati tecnici 
 prodotti. 

 Avanzato  : costruisce un elaborato corretto e completo  con 
 osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 6 
 … 

 Intermedio  : costruisce un elaborato corretto e completo  con 
 osservazioni prive di originalità. 

 4-5 
 … 

 Base  : costruisce un elaborato che presenta alcuni  errori non 
 gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 

 3,5 
 … 

 Base non raggiunto  : costruisce un elaborato incompleto, 
 contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

 0-3 
 … 

 Capacità di argomentare, di 
 collegare e di sintetizzare le 
 informazioni in modo chiaro ed 
 esauriente, utilizzando con 
 pertinenza i diversi linguaggi 
 specifici. 

 Avanzato  : coglie le informazioni presenti nella traccia,  anche 
 le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 
 scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 4 
 … 

 Intermedio  : coglie le informazioni presenti nella  traccia e 
 realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
 un linguaggio tecnico adeguato. 

 3 
 … 

 Base  : coglie le informazioni essenziali presenti nella  traccia 
 e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 
 scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
 adeguato. 

 2,5 
 … 

 Base non raggiunto  : coglie parzialmente le informazioni 
 presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
 Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
 lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

 0-2 
 … 

 COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  VALUTAZIONE 
 COMPLESSIVA:  /20 
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 ALLEGATO 2.3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  (Allegato A O.M. n. 45 del 9 marzo 2023) 
 Indicatori  Livell 

 i 
 Descrittori  Punti  Punteggio 

 Acquisizione dei 
 contenuti e dei metodi 
 delle diverse 
 discipline del 
 curricolo, con 
 particolare riferimento 
 a quelle d’indirizzo 

 I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
 modo estremamente frammentario e lacunoso. 

 0.50-1 

 II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
 incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

 1.50-2.5 
 0 

 III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
 corretto e appropriato. 

 3-3.50 

 IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
 modo consapevole i loro metodi. 

 4-4.50 

 V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
 approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

 5 

 Capacità di 
 utilizzare le 
 conoscenze 
 acquisite e di 
 collegarle tra loro 

 I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
 tutto inadeguato 

 0.50-1 

 II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
 modo stentato 

 1.50-2.5 
 0 

 III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
 collegamenti tra le discipline 

 3-3.50 

 IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
 pluridisciplinare articolata 

 4-4.50 

 V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
 pluridisciplinare ampia e approfondita 

 5 

 Capacità di 
 argomentare in 
 maniera critica e 
 personale, 
 rielaborando i 
 contenuti acquisiti 

 I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
 modo superficiale e disorganico 

 0.50-1 

 II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
 relazione a specifici argomenti 

 1.50-2.5 
 0 

 III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
 corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

 3-3.50 

 IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
 rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

 4-4.50 

 V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
 rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

 5 

 Ricchezza e 
 padronanza 
 lessicale e 
 semantica, con 
 specifico 
 riferimento al 
 linguaggio tecnico 
 e/o di settore, anche 
 in lingua 
 straniera 

 I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50 
 II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

 parzialmente adeguato 
 1 

 III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
 al linguaggio tecnico e/o di settore 

 1.50 

 IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
 settoriale, vario e articolato 

 2 

 V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
 riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

 2.50 

 Capacità di analisi e 
 comprensione della 
 realtà in chiave di 
 cittadinanza attiva a 
 partire dalla 
 riflessione sulle 
 esperienze 
 personali 

 I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
 sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 0.50 

 II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
 proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

 1 

 III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
 riflessione sulle proprie esperienze personali 

 1.50 

 IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
 riflessione sulle proprie esperienze personali 

 2 

 V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
 riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 2.50 

 Punteggio totale della prova 
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 4.  FIRME PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE 

 Il documento è firmato digitalmente dal Consiglio di classe. 

 Anno scolastico:  2022-2023 
 Indirizzo:  Amministrazione, Finanza, Marketing 
 Approvato in data 15 maggio 2023 

 Docente coordinatore della classe: prof. ssa Gherardi Lisa 

 Visto  il  Documento  Finale  per  l’Esame  di  Stato  A.S.  2022/2023  il  Consiglio  della  Classe  V  sez.  B 
 dell’indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing. 

 I  L  C  ONSIGLIO  DI  C  LASSE 

 Disciplina  Docente 

 1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Gherardi Lisa 

 2  LINGUA INGLESE  Rota Cinzia 

 3  STORIA  Gherardi Lisa 

 4  MATEMATICA  Iannuzzi Albina 

 5  SECONDA LINGUA (FRANCESE)  Fabiano Loretta 

 6  ECONOMIA AZIENDALE  Rizzo Cinzia 

 7  DIRITTO, EDUCAZIONE CIVICA  Capelli Gabriella 

 8  ECONOMIA POLITICA  Polidori Lara 

 9  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Mezzano Giuseppe 

 10  RELIGIONE  Ghisalberti Antonio Giovanni 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Claudio Ghilardi 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  C.A.D. e normativa connessa 
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