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1.  ANALISI CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

Il Dagomari e le dinamiche socio-economiche del territorio 

La nostra comunità scolastica, nella sua configurazione di istituzione educativa 
e culturale, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
persegue una duplice finalità: da un lato, attraverso una solida formazione di 
base, cura la preparazione dei giovani, in quanto uomini e cittadini, per aiutarli 
ad affrontare la problematicità e la complessità della vita sociale; dall'altro ha il 
compito di formare individui che sappiano utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite per rapportarsi alle esigenze del mercato del lavoro e della società, o 
per inserirsi in una fase successiva di studi, grazie alla versatilità delle loro 
competenze e all'adeguatezza del loro metodo di lavoro. 
Di qui l'esigenza, che la nostra scuola ha sempre avvertito, di un costante 
collegamento alla realtà territoriale, la quale contribuisce a determinare i caratteri 
e i bisogni dell'utenza. Nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si 
è perciò tenuto conto dei tratti sociologici ed economici dell'ambiente di 
riferimento. 

Il bacino di utenza dell'I.S Dagomari comprende, oltre al territorio della Provincia 
di Prato, anche i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Barberino di Mugello. 
L'area è caratterizzata, tra l'altro, da: 
-una presenza rilevante di nuclei familiari che derivano da movimenti migratori 
da altre regioni italiane e da altri Paesi, in prevalenza non appartenenti alla 
Comunità Europea; 
-un livello di istruzione che, in buona parte, si limita ancora alla scuola dell'obbligo 
e che solo in una percentuale relativamente ridotta va oltre l'istruzione media 
superiore. 
Sul piano economico l'area pratese è caratterizzata da una concentrazione di 
imprese per numero di abitanti più alta rispetto alla media regionale, sia a livello 
di settore industriale che commerciale e terziario, la maggior parte delle quali è 
rappresentata da aziende di dimensioni medio-piccole. Tradizionalmente 
contrassegnato dalla netta prevalenza dell'industria tessile, il sistema pratese ha 
visto, negli ultimi anni, una discreta crescita anche nel settore dei servizi, 
compresi quelli afferenti al settore culturale. Di significativo interesse anche lo 
sviluppo conosciuto, negli ultimi anni, da parte del polo universitario pratese 
(PIN). 
Prato, in virtù della propria storia, è naturalmente orientata ad instaurare rapporti 
di scambio sia economici che culturali in senso ampio. Da qui il suo inserimento 
in una vasta rete di relazioni che vede coinvolti Paesi europei ed extraeuropei e 
conferisce alla città una chiara dimensione internazionale. La stessa presenza in 
città di università straniere contribuisce a determinare questo tratto di apertura al 
mondo. 

Ne consegue che, oltre a quelli di formazione culturale generale, compito 
specifico del nostro Istituto è la formazione di individui capaci di inserirsi 
adeguatamente in tale complessa realtà economica con specifiche competenze 
professionali. 
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 2.  BREVE PROFILO STORICO DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto P. Dagomari nasce nel 1958 come sezione staccata del commerciale 
“Galilei” di Firenze e, dopo essere diventato Istituto autonomo nel 1960, si 
insedia in viale Borgo Valsugana. 
Nel corso degli anni all’indirizzo Amministrativo tipico del Ragioniere, si sono 
affiancati l’indirizzo per Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere (1982), 
il Triennio per Ragionieri Programmatori (1985), la sperimentazione 
Programmatori Mercurio (1995), il quinquennio IGEA (1996). 
I nuovi indirizzi di studio, che hanno sostituito quelli sopra indicati, previsti dalla 
riforma degli istituti Tecnici, sono: 

 
- Amministrazione Finanza e Marketing(AFM) 
- Relazioni Internazionali per il Marketing(RIM) 
- Sistemi Informativi Aziendali(SIA) 

 
Nel 1999 la scuola viene trasferita nell’attuale sede di via di Reggiana e, dall’anno 
scolastico 2012/2013, alla formazione tecnica si sono aggiunti anche due indirizzi 
specifici di formazione professionale: 

- Il Tecnico per i servizi socio-sanitari con competenze circa l’attività pedagogica 
con i minori, l’animazione nelle comunità, l’assistenza nei servizi agli anziani 
e ai disabili; 

- il Tecnico della gestione aziendale con competenze organizzative-
gestionali polivalenti e flessibili per inserirsi in ambito industriale o nei 
servizi. 
 

Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato per la crescente implementazione dei 
nuovi strumenti tecnologici per la didattica, cosicché oggi tutte le aule del Dagomari 
sono dotate di LIM, strumentazione con cui la scuola confida di poter migliorare il livello 
di successo formativo dei propri alunni, configurando - assieme alla dotazione di 
laboratori - un ambiente di apprendimento capace di rispondere sempre più alle 
esigenze di un’utenza che predilige la multimedialità. L’Istituto P. Dagomari ha ottenuto 
la certificazione ISO 9001 nel campo della “Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione superiore e formazione continua”. 

 
 

3. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

L’indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” si caratterizza per 
realizzare un’offerta formativa che ha come riferimento il mercato con lo studio del 
complesso sistema dei macro-fenomeni economico-aziendali in un’ottica nazionale ed 
internazionale. 
Particolare attenzione è riservata all’analisi della normativa civilistica e fiscale, allo 
studio del sistema azienda in tutta la sua complessità con particolare riguardo alle 
tecniche di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 
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L’indirizzo “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” assicura al diplomato 
l’acquisizione di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme oltre alla 
capacità di saper leggere e correttamente interpretare i risultati economici, con specifico 
riguardo alle funzioni del sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, 
finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 
Il diplomato che ha seguito un corso AFM, è chiamato ad assolvere funzioni esecutive 
e direttive connesse con la gestione, l’amministrazione e l’organizzazione delle aziende e 
dei servizi pubblici e privati, utilizzando anche pacchetti applicativi. 
Il percorso formativo permette di acquisire le seguenti conoscenze, competenze e 
abilità. 

Conoscenze 
✔ Ha un’adeguata preparazione culturale di base. 
✔ Ha una buona conoscenza dei processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto 
il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 
✔ Ha un’adeguata conoscenza dei sistemi giuridici ed economici in cui operano le 
imprese e del ruolo che lo Stato svolge nel contesto economico. 
Competenze 
✔ Utilizza i linguaggi specifici delle varie discipline. 
✔ Redige ed interpreta i documenti aziendali. 
✔ Colloca i fenomeni aziendali con cui è venuto a contatto, sia a livello teorico che 
pratico, nei sistemi giuridici ed economici oggetto di studio. 
✔ Utilizza i linguaggi specifici delle varie discipline. 
 
Abilità 
✔ Si esprime con chiarezza e proprietà di linguaggio. 
✔ Analizza e rielabora i dati di cui dispone. 
✔ Esprime valutazioni sui fenomeni analizzati e le problematiche esaminate. 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo. 
✔ Collabora in modo attivo e positivo quando si trova ad operare in un gruppo. 
 
✔ E’ in grado di esprimersi nella lingua straniera oggetto di studio e ne conosce la 
terminologia tecnico-commerciale. 
✔ Rappresenta in modo formalizzato problemi finanziari, economici e contabili 
attraverso il ricorso a modelli matematico-informatici. 
 

 
4. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 
 
Discipline Ore settimanali 

3 anno 4 anno 5 anno 
Lingua e 
Letteratura italiana 

4 4 4 

Storia 2 2 2 
Economia 
aziendale 

6 7 8 

Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 
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Inglese 3 3 3 
Spagnolo/Tedesco 3 3 3 
Informatica 2 2 0 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione 1 1 1 
Totale 32 32 32 

 
 
5. COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
 

C.d.C. della 5A AFM Discipline 

CECCHI GIANNA ECONOMIA AZIENDALE 

POGGIALI FRANCESCA ITALIANO E STORIA 

CIRRI CHIARA SCIENZE MOTORIE 

COLANGELO ALESSANDRA INGLESE 

MORLOTTI CAMILLA SPAGNOLO 

SOLA ANTONIETTA TEDESCO 

PERRI ANTONELLA DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

CIABATTI ROBERTA MATEMATICA 

MISTICHELLI ANNALISA RELIGIONE 

ANZOVINO SERENA MATERIA ALTERNATIVA 

 
 

6. CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

- Livello raggiunto nella conoscenza, competenza e capacità secondo i parametri di 
valutazione sotto elencati. 
- Livello raggiunto negli obiettivi trasversali prefissati all’inizio dell’anno scolastico dai 
Consigli di classe. 
- Quantità e qualità d’incremento delle competenze rispetto al livello di partenza. 
-  Frequenza assidua, impegno e partecipazione attiva nelle lezioni curricolari. 

Voto Descrittori 

1-3 

 

Profitto 
quasi nullo 

a) Impegno nello studio individuale assente  
b) Nessuna partecipazione all'attività svolta con la classe  
c) Il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale 

da non consentire all'allievo neppure l'esecuzione dei compiti 
più semplici 

d) Non riesce a individuare i concetti-chiave  
e) Non sa sintetizzare 
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f) Non sa rielaborare 
g) Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che 

oscurano il significato del discorso 
h) Le competenze disciplinari sono quasi assenti e comunque 

inefficaci 

4 

 

 Profitto 
gravemente 
insufficiente 

a) Impegno scarso e inadeguato  
b) Partecipazione distratta all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e 

superficiale e l'allievo non è in grado di eseguire 
correttamente compiti semplici 

d) Ha difficoltà nella individuazione dei concetti-chiave 
e) Ha difficoltà nel sintetizzare quanto appreso 
f) Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 
g) Non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico 

disciplinare specifico e non riesce ad organizzare in maniera 
coerente e comprensibile il discorso 

h) Ha competenze disciplinari molto limitate 

5 

 

 Profitto 
insufficiente 

a) Impegno nello studio discontinuo e poco accurato  
b) Partecipazione saltuaria all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e 

pienamente assimilato e l'allievo commette spesso errori 
nell'esecuzione di compiti semplici 

d) Incontra qualche difficoltà a riconoscere i concetti-chiave 
anche se guidato 

e) Non riesce a collegare i concetti-chiave coerentemente con 
quanto appreso 

f) Si esprime in maniera approssimativa e con qualche 
imprecisione terminologica; articola il discorso in modo non 
sempre coerente 

g) Ha competenze disciplinari limitate 

6 

 

Profitto 
sufficiente 

a) Impegno nello studio regolare  
b) Partecipazione regolare all'attività svolta con la classe 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo e 

l'allievo è corretto nell'esecuzione di compiti semplici 
d) Sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti 

oggetto di studio 
e) Opera sintesi elementari ma coerenti con quanto appreso 
f) Se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze, anche se 

tende alla semplificazione concettuale 
g) Si esprime in maniera piuttosto elementare e poco fluida, ma 

usa correttamente le strutture linguistiche e articola il 
discorso in modo semplice e coerente 

h) Ha competenze disciplinari nel complesso adeguate 
 

7 

 

a) Impegno accurato nello studio individuale  
b) Partecipazione attenta all'attività didattica 
c) Il quadro delle conoscenze acquisite risulta tale da 

consentirgli di eseguire correttamente compiti di media 
difficoltà 
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Profitto 
discreto 

d) Individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta 
e) Sa stabilire collegamenti pertinenti 
f) Mostra un livello accettabile di autonomia nella 

rielaborazione delle proprie conoscenze 
g) Si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso 

chiaro e coerente 
h) Ha competenze disciplinari pienamente adeguate 

 

8 

 

Profitto 
buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale  

b) Mostra motivazione, interesse e partecipazione nel lavoro 
svolto con la classe 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è organico e 
approfondito, la capacità di eseguire compiti anche difficili 
risulta accurata e sicura 

d) Sa condurre analisi dettagliate  
e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
f) Mostra autonomia anche critica nella rielaborazione delle 

conoscenze 
g) Si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa 

organizzare il discorso con argomentazioni coerenti ed 
efficaci 

h) Ha buone competenze disciplinari 
 

9 

 

Profitto 
molto buono 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale  

b) Mostra motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando 
con contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, 
approfondito ed è sicura la capacità di applicazione 

d) Sa condurre analisi dettagliate e di buon livello 
e) Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
f) Mostra piena autonomia nella critica e nella rielaborazione 

personale delle conoscenze 
g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il 

discorso in maniera coerente ed efficace, ma anche originale  
h) Ha competenze disciplinari ottime e generalizzate 

10 

 

Profitto 
ottimo/eccell

ente 

a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale  

b) Mostra una notevole motivazione nel lavoro svolto in classe, 
partecipando con contributi personali e costruttivi 

c) Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo 
approfondito ed è sicura la capacità di applicazione 

d) Sa condurre analisi dettagliate di livello eccellente 
e) Riesce a sintetizzare con prontezza, chiarezza ed efficacia 
f) Mostra piena autonomia nella rielaborazione personale delle 

conoscenze e nel proporre critiche approfondite 
g) Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il 
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discorso in maniera coerente ed efficace,ma anche originale 
e creativa 

h) Ha competenze disciplinari eccellenti e generalizzate 

 

 

7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
 
Il credito scolastico terrà in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la 
partecipazione alle attività complementari ed integrative promosse dalla scuola in orario 
extracurriculare.  
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella sotto indicata prevista dal D.lgs. n.62/2017 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico per i candidati esterni 

 
In base a quanto indicato nell'art. 11 dell'O.M. del 14 marzo 2022 l'attribuzione del credito 
scolastico i criteri seguirà i criteri sotto indicati 
 
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al 
quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui 
all'Allegato A al d.lgs. 
62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
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7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a 
seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 
classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare: 
 
i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso 
di promozione o idoneità per la classe quarta; 
ii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 
promozione o idoneità alla classe terza. 
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 8. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

A-STORIA DEL TRIENNIO IN NUMERI 

 n. promossi 
alla classe 

n. inseriti da 
altra sezione, 
da altra 
scuola o 
ripetenti 

Totale iniziale n. ritirati 
durante 
l’anno 

Classe terza 20 1 26 6 

Classe quarta 15 9 22 7 

Classe quinta 12 0 12 1 

 

B - SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Numero totale alunni: 12 

Disciplina Promozione alla quinta 

Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9/10 

Italiano 9 3 0 0 

Storia 8 3 1 0 

Inglese 7 3 2 0 

Spagnolo 1 2 1 0 

Tedesco 3 3 2 0 

Matematica 8 3 1 0 

Informatica 4 6 2 0 

Economia 
aziendale 

9 1 2 0 

Diritto 7 4 1 0 

Economia 
politica 

9 3 0 0 

Scienze 
motorie e 
sportive 

0 0 11 1 



       
 

 

 12 

Educazione 
civica 

3 6 3 0 

 

        C - OBIETTIVI COMPORTAMENTALI, ABILITÀ E COMPETENZE 

Obiettivi comportamentali 

• Saper interagire e cooperare positivamente nei confronti delle realtà e culture 

diverse; 

• Interagire e socializzare con i compagni di classe; 

• Potenziare la capacità di ascolto attivo; 

• Saper lavorare in gruppo. 

Abilità 

• Saper usare i lessici specifici delle varie discipline; 

• Comprendere, analizzare ed interpretare documenti, testi, tabelle, grafici; 

• Saper strutturare e argomentare i contenuti nella forma scritta e orale;  

• Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• Saper organizzare i tempi e i modi nello svolgimento delle attività. 

Competenze 

• Saper organizzare il proprio lavoro autonomamente per il raggiungimento degli 

obiettivi. Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni reali, in maniera 

autonoma e/o semiguidata;  

• Saper usare linguaggi adeguati per esporre idee e problematiche in contesti 

interdisciplinari; Produrre documenti, tabelle, grafici relativi a vari contesti; 

• Saper usare in modo efficiente le nuove tecnologie e scegliere la strumentazione 

adatta per risolvere problemi.  

Utilizza i linguaggi tecnici specifici delle varie discipline 

D-INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

A gennaio è stata dedicata un’intera settimana durante l’orario scolastico, dal 16 al 20 

gennaio, alle attività di recupero e potenziamento. Successivamente i docenti hanno 

somministrato la prova di verifica delle carenze a coloro che avevano riportato una 

valutazione non sufficiente nello scrutinio del primo trimestre.  
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Sono stati previsti inoltre sportelli di studio su richiesta in presenza per le materie 

Economia Aziendale, Matematica e Inglese. 

9. ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Classe Terza: 

• Certificazioni linguistiche di Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria. 

• ICDL  

• Educazione Stradale, alcool, droghe e guida dei veicoli, organizzato dall’ ACI. 

Classe Quarta: 

• Lettorato e certificazioni linguistiche di Lingua Inglese e seconda lingua 

comunitaria 

• Educazione Stradale 

• Insieme contro la violenza di genere 

• Come nelle fiabe 

Classe Quinta: 

• Lettorato e certificazioni linguistiche di Lingua Inglese e seconda lingua 

comunitaria. 

• Certificazione ICDL 

• Progetto Tandem Scambio con il BSW di Wangen, Germania, in entrata 10-17 

febbraio 2023 e in uscita 18-25 marzo 2023 (Per gli studenti di lingua tedesca) 

•  

10. PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Nell’istruzione tecnica/professionale le esperienze di studio svolte in contesti reali, 

come gli stage e le altre attività PCTO hanno un’importanza fondamentale per lo 

sviluppo di competenze, conoscenze e abilità afferenti a discipline diverse che si 

possono esplicare in maniera integrata. 

Il percorso della classe è stato condizionato durante il terzo anno dalle limitazioni 

imposte dall’emergenza sanitaria. Durante il quarto e quinto anno si sono potute 

riprendere gradualmente tutte le attività in presenta ed è stato possibile effettuare 

anche lo stage alla fine della classe quarta. 
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Nel dettaglio il percorso PCTO si è così articolato: 

Classe terza 

-Conferenza ed esercitazione sul "Il ruolo del Commercialista e la costituzione della 

impresa individuale” in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Prato  

-Conferenze on line su: "Uno sguardo su Prato": - "Il parco agricolo di Prato" e 

"Vecchio ospedale. Se non mi servi ti smonto" proposte da Radio Eolo.  

Classe quarta 

-Seminario on line in collaborazione con la Camera di Commercio di Pistoia e Prato: 

“Web jobs –lavori e professioni digitali” 

-Lezioni in presenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato su “Il ruolo 

del Commercialista e la redazione del modello 730” – Conferenza ed esercitazione 

-Attività di “Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro” svolta 

sia su piattaforma che in aula 

-Modulo formativo su “Il modello olivettiano attualità e prospettive di sviluppo”, slide e 

video realizzate da Si.Camera nell’ambito del progetto Lezioni Olivettiane della 

Fondazione Adriano Olivetti. 

-Stage in azienda di 5 settimane (dal 30/05/2022 al 01/07/2022) presso studi 

commerciali e di Consulenti del Lavoro, aziende mercantili, industriali e di servizi, enti, 

case di software, import-export e varie associazioni di categoria. 

Classe quinta 

-Attività in presenza con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – “Il reddito 

fiscale” –conferenza ed esercitazione. 

-Seminario organizzato in collaborazione con varie Agenzie per il Lavoro operanti sul 

territorio per la realizzazione del “Curriculum Vitae” e su “Come sostenere un colloquio 

di lavoro”. 

-Conferenza sul “Marketing digitale” in collaborazione con UNIFI, tenuta dal Prof. 

Danio Berti 
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11. EDUCAZIONE CIVICA 

- Il curricolo verticale di Educazione civica dell’I.S «P. Dagomari» 

Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 92 del 20/08/2019, dal 1° settembre dell’a. s. 

2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è stato istituito l'insegnamento 

trasversale dell'Educazione civica. 

In riferimento ai nuclei tematici previsti dalle Linee guida (1. Costituzione, 2. Sviluppo 

sostenibile, 3. Cittadinanza digitale) e alle loro possibili declinazioni, sono state 

individuate alcune (macro-)tematiche per ogni anno di corso; per le classi quinte di 

ciascun indirizzo si tratta delle seguenti: 

 

Nucleo concettuale 

Tematica 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. 

Costituzione 

Conoscenza e riflessione su 
significati 

------ 

Società aperte e società chiuse. 
Democrazie e Totalitarismi 

- (Ri-)conoscere i principi dell’organizzazione di uno Stato 
democratico; 

- (Ri-)conoscere i caratteri strutturali di un totalitarismo; 

- Distinguere le caratteristiche delle democrazie e dei totalitarismi; 

- Cogliere significato e spessore della società di massa; 

- Individuare il rapporto individuo-società; 

- Utilizzare le conoscenze per comprendere problemi attuali di 
convivenza civile; 

- Acquisire e interpretare le informazioni, nel confronto dei diversi 
punti di vista. 

1 bis. 

Costituzione 

Per una pratica quotidiana del 
dettato costituzionale 

------ 

Nuovo Umanesimo, diritti umani e 
istituzioni europee. 

- Conoscere che cosa sono e quali sono i «diritti umani»;  

- Conoscere il contesto storico in cui si sono sviluppati i diritti umani; 

- Conoscere i principali documenti (nazionali e internazionali) in 
materia di diritti umani; 

- Conoscere la prospettiva attuale sui diritti dell’uomo; 

- Acquisire la consapevolezza storica, relativamente alla memoria 
delle violazioni dei diritti dell’uomo e dei popoli; 

- Cogliere e riaffermare il valore delle relazioni interpersonali ed il 
rapporto tra persone e sistemi e tra sistemi diversi;  
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- Collaborare per la crescita umana del proprio gruppo di 
appartenenza, al fine di una sempre più ampia e solidale 
integrazione del corpo sociale; 

- Riflettere sull’importanza della cooperazione internazionale per 
risolvere i problemi globali. 

2. 

Sviluppo sostenibile 

Per un’economia sostenibile 

------ 

La responsabilità  

sociale d’impresa 

- Conoscere il sistema di interessi che gravitano intorno all'impresa 
anche alla luce dei riferimenti costituzionali sulla libertà di iniziativa 
economica privata; 

- Conoscere i principi ispiratori della responsabilità sociale 
d'impresa; 

- Saper riconoscere, nei comportamenti aziendali, l'applicazione dei 
principi della responsabilità sociale d'impresa. 

3. 

Cittadinanza digitale 

Educazione digitale 

------ 

Per un uso critico dell’informazione 

- Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie di contenuti 
reperibili in rete; 

- Conoscere le principali regole di controllo delle fonti; 

- Sapersi informare online,  

-(Ri-)conoscere le fonti affidabili; 

- Individuare le fake news, analizzando struttura e contenuti; 

- Usare strategie di ricerca avanzata per trovare informazioni 
attendibili in rete. 

 

Al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni 

alunno/a, il curricolo di Educazione civica ha previsto un’impostazione interdisciplinare 

che potesse coinvolgere tutti i docenti del Consiglio di classe. Ha cercato altresì di 

fornire una cornice che potesse valorizzare attività, percorsi e progetti contenuti nel 

PTOF, tematiche già presenti nella programmazione disciplinare, la libera iniziativa 

progettuale dei singoli Consigli di classe, con la creazione di percorsi trasversali ad hoc. 

La valutazione – periodica e finale (come previsto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, e dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n. 122) – è coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze affrontate e 

sollecitate durante l’attività didattica, nonché con le Integrazioni al Profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
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all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (cfr. Allegato C al D.M. n. 35/2020). 

La griglia di valutazione utilizzata è consultabile tra gli allegati di questo documento. 

 

Segue un paragrafo dedicato alle attività svolte dalla classe. 

 

I PERCORSI DELLA CLASSE 

Nucleo 1: Costituzione. Società aperte e società chiuse. Democrazie e 
Totalitarismi 

Italiano e Storia:  

-Il concetto di Totalitarismo. I caratteri dei totalitarismi, strumenti per distinguere la 

differenza tra democrazie e totalitarismi. Approfondimento storico su tre totalitarismi 

del 1900: Fascismo, Nazismo e Stalinismo. 

-Un totalitarismo oggi: la Corea del Nord (Visione di un documentario). 

Diritto e Economia Politica: 

-Attento esame della legislazione razziale italiana condotto dall’insegnante di Diritto; 

gli studenti sono stati invitati a riflettere su come uno Stato totalitario cancelli i diritti 

fondamentali e invada la sfera privata delle persone, violandone la coscienza e la 

dignità, sull’affermazione di nuovi totalitarismi, sui diritti inviolabili della nostra 

Costituzione.  

Tedesco: 

-Demoktatie als Herrschaftsform -Formen der Demokratie(indirekte/Direkte 

Demokratie Deutschland von der Demokratie zur Diktatur :die Nazizeit und die 

Diktaturen auf der Welt. 

-Dibattito dopo la visione dei film “ Das Leben der Anderen“ di Florian Henckel (2005) 

e Die Welle di Dennis Gansel (2008). 

Inglese: 

-Approfondimento su George Orwell e la sua riflessione sul concetto di totalitarismo. 

Cenni a 1984. 
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Nucleo 1 bis. Costituzione: Nuovo Umanesimo, diritti umani e istituzioni 
europee. 

Spagnolo: 

 -La Costituzione spagnola del 1978 e confronto con la Costituzione italiana. 

Italiano e Storia: 

-Lettura della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. 

Diritto e Economia Politica: 

-Analisi di fonti giuridiche quali La dichiarazione dei diritti dell’uomo e la Costituzione 

italiana. Introduzione al tema del confronto con l’altro attraverso la lettura di due 

articoli sul tema dello straniero (cfr. Gustavo Zagrebelski, Straniero. La nuova paura 

dell’Occidente, «R2 DIARIO di Repubblica», novembre 2007 e Tahar Ben Jelloun, Noi 

ospiti di un’Europa che ci vede con sospetto, ivi). 

Nucleo 2. Sviluppo sostenibile: Per un’economia sostenibile. La responsabilità 
sociale d’impresa. 

Economia Aziendale: 

-La responsabilità sociale dell’impresa. Introduzione al bilancio di sostenibilità. Il 

bilancio sociale. 

-Il bilancio sociale - la ripartizione della ricchezza/valore (Valore Aggiunto) che 

l’azienda crea fra i vari stakeholders 

-Analisi e presentazione del bilancio di sostenibilità di un’azienda scelta a gruppi 

(Bauli, Sony ,Coop Italia e Adidas). 

 

12. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^A AFM si compone attualmente di 11 allievi, dei quali solo 10 frequentanti, 

di cui 4 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta. All’inizio dell’anno 

scolastico la classe era composta da 12 alunni, una di questi si è ritirata ed un’altra non 

sta frequentando le lezioni da inizio aprile. Dei 10 allievi, 6 di loro studiano tedesco come 

seconda lingua, i restanti studiano spagnolo. Nel corso del triennio il percorso scolastico 
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della classe 5^A AFM è stato molto difficile ed il numero degli alunni si è notevolmente 

ridotto nel corso degli anni.  

 

La 3^A AFM era originariamente formata da 26 studenti, dei quali 4 non si sono mai 

presentati, a cui durante l’anno se n’è aggiunto uno, proveniente da un altro indirizzo. 

Dei 26 iniziali solo 15 sono stati promossi alla classe quarta, ma fra questi, uno studente 

ha cambiato indirizzo ed uno si è trasferito in un altro istituto. In quarta, a questi 13 

studenti rimasti, se ne sono aggiunti altri 9 ripetenti del 4^ anno e/o provenienti da altri 

indirizzi. Nel corso del quarto anno 7 studenti si sono trasferiti al corso serale e/o hanno 

abbandonato il percorso scolastico, facendo sì che solo 15 alunni siano arrivati alla fine 

dell’anno scolastico. Di questi soltanto 12 studenti sono stati promossi alla classe quinta 

nonostante alcuni mostrassero qualche lacuna e/o criticità in alcune materie. 

 

Con riferimento alla continuità didattica si rivela che nel corso del triennio ci sono stati 

alcuni avvicendamenti di docenti. Gli insegnanti che si sono succeduti hanno comunque 

rispettato in maniera coerente la programmazione senza che ciò gravasse sulla classe. 

Le docenti di Economia Aziendale, Matematica, Scienze Motorie, Tedesco, Spagnolo, 

Religione hanno insegnato nella classe per tutto il triennio. La docente di Diritto e 

Economia Politica è subentrata alla precedente all’inizio della classe quarta. Le docenti 

di Italiano, Storia e Inglese sono state diverse in ogni classe del triennio. 

 

Il percorso scolastico della 5^ A AFM è stato complesso: la maggior parte degli alunni 

ha dimostrato un interesse scarso e superficiale nei confronti della scuola, dell’attività 

didattica in generale e mancanza di propensione allo studio. 

Il livello medio della classe si è rilevato, fin dall’inizio della terza, molto basso: la maggior 

parte degli studenti non solo non aveva basi adeguate, ma non si è mai impegnata con 

serietà e non ha voluto capire che era necessario frequentare e seguire con attenzione 

le lezioni, studiare e fare i compiti a casa per recuperare. Soltanto pochi hanno studiato 

e lavorato con una certa continuità.  

Anche il comportamento in classe è stato spesso poco corretto e non adeguato: gli 

alunni si sono dimostrati durante tutto il triennio non inclini a rispettare le regole. Da 

segnalare anche le frequenti assenze, spesso strategiche e i numerosi ingressi in ritardo 

ed uscite anticipate.   
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Dal punto di vista didattico, la classe, ad eccezione di pochi studenti, non ha raggiunto 

un buon livello di preparazione, dovuto allo scarso impegno e al loro comportamento 

non sempre corretto. 

La classe, alla fine del 4^ anno, ha effettuato cinque settimane di stage presso 

aziende, studi commerciali ed enti del territorio. Tutti gli studenti hanno partecipato a 

questa attività con assiduità ed impegno. Dai questionari aziendali e scolastici, redatti 

alla fine del percorso, sono emersi giudizi positivi su tutti gli studenti, sottolineando 

proprio il loro impegno, la loro serietà ed il senso di responsabilità. Gli stessi studenti 

hanno sottolineato, una volta terminato lo stage, l’utilità e l’importanza di tale 

esperienza. 

Tuttavia le insegnanti durante il triennio e, soprattutto durante l’ultimo anno scolastico, 

hanno espresso più volte la loro preoccupazione in vista dell’Esame di Stato. Le lacune 

maggiori sono in Economia Aziendale e Matematica, materie che prevedono un 

continuo consolidamento degli argomenti precedenti, in vista della spiegazione di uno 

nuovo. Il lavoro scolastico, anche durante questo anno scolastico, è stato sempre 

faticoso e lento sia per la scarsa disponibilità all’ascolto e alla concentrazione durante 

le ore di lezione sia per l’impegno inadeguato nello studio individuale. La maggior parte 

degli alunni si è applicata in maniera discontinua, superficiale e finalizzata 

esclusivamente allo svolgimento delle verifiche. 

 

È presente poi un esiguo numero di studenti che presenta interesse durante le lezioni, 

pone domande, prende appunti e cerca di migliorare il clima della classe. Gli studenti 

in questione nel corso degli anni non sono stati, però, giovati dall’andamento generale 

del gruppo. 

Tuttavia dal punto di vista disciplinare le docenti presenti dalla terza sottolineano un 

leggero miglioramento del comportamento in alcuni degli studenti. 

 

13. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
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14.ALLEGATI 
 

a) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  a.s. 2022/2023 

Classe 5A AFM Prof.ssa Francesca Poggiali 

 

Testi adottati: 

• CLAUDIO GIUNTA, Cuori intelligenti, vol. 3a e 3b, ed. Garzanti scuola 
• Materiale fornito dalla docente 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2023 

 

Modulo 1. Giacomo Leopardi. 

-Vita, opere e poetica. 

• Il pensiero: la natura benigna e il pessimismo storico; la natura maligna e il 
pessimismo cosmico. La poetica del “vago e indefinito”. 

• Zibaldone: la teoria del piacere e le rimembranze, indefinito e infinito. 
• Dai Canti: lettura, analisi e parafrasi di L’infinito, A Silvia. 

 

Modulo 2. Il Naturalismo francese, il Verismo e Giovanni Verga.  

- Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici e la poetica di Zola. 

 -Il Verismo: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Verga. 

-Giovanni Verga: la vita e le opere veriste. 

• La svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, poetica 
dell’impersonalità. 

• Il Ciclo dei vinti, la fiumana del progresso e il pessimismo. 
• Confronto fra il Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola. 

-Lettura e analisi dei seguenti testi in antologia: 

• da Vita dei campi: lettura e analisi di Rosso Malpelo. 
• da I Malavoglia, la prefazione; “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’affare 

dei lupini”, “L’addio di ‘Ntoni”. 
• da Novelle rusticane, La roba. 
• da Mastro-don Gesualdo, “Gesualdo muore da vinto”. 

 

 



 

 23 

Modulo 3. Il Decadentismo 

-Il Decadentismo, le origini, la visione del mondo decadente, l’irrazionalità, gli 
strumenti irrazionali del conoscere, l’estetismo, il simbolismo, gli eroi decadenti, la crisi 
del ruolo dell’intellettuale. 

- Charles Baudelaire e la lezione simbolista. 

• I Fiori del male: struttura e contenuti.  
• Da I fiori del male: lettura e analisi di  “L’albatro”. 

 

Modulo 4. Gabriele d’Annunzio 

-Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, l’estetismo (vita vissuta come un’opera d’arte 
e il dandy) e cenni al superuomo. 

- Il piacere: struttura e contenuti. 

• Da Il piacere, lettura e analisi di Tutto impregnato d’arte. 
• Le Laudi: struttura e contenuti.  
• Lettura e analisi da Alcyone: La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 

 

Modulo 5. Giovanni Pascoli 

-Giovanni Pascoli: La vita, le opere e la poetica. 
-Lettura e analisi dei seguenti testi 

• Da Myricae: X Agosto, Novembre, Il Lampo e Il tuono. 
• Da Canti di castelvecchio, Nebbia. 
• Da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica, I, III. 

 

Modulo 6. Il nuovo romanzo del Novecento. Italo Svevo. 
-Italo Svevo. Generi, temi, tecniche (la figura dell’inetto, la psicanalisi). 
-Cenni a Una vita 

• -Senilità: trama e l’inettitudine di Emilio Brentani. 
Lettura da Senilità, Emilio e Angiolina. 

• La coscienza di Zeno: trama, tematiche, tecnica narrativa, il personaggio di 
Zeno come narratore inattendibile e la psicoanalisi. 

• Lettura da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “L’origine del vizio”. 
 

Modulo 7. Luigi Pirandello. 

-Luigi Pirandello. La vita e i temi dell’opera pirandelliana, l’umorismo, la poetica delle 
maschere, le vie di fuga dell’uomo, il teatro pirandelliano. 

• Lettura e analisi dei seguenti testi in antologia 
• Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato. 
• Da Uno, nessuno e centomila, “Tutta colpa del naso”. 
• Da Sei personaggi in cerca di autore, “I personaggi entrano in scena”. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2023 
 

Modulo 8. Giuseppe Ungaretti. 

- Giuseppe Ungaretti, la vita e la poetica, l’esperienza della guerra e lo stile innovativo. 

• da L’allegria: Fratelli, I fiumi, Veglia, Mattina, Soldati. 
 
 
Prato, 7/5/2023 

L’insegnante  
Poggiali Francesca 
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STORIA a.s. 2022/2023 

Classe 5A AFM Prof.ssa Poggiali Francesca 

 

Testi adottati: 

• DE LUNA-MERIGGI, Il segno della storia 3, ed. Paravia 
• Materiale fornito dalla docente 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2023 

 

MODULO 1. Il ‘900 e la società di massa. 

●Le origini e le caratteristiche della società di massa. La Belle époque, Imperialismo, 
colonialismo, razzismo, nazionalismo, socialismo. La politica in Occidente e la nascita 
dei partiti di massa. L’età giolittiana. 

 

MODULO 2. La Prima Guerra Mondiale. 

• Il contesto e le cause della Grande Guerra: la corsa agli armamenti, 
l’espansionismo tedesco, la rivalità anglotedesca; la crisi balcanica. 

• La prima fase della guerra: lo scoppio del conflitto, il fronte occidentale, l’Italia 
dalla neutralità all’interventismo, le fasi della guerra, il genocidio degli armeni, la 
dimensione globale del conflitto. L’Italia in guerra: la situazione allo scoppio del 
conflitto, dalla neutralità alla guerra, il fronte meridionale (l’Isonzo e il Carso). 
Una guerra “nuova”.  

• Il 1917, un anno di svolta: l’uscita della Russia dal conflitto, l’entrata in guerra 
degli USA, la disfatta di Caporetto.  

• La conclusione del conflitto e i trattati di pace. 
 

MODULO 3. La Rivoluzione Russa. 

• La situazione in Russia agli inizi del Novecento: la rivoluzione del 1905. 
• La rivoluzione di febbraio e il ritorno di Lenin, le Tesi di Aprile. 
• La rivoluzione di ottobre, la guerra civile e la costruzione dell’URSS, il 

comunismo di guerra, la NEP, la morte e la successione di Lenin. 
 

MODULO 4. Il primo dopoguerra e la crisi del ’29. 

• La situazione economico e politica dell’Europa dopo la pace di Versailles. 
La Germania dal crollo dell’impero alla Repubblica di Weimar, la crisi 
economica e il piano Dawes, il biennio rosso nell’Europa Centrale. 

• La società delle nazioni 
• Gli Usa: il benessere degli anni Venti, l’isolazionismo, la crisi del 29, la grande 

depressione, F.D. Roosevelt e il New Deal.  
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MODULO 5. La nascita del Fascismo 

• Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: il biennio rosso in Italia e 
la nascita dei Fasci di Combattimento. 

• La presa del potere di Mussolini: dalle elezioni del 1919 alla marcia su Roma. Il 
delitto Matteotti e il discorso alla Camera. Le leggi fascistissime. Il Manifesto 
degli intellettuali fascisti e antifascisti. 

 

MODULO 6. I tre totalitarismi europei: Nazismo, Stalinismo e Fascismo 

• Il regime nazista in Germania. Il putsch di Monaco e l’ascesa di Hitler. La 
struttura del partito nazista e i principi della superiorità della razza ariana e sua 
definizione. Definizione di antisemitismo. Hitler da cancelliere a Fuhrer. Il 
totalitarismo nazista e le leggi di Norimberga.  

• Il regime stalinista: l’avvento di Stalin, i piani quinquennali, le purghe staliniste, i 
gulag. 

• Il regime fascista. Il consolidamento del regime totalitario. I Patti Lateranensi, il 
plebiscito del 1929, Politica economica fascista, caratteristiche del regime 
totalitario, le leggi razziali del 1938, la politica estera di Mussolini negli anni 30 e 
l’avvicinamento alla Germania nazista. 
 

MODULO 7. Le premesse alla Seconda Guerra Mondiale. 

• Il riarmo tedesco e la politica estera di Hitler: l’anschluss, la questione dei 
Sudeti e la Prussia orientale, l’alleanza Giappone-Germania-Italia e il patto 
Molotov-Ribbentrop. 

• La guerra civile in Spagna. 
• L’inizio della guerra civile in Cina e l’occupazione giapponese della Manciuria. 

 

MODULO 8. La Seconda Guerra Mondiale.  

• L’inizio della guerra e la travolgente avanzata tedesca, la battaglia d’Inghilterra, 
l’Italia nel conflitto, l’operazione Barbarossa e il genocidio degli Ebrei. L’attacco 
giapponese a Pearl-Harbour e l’entrata in guerra degli Stati Uniti.  
 

• PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2023 
 

• La svolta del 1942: il fronte con l’URSS, in Nord-Africa e le conferenze di 
Casablanca e Teheran del 1943. 

• L’armistizio del 1943, la RSI e la Resistenza italiana. 
La vittoria degli Alleati e la conclusione della guerra. 

• Le trattative di pace. 
• Il secondo dopoguerra: linee generali. 
 
Prato, 7/5/2023 

L’insegnante 
Poggiali Francesca 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Cecchi Gianna 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2023 
Bilancio e revisione aziendale (vol. 4° e 5°) 

Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi 

Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile 

Lo Stato Patrimoniale 

Il Conto Economico 

La Nota Integrativa 

I criteri di valutazione 

Il Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione 

IL Bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese 

La responsabilità sociale dell’impresa : il bilancio sociale e il bilancio ambientale. 

La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure 

 

Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 

Imprese industriali: generalità e classificazioni 

La gestione delle imprese industriali 

Settori e aspetti della gestione industriale 

La Contabilità generale e il Piano dei conti nelle imprese industriali 

Richiami alle scritture d’esercizio ed in particolare a quelle relative alle 

immobilizzazioni 

materiali ed al personale 

Gli assestamenti di fine esercizio 

Scritture di riepilogo e chiusura dei conti 

 

L’analisi di bilancio per indici 

L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

La rielaborazione del Conto economico 

L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

L’analisi della situazione finanziaria 

L’analisi della situazione economica 
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Il coordinamento degli indici di bilancio 

 

L’analisi di bilancio 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 

Le informazioni desumibili dal rendiconto delle variazioni del PCN 

Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

Le imposte sul reddito d’impresa 

Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 

Le plusvalenze da cessioni di beni 

La valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione 

La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

Il trattamento fiscale degli interessi passivi 

I compensi agli amministratori 

La liquidazione e il versamento dell&#39; IRES 

 

La contabilità analitica 

Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

I costi: classificazioni e configurazioni 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

La contabilità a costi pieni o full costing 

La contabilità a costi variabili o direct costing 

Il metodo ABC - Activity Based Costing 

I costi nelle decisioni aziendali: 

� l’accettazione di un nuovo ordine (metodo del costo suppletivo) 

� l’eliminazione del prodotto in perdita 

� il make or buy 
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� convenienza ad incrementare la produzione 

� la break even analysis 

 

La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di gestione 

Il concetto di strategia e di pianificazione strategica 

La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

Il budget annuale e la sua articolazione 

La formazione dei budget settoriali 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

Il budget generale d’esercizio 

Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

L’analisi degli scostamenti nei costi e nei ricavi 

 

Il business plan: 

parte descrittiva 

piano economico-finanziario 

 

Bilancio con dati a scelta 

La redazione dello Stato patrimoniale 

La redazione del Conto Economico 

I vincoli nella redazione del bilancio 

Bilancio a stati comparati 

 
Libro di testo: P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B.Trivellato - Master in Economia 
aziendale, vol. 4° e 5° - casa editrice Scuola &amp; Azienda 
 
Prato, 03/05/2023 

L’insegnante 
Gianna Cecchi 
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PROGRAMMA DI DIRITTO a.s. 2022/2023 
 
Classe 5A AFM Prof.ssa Perri Antonella 
 

Libro Di Testo: Diritto Pubblico 

Autore: M.R.Cattani; 

Casa Editrice:Pearson 

 

Lo stato ed i suoi elementi costitutivi 

● lo stato, le sue origini, i suoi caratteri 

● il territorio 

● il popolo e la cittadinanza 

● la condizione giuridica degli stranieri in italia 

● la sovranita' 

 

Le forme di stato 

● lo stato assoluto 

● lo stato liberale 

● lo stato totalitario 

● lo stato democratico 

● lo stato sociale 

le forme di governo 

● la monarchia 

● la repubblica 

 

Origine e principi fondamentali della costituzione 

● le origini della costituzione 

● la struttura ed i caratteri della costituzione 

● il fondamento democratico e la tutela dei diritti 

● il lavoro come diritto dovere 

● il principio di uguaglianza 

● i principi del decentramento e dell'autonomia 
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● la liberta' religiosa 

● la tutela della cultura e della ricerca 

● il diritto internazionale 

 

Lo stato italiano e i diritti dei cittadini 

● la liberta' personale 

● la liberta' di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

● i diritti di riunione e di associazione 

● la liberta' di manifestazione del pensiero 

 

● le garanzie giurisdizionali 

● i rapporti etico-sociali e i rapporti economici 

 

Rappresentanza e diritti politici 

● democrazia e rappresentanza 

● i partiti politici 

● il diritto di voto e il corpo elettorale 

● gli istituti di democrazia diretta 

 

La funzione legislativa: il parlamento 

● la composizione del parlamento 

● l' organizzazione delle camere 

● il funzionamento delle camere 

● la posizione giuridica dei parlamentari 

● l’iter legislativo 

● la funzione ispettiva e quella di controllo 

 

La funzione esecutiva: il governo 

● la composizione del governo 

● la formazione del governo e le crisi politiche 

● le funzioni del governo 
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● l' attivita' normativa del governo la funzione giurisdizionale: la magistratura 

● il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

● la giurisdizione civile nelle linee fondamentali 

● la giurisdizione penale nelle linee fondamentali 

● il csm 

 

Gli organi di controllo costituzionale 

● il presidente della repubblica e la sua elezione 

● i poteri del capo dello stato 

● gli atti presidenziali e la responsabilita' 

● il ruolo ed il funzionamento della corte costituzionale 

● il giudizio sulla legittimita' delle leggi 

● le altre funzioni della corte costituzionale 

 

Le autonomie locali 

● il principio autonomista e la sua realizzazione 

● l'organizzazione delle regioni 

● i comuni e le loro funzioni 

● l'organizzazione dei comuni 

 

L’unione europea 

● dal trattato di maastricht a oggi 

● il parlamento europeo 

● il consiglio europeo 

● il consiglio dell’unione europea e la commissione europea 

● le fonti del diritto comunitario 

● i diritti dei cittadini europei 

 

La funzione amministrativa 

● la pubblica amministrazione e le sue funzioni 

● i principi costituzionali relativi alla pubblica amministrazione 
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L'attivita' amministrativa 

● gli atti amministrativi 

● i provvedimenti amministrativi: caratteri e classificazioni 

● i provvedimenti amministrativi secondo l'organo deliberante 

● i provvedimenti amministrativi in base agli effetti giuridici 

● il procedimento amministrativo e le sue fasi 

● l' invalidita’ degli atti amministrativi 

 

Prato, 15/5/23  

Firma Docente 

Antonella Perri 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Perri Antonella 
 

Libro di testo – “Ragioni e limiti della finanza pubblica” 

Vinci Orlando Rosa Maria, Edizione Tramontana 

Economia pubblica e politica economica 

• Lo studio dell’economia pubblica 

• Caratteri dell’attività economica pubblica 

• I soggetti dell'attività economica e finanziaria pubblica 

• L’intervento pubblico nell’ economia 

• L'evoluzione storica dell’intervento pubblico 

• Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico 

• Le difficoltà ed i limiti dell’intervento pubblico 

Gli Strumenti della Politica Economica 

• Le diverse modalità dell'intervento pubblico 

• La politica fiscale 

• La politica monetaria 

• La regolazione 

• L'esercizio di imprese pubbliche 

Redistribuzione stabilizzazione e sviluppo 

• La redistribuzione 

• La stabilizzazione 

• Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

• Lo sviluppo 

Politica Economica Nazionale e Integrazione Europea 

• L'integrazione europea 

• Le competenze dell'Unione europea e le politiche nazionali 

• L'area della moneta unica e la politica monetaria europea 

• Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

Le spese pubbliche 
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• 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 

Le entrate pubbliche 

• Il sistema delle entrate 

• Classificazione delle entrate 

• I prezzi 

• I tributi 

• La pressione tributaria 

Funzione e struttura del bilancio 

• Funzione e struttura del bilancio 

• La funzione del bilancio 

• La normativa del bilancio 

• Caratteri di bilancio 

• I principi del bilancio 

• Struttura del bilancio 

• I risultati differenziali 

La manovra di bilancio 

• L’impostazione del bilancio 

• La legge di approvazione del bilancio 

• La flessibilità e l’assestamento del bilancio 

• La gestione e i controlli 

• Il Rendiconto generale dello Stato 

Le imposte e il sistema tributario 

• L’imposta 

• Le diverse tipologie di imposta 

• Principi fondamentali del sistema tributario 

L’equità dell’imposizione 

• Universalità e uniformità dell’imposizione 
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• Gli indicatori della capacità contributiva 

• L'equità e le diverse tipologie di imposta 

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 

Struttura del sistema tributario italiano 

• Evoluzione del sistema tributario 

• Lineamenti del sistema vigente 

• I principi costituzionali e le norme tributarie 

La determinazione del reddito ai fini fiscali 

• Le imprese sui redditi. Il concetto fiscale di reddito 

• Redditi fondiari 

• Redditi di capitale 

• Redditi di lavoro dipendente 

• Redditi di lavoro autonomo 

• Redditi di impresa: dal reddito contabile al reddito fiscale imponibile 

• Redditi diversi 

L'Imposta sul reddito delle persone fisiche 

• L’imposizione personale progressiva. Profili economici 

• IRPEF: presupposto e soggetti passivi 

• Determinazione della base imponibile 

• Determinazione dell’imposta 

 
Prato, 15/05/ 2023  

L’insegnante Antonella Perri 
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LINGUA INGLESE a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Colangelo Alessandra 
 
STRUMENTI: 
Libro di testo: Business Plan Plus (Bowen, Cumino – Ed. Petrini) 
Fotocopie, file, video forniti dall’insegnante 
 
Contenuti disciplinari (libro) 
SECTION 1 
Globalisation (pag. 12 e seguenti) 
What is globalisation? 
Global trade 
Global companies 
 
SECTION 2 
Marketing (pag. 132 e seguenti) 
Marketing – The marketing concept 
Situation analysis: market research 
Marketing strategy: STP 
The marketing mix 
Marketing services 
Advertising 
Enquiring (pag. 158 e seguenti) 
Sales contract 
Delivery (solo introduzione, cenni generali) 
Risk assessment 
Methods of payment (Open account, Bank transfer, Payment in advance) 
Letter plan and phraseology (pag. 179) 
The economic environment (pag. 286 e seguenti) 
Types of economic systems 
The public sector 
The financial world (pag. 304 e seguenti) 
Central banks 
 
SECTION 3 
Political systems (pag. 378 e seguenti) 
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A parliamentary system: the UK 
A presidential system: the USA 
 
Contenuti disciplinari affrontati da materiale fornito dall’insegnante 
The main EU institutions (Parliament, Congress, Commission, ECB, ECA) and Brexit 
Linkers to write an essay 
Word formation: prefixes and suffixes 
Passive form 
 
CIVICS EDUCATION: 
George Orwell against totalitarianism: cenni su Orwell e approfondimento su 1984 
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LINGUA SPAGNOLA a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Morlotti Camilla 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
● L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M. Salvaggio, Trato hecho, Zanichelli editore 
Gli argomenti sono stati svolti utilizzando sia il libro di testo in adozione che materiale 
fornito 
dall’insegnante (fotocopie, presentazioni, video). 
 
GRAMMATICA (da Trato Hecho e da materiale fornito dall’insegnante) 
- Ripasso delle principali strutture linguistiche e dei modi indicativo, subjuntivo, 
condicional; 
- El periodo hipotético. 
 
COMMERCIO (da Trato hecho) 
- El mundo del trabajo: las ofertas de trabajo, el perfil del candidato, el currículum 
vítae y el vídeo-cv, la carta de presentación, la entrevista de trabajo (pagg. 246-250, 
254-266); 
- Marketing empresarial: definición de marketing, productos, precios y promociones, la 
publicidad, el anuncio publicitario, la campaña publicitaria, marketing directo e 
indirecto (pagg. 100-110); 
- Promover un producto, el folleto publicitario (pagg. 111, 117); 
- El proceso de compraventa, el comercio y la distribución (pagg. 132-135); 
- El comercio por internet (pag. 138); 
- Las formas de pago (pag. 140); 
- Logística y transporte (pagg. 158-159); 
- El comercio internacional, los incoterms (pag. 162); 
- Cartas / correos y documentos comerciales: 

➢ oferta (pagg. 114-115); 

➢ solicitud de información (p. 145); 

➢ solicitud de presupuesto (pag. 147); 

➢ pedido (p. 148); 

➢ presupuesto (p. 170); 

➢ respuesta a orden de pedido (pag. 171); 

➢ el albarán (pag. 172); 
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➢ la factura y la factura electrónica (pagg. 173, 179). 
 
CULTURA (da Trato Hecho e materiale fornito dall’insegnante) 
- Storia della Spagna dagli inizi del XX secolo alla fine della dittatura di Franco: 

➢ principios del siglo XX y Guerra Civil; 

➢ Guernica - el cuadro de Picasso; 

➢ Franquismo y Transición; 

➢ de la Transición al gobierno actual; 

➢ la mujer durante el Franquismo*. 
- El estado español: la constitución de 1978, gobierno y monarquía (pagg. 280-281); 
- Las comunidades autónomas y las lenguas de España (pagg.282-283)*. 
 
EDUCAZIONE CIVICA (da Trato hecho e da materiale fornito dall’insegnante) 
Costituzione - La Constitución española de 1978: 

➢ struttura e principi fondamentali, 

➢ confronto con la Costituzione Italiana. 
 
* Argomenti ancora da trattare alla data della stesura del presente programma. 
 
Prato, 2 maggio 2023  

L’insegnante Morlotti Camilla 
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LINGUA TEDESCA a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Sola Antonietta 
 
PROGRAMMA SVOLTO al 15 maggio 
Dal libro di testo “Handelsplatz Neu Deutsch für Beruf und Reisen ” di P.Bonelli-
R.Pavan Loescher editore ; 
C.Medaglia Die Deutsche Welt Loescher editore ;Komplett II di G.Montali-D.Mandelli-
N.Czernohous Linz 
Loescher editore e Fundgrube di G.Montali-D.Mandelli-N.Czernohous Linz Loescher 
editore sono stati svolti 
i seguenti capitoli/letture 
Kapitel 5 
Marketing und Werbung 
Produktpraesentation auf der Messe pagg. 74-75 
Rundschreiben und Werbebriefe pagg. 76--77; 
Ein Werbebrief pagg.78-79 
Redemittel fuer den Werbebrief pagg 80-81-82-83 
Social Media Werbung pagg.84-85 
 
Kapitel 7 
Messen 
Auf der Messe pag .112 
Nach der Messe pag .113 
Messen und Veranstaltungen pag. 114 
Eine Anfrage an die Messeleitung-Anmeldenformular pagg. 114-115 
Eine Anfrage an eine Firma ,die Messestaende ausstattet pag. 116 
Redemittel fuer die Einladung zum Messebesuch pagg. 119 e 121 
Teilnahme an Messen pag 122-123 
 
Buergerkunde und Verfassung 2 
Die Bundesrepublik Deutschland pag 175 
Deutschlands Verfassunsorgane pag 176 
 
Das Wahlrecht :die wichtigsten deutschen Parteien pag 177 
Geschichte der Europaeischen Union pag 178 
Internationale Organisationen pag 180 
Burgerkunde und Verfassung 3 
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Die Geschichte Deutschlands 
1.Weltkrieg und die Weimarer Republik pag 259 
Die Nazizeit und 2. Weltkrieg pag 260 
Nach dem 2.Weltkrieg.Die Nachkriegszeit pag 261 
Zwei Deutsche Staaten 
Die 50er Jahre und das Wirtschaftswunder pag 262 
Der Bau der Berliner Mauer 
Willy Brandt 
1989 :Fall der Mauer und Wiedervereinigung Deutschlands pag 263 
Hauptstadt Berlin pag 264 
Helmut Kohl 
Angela Merkel 
da Die Deutsche Welt 
Berlin :die Geschichte und die Sehenswuerdigkeiten pagg.14-15 
Einheit 6 -Geschichte 
Bismack und die Einheit pag 70 
Nach dem Ersten Weltkrieg pag 72 
Die Weimarer Republick 
Der Nationalsozialismus 
Die Judenverrfolgung pag 73 
Die Weisse Rose (fino al 15 maggio?) 
Nach dem Zweiten Weltkrieg pag 74 
Der Marshallplan 
Die BRD und die DDR pag 75 
da Komplett II 
Wie kam es zum Bau der Mauer in Berlin? pag 85-86 
 
Da Fundgrube 
Flucht aus DDR pagg 32-33 
Berlin ,die Stadt pagg 52-53 
Berlin ,die Politik pagg. 54-55 
 
I libri di testo sono stati integrati dalle seguenti fotocopie: 
Die Zahlungsweisen 
Marketing 
Die Geschichte der Werbung 
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Elektronischer Handel (E-Commerce) 
Globalisierung (materiale online rielaborato dalla docente) 
Fairtrade (materiale online rielaborato dalla docente) 
Rabatt und Skonto 
Die wichtigsten politischen Organe der BRD (materiale online rielaborato dalla 
docente) 
Europa und die EU (materiale online rielaborato dalla docente) 
Die Institutionen der EU (materiale online rielaborato dalla docente) 
Internationale Organisationen (materiale online rielaborato dalla docente) 
Politischer Vergleich Deutschland -Italien :das deutsche / italienische 
Regiurungssystem 
Regierungsformen : der Diktator und die Diktatur ;die Diktaturen auf der Welt und 
Beruehmte Dikatoren 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
Per Educazione Civica: Cittadinanza e Costituzione”Società aperte e società chiuse 
.Democrazie e Totalitarismi è stato affrontato il tema Demoktatie als Herrschaftsform -
Formen der Demokratie(indirekte/Direkte Demokratie Deutschland von der Demokratie 
zur Diktatur :die Nazizeit und die Diktaturen auf der Welt a cui è seguito un dibattito 
dopo la visione dei film “ Das Leben der Anderen“ di Florian Henckel (2005) e Die 
Welle di Dennis Gansel (2008) 
Inoltre sono stati presentati in Powerpoint lavori sulla Werbung (Adidas; 
Mercedes;VW, Miele ,Nivea;Ritter Sport e Puma) e presentato le più importanti fiere 
tedesche: Koelnmesse; das Oktoberfest ;Bootmesse in Duesseldorf ;die Internationale 
Grüne Wochein in Berlin ;Frankfurter Buchmesse e Hannover Messe 
Sono state analizzate le Slides su Deutschland und Berlin (von der Teilung bis zur 
Wiedervereinigung). 
Progetti svolti 
Lettorato di Lingua Tedesca in orario curricolare (12 ore) e partecipazione al Progetto 
del PTOF “Tandem –scambio con RNG e BSW di Wangen”, che ha coinvolto in 
trasversale 21 alunni tra cui quattro di questa classe e che si è concluso in uscita il 25 
marzo scorso. 
Programma da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
Start-ups 
Planwirtschaft/Marktwirtschaft 
Visione del film Good Bye Lenin ! von Wolfgang Becker (2003) 
 
Prato, 15/05/2023  

L’Insegnante 
Antonietta Sola 
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MATEMATICA a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Ciabatti Roberta 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori, Edizione Rossa per il quinto 
anno – Petrini 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA svolto entro il 15 maggio 2023 
 
Ricerca operativa in una variabile 
 
 

• Storia, scopi e metodi della ricerca operativa. 
• Le fasi della ricerca operativa. 
• Classificazione dei problemi di scelta. 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso continuo 

e nel caso  discreto in una variabile con funzione obiettivo definita da una o più 
leggi. 

• Problemi di scelta tra più alternative. 
• Problema delle scorte ( con costo di acquisto della merce costante e non 

costante) 
• Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati: evento 

aleatorio, probabilità classica e statistica, legge empirica del caso,variabile 
casuale discreta, valore medio, scarto quadratico medio, criterio del valore 
medio, criterio del valore medio tenendo conto del rischio, criterio del pessimista 
e dell’ottimista. 

 
 Funzioni reali di due variabili reali 
 
 

• Funzione reale di due variabili reali. 
• Dominio di una funzione di due variabili reali. 
• Il sistema di riferimento nello spazio. 
• Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari. 
• Sistemi di disequazioni  e disequazioni fratte in due variabili lineari e non lineari. 
• Determinazione del dominio di una funzione in due variabili. 
• Linee di livello e loro rappresentazione nel piano.  
• Intorno circolare di un punto, intorno di un punto, punto di frontiera, punto interno, 

punto esterno, insieme aperto, insieme chiuso, insieme limitato e illimitato. 
• Definizione e calcolo delle derivate parziali prime e seconde. 
• Teorema di Schwarz sulle derivate parziali seconde miste ( solo enunciato). 
• Equazione del piano tangente. 
• Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti, liberi e vincolati. 
• Definizione di punto di sella. 
• Condizione necessaria per la determinazione dei punti di massimo e minimo liberi 

di una funzione in due variabili ( solo enunciato ). 
• Hessiano di una funzione in due variabili. 
• Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e minimo liberi 

di una funzione in due variabili ( solo enunciato ). 
• Massimi e minimi liberi con le linee di livello. 
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• Massimi e minimi vincolati con vincolo espresso da un'equazione: metodo della 
sostituzione 

 

Ricerca operativa in due variabili 
 
 

• Applicazioni all’economia : massimizzare il profitto e minimizzare i costi di 
produzione di una azienda che produce due beni e che li vende in regime di 
concorrenza perfetta e in regime di monopolio anche in presenza di vincoli di 
produzione. 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA da svolgere entro la fine dell’anno 

 
 
 

• Teorema di Weierstrass ( solo enunciato ). 
• Massimi e minimi vincolati con vincolo espresso da disequazioni o da un sistema 

di disequazioni nel caso in cui sia la funzione che i vincoli siano tutti lineari (area 
ammissibile limitata e chiusa, area ammissibile illimitata). 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  a.s. 2022/2023 
Classe 5A AFM Prof.ssa Cirri Chiara 
 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 
 
il programma di scienze motorie e sportive in relazione ai programmi ministeriali e agli 
osa 
considerando: 
� le disponibilità delle attrezzature 
� quanto previsto nel programma preventivo 
è stato così svolto: 
test motori iniziali-intermedi-finali 
unita’ di competenze sviluppate: 
� udc1 conoscere e saper allenare le capacità motorie con particolare riferimento alle 
capacita’coordinative e condizionali di forza resistenza, velocita’ e flessibilita’ 
sviluppate in modo individuale e personalizzato 
� udc 2: agenda 2030 e piano per l’incremento dell’attivita’ fisica 
� udc 3: consolidamento delle capacità motorie tramite l’utilizzo di 
esercitazioni individuali sui fondamentali tecnici del gioco pallamano con sotuazioni di 
gioco a numeri ridotti 
� udc 4: perfezionamento della capacità motorie tramite l’utilizzo di esercitazioni 
individuali sui fondamentali tecnici della pallavolo e situazioni di gioco evolute in 
collaborazione 
� udc 5: perfezionamento della capacità motorie tramite l’utilizzo di esercitazioni sui 
fondamentali tecnici e tattici individuali e collettivi dei giochi di racchetta badminton e 
tennis tavolo 
� udc 6: perfezionamento delle capacità motorie speciali tramite 
attivita’ coreografiche e di fitness con l’ausilio della musica 
� udc 7: il primo soccorso e blsd: conoscere le procedure di primo 
soccorso e saper utilizzare il defibrillatore ( corso blsd laico) 
� udc 8: storia dell’educazione fisica e collegamenti interdisciplinari legati al primo e 
secondo novecento con lettura del libro “i giusti dello sport” e produzione di un 
elaborato. 
 
preatletica generale 
� esercizi a corpo libero di presa di coscienza del proprio corpo. 
� esercizi di allungamento muscolare e stretching 
� esercizi di mobilità attiva delle principali articolazioni 
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� esercizi di tonificazione e rafforzamento muscoli addominali, dorsali, pettorali, arti 
superiori ed inferiori effettuati a corpo libero. 
� esercizi e attività per consolidare capacità condizionali e coordinative. 
� esercizi propedeutici per la corsa: andature miste. 
 
� attività volte al raggiungimento del controllo dello spostamento del corpo 
nello spazio, nel rispetto di vincoli temporali. 
 
consolidamento di capacità motorie : giochi sportivi 
� pallavolo: attività individuali e situazioni di gioco per l’acquisizione e 
sperimentazione dei fondamentali tecnici (battuta, muro, palleggio, bagher, 
schiacciata) 
� pallamano . attivita’ per l’acquisizione del fondamentali di gioco. 
� badminton: attivita’ per l’acquisizione dei fondamentali individuali e collettive con 
miglioramento delle capacita’ organizzative 
� tennis tavolo: attivita’ per l’acquisizione dei fondamentali individuali e miglioramento 
delle capacita’ organizzative 
 
parte teorica: 
 
� cittadinanza e costituzione 
� educazione civica 
� storia dell’educazione fisica 
� agenda 2030 e piano sviluppo attivita’ fisica 
� bls-d e primo soccorso 
attivita’ integrata : corso blsd laico con rilascio dell’attestato 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
� ed civica da terminare 
 
Prato, 15/05/2023 

L’insegnante 
Cirri Chiara 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2022/2023 
 
Classe 5A AFM Prof.ssa Mistichelli Annalisa 
 
Introduzione al concetto di etica 
• Lo scopo fondamentale dell’etica 
• LE ETICHE CONTEMPORANEE 
• Etica soggettivistica libertaria 
• Etica utilitaristica 
• Etica tecnologistica, etica ecologista 
• Etica della responsabilità 
• Etica personalistica 
• L’uomo un essere in relazione con gli altri 
• I valori che fondano le relazioni 
• Il rapporto con lo straniero 
• La multiculturalità 
• Il valore del pluralismo 
• Una società multireligiosa 
• Competenze di cittadinanza: Costituzione -art.7-8-19-20 
• Il fenomeno delle migrazioni 
• Chiesa e migranti oggi 
• Valori per la convivenza. 
• Il dialogo nel Concilio Vaticano II 
• In dialogo per un mondo migliore 
“L’uomo planetario” Padre Ernesto Balducci 
 
ETICA ED ECONOMIA 
Per una economia dal volto umano 
• Economie alternative: l’Economia di Comunione 
• L’Economia come “dono” (Zamagni): 
• La Dottrina sociale della Chiesa 
• I diritti dell’uomo nel Magistero della Chiesa 
• Lo sviluppo sostenibile: Società-Ambiente-Economia 
• Uno sviluppo umano integrale 
* DA TRATTARE I SEGUENTI ARGOMENTI: 
Accenno enciclica “Laudato si” (Papa Francesco Bergoglio) 
• Orientarsi al “bene comune” 
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• La politica e il bene comune 
• L’ETICA DELLA VITA 
La vita come unica ed irrepetibile 
• Pena di morte: una violazione dei diritti umani e contraria alla dignità umana. 
• Cristiani e laici contro la pena di morte. (S. Agostino -Cesare Beccaria) 
• Accenni di bioetica: fecondazione assistita, cellule staminali. 
• La bioetica cristiana. Priorità della persona umana 
• Scienza-etica: testamento biologico 
• Etica e religioni a confronto 
 
La Docente 
Prof.ssa A. Mistichelli 
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b) GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA, SECONDA PROVA SCRITTA E 
EDUCAZIONE CIVICA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

I.I. S Paolo Dagomari PRATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

10  8  6  4  2 

efficaci e puntuali  nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non  

puntuali 

del tutto 
confuse e 

non puntuali 

Coesione e coerenza 
testuale 

10  8  6  4  2 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

10  8  6  4  2 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10  8  6  4  2 

completa;  

corretto 

adeguata (con  

imprecisioni e 
alcuni errori non 

gravi);  

complessivame
nte corretto 

parziale (con  

imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi);  

parziale 

scarsa (con  

imprecisioni e 
molti errori 

gravi);  

scarso 

assente;  

assente 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10  8  6  4  2 

ottime  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale  

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

10  

rilevanti e corrette  

8  

nel complesso  

rilevanti e corrette 

6  

parzialmente  

rilevanti e/o  

parzialmente  

corrette 

4  

scarse  

e/o scorrette 

2  

assenti 

INDICATORI  

SPECIFICI  

DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
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Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

10 8 6 4 2 

completo  adeguato  parziale/incompleto  scarso  assente 

Capacità di comprendere 
il testo nel senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

10  8  6  4  2 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

10  8  6  4  2 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

10  8  6  4  2 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

I.I. S Paolo Dagomari PRATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10  8  6  4  2 

efficaci e  

puntuali 

nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente  

efficaci e poco  

puntuali 

confuse e non  

puntuali 

del tutto 
confuse e non 

puntuali 

Coesione e coerenza 10  8  6  4  2 
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testuale complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10  8  6  4  2 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Correttezza  

grammaticale  

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10  8  6  4  2 

completa;  

corretto 

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 
non gravi);  

corretto 

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori  

gravi);  

parziale 

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori 
gravi); scarso 

assente;  

assente 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale  

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

10  

ottime  

10  

rilevanti e  

corrette 

8  

adeguate  

8  

nel complesso  

rilevanti e corrette 

6  

parziali  

6  

parzialmente  

rilevanti e/o  

parzialmente  

corrette 

4  

scarse  

4  

scarse  

e/o scorrette 

2  

assenti  

2  

assenti 

INDICATORI  

SPECIFICI 

DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

15  12  9  6  3 

corretta  nel complesso  

corretta 

parzialmente  

corretta 

scarsa e/o nel  

complesso  

scorretta 

scorretta 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

15  12  9  6  3 

efficace  adeguata  parziale  scarsa  assente 

Correttezza e 10  8  6  4  2 
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congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Pienamente  

adeguate 

nel complesso  

adeguate 

parzialmente  

adeguate 

scarse  del tutto  

inadeguate 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

I.I. S Paolo Dagomari PRATO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità)  

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI  

(MAX 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

10  8  6  4  2 

efficaci e  

puntuali 

nel complesso  

efficaci e puntuali 

parzialmente  

efficaci e poco  

puntuali 

confuse e non  

puntuali 

del tutto 
confuse e non 

puntuali 

Coesione e coerenza 
testuale 

10  8  6  4  2 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

10  8  6  4  2 

complete  adeguate  parziali  scarse  assenti 

Correttezza  

grammaticale  

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

10  8  6  4  2 

completa;  

corretto 

adeguata (con  

imprecisioni e  

alcuni errori 
non gravi);  

complessivame
nte corretto 

parziale (con  

imprecisioni e  

alcuni errori  

gravi);  

parziale 

scarsa (con  

imprecisioni e  

molti errori 
gravi); scarso 

assente;  

assente 

Ampiezza e precisione 10  8  6  4  2 
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delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

ottime  

10  

adeguate  

8  

parziali  

6  

scarse  

4  

assenti  

2 

rilevanti e  

corrette 

nel complesso  

rilevanti e corrette 

parzialmente  

rilevanti e/o  

parzialmente  

corrette 

scarse  

e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE  

INDICATORI  

SPECIFICI 

DESCRITTORI  

(MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale  

suddivisione in 
paragrafi 

15  12  9  6  3 

completa  adeguata  parziale  scarsa  assente 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

15  12  9  6  3 

presente  nel complesso  

presente 

parziale  scarso  assente 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10  8  6  4  2 

pienamente  

adeguate 

nel complesso  

adeguate 

parzialmente  

adeguate 

scarse  assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

I.I. S Paolo Dagomari PRATO  
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Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  VOTO 

                      20 10 

   19 9,50 

18 9 

17 8,50 

16 8 

15 7,50 

14 

13 

12 

11 

7  

6,50  

6  

5,50 

10 

                       9 

                       8 

                       7 

5  

4,50  

4  

3,50 

                       6 3 

                       5 2,5 

                       4 2 

                       3 1,50 

                       2 1 

1 0,50 

                       0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello 

di prestazione 
Punteggio 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 - 3,5 

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. 

 
5,5 - 6 

 

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

 
4,5 - 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 - 4 
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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. 

 
5,5 - 6 

 

Intermedio. Costruisce un 
elaborato corretto e completo 
con osservazioni non sempre 
originali. 

 
4,5 - 5 

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

 
3,5 - 4 

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 - 3,5 

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 

 
TOTALE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

 

                                                                           ISIS   P.  DAGOMARI  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA  -  A. S.  2020 - 2023
 COSTITUZIONE E  LEGALITA'

                    LIVELLI  DI  COMPETENZA
    IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE                  INTERMEDIO                    AVANZATO

4 5 6 7 8 9 10
                       C  R  I  T  E  R  I INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE

C Le conoscenze Le conoscenze Le conoscenze Le conoscenze Le conoscenze Le conoscenze Le conoscenze
O Conoscere le regole fondamentali ed i sono episodi- sono minime. sono essenzia- sono sufficien- sono solide e sono complete sono complete
N principi che sono alla base della pacifica che e poco or- Lo studente so li.Lo studente temente  con- ben organizza- e ben organiz- organizzate e
O convivenza e del corretto vivere civile ganizzate. lo se guidato e se opportuna- solidate e par- te e lo studen- zate. Lo studen consolidate.Lo
S in classe, a scuola ed in ogni contesto Lo studente in alcuni casi mente guidato tecipa spesso te partecipa al te partecipa al studente parte
C sociale . solo se guida- coglie l'impor- partecipa al di in modo auto- dibattito cultu dibattito cultu- cipa al dibatti-
E Conoscere il valore della legalità e della e in rari casi tanza dei temi battito cultura- nomo al dibat- rale di cui ap- rale di cui ap- to culturale con
N cittadinanza attiva e della solidarietà. coglie il valore trattati e formu le e formula ri- tito culturale prezza il valore prezza il valore contributi per-
Z Conoscere il sistema istituzionale italia- dei temi tratta- la risposte ar- sposte   argo- con interventi con interventi con interventi sonali e propo-
E no e degli Enti sovranazionali. ti. gomentate. mentate. argomentati. appropriati. originali. ste motivate.

Lo  studente Lo studente Lo studente ha Lo studente è Lo studente è Lo studente ha Lo studente ha
A Comprendere il valore del proprio ruolo  ha scarsa con- ha una limitata contezza dei di ben consape- ben consapevo piena contezza piena contezza
B nell'esercizio dei diritti e nell'osservan- tezza dei diritti contezza dei di ritti e doveri vole dei diritti le dei diritti e dei diritti e do- dei diritti e do-
I za degli obblighi in classe, a scuola ed in e doveri del ritti e doveri del suo ruolo. e doveri del doveri del suo veri del suo ruo- veri del suo 
L ogni contesto istituzionale e sociale. suo ruolo. del suo ruolo. Coglie,con qual suo ruolo. ruolo. lo. ruolo.
I Comprendere le tematiche che stanno Non compren- Non coglie ap- che limite, le Coglie appieno Coglie e valoriz ha padronanza Ha assoluta pa-
T alla base -quali assi portanti- della Carta de le tematiche pieno le tema- tematiche del- il valore delle za appieno le circa le temati- dronanza delle
A' Costituzionale Italiana. della Costitu- tiche della Co- la Costituzio- tematiche del- tematiche del- che della Costi- tematiche del-

zione. stituzione. ne. la Costituzione la Costituzione tuzione. la Costituzione

A Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente 
T Promuovere in ogni contesto e con ogni non mostra al- dimostra un li- dimostra un dimostra con- mostra convin- mostra un pro- ha un sentito 
T mezzo i principi della legalità e della cit- cun genere di mitato e gene- sostanziale e creto e convin- to e meditato fondo e convin- e motivato in-
E tadinanza attiva e responsabile e della interesse e/o rico interesse generale inte- to interesse interesse per to interesse per teresse per le
G solidarietà. partecipazione e/o partecipa- resse per i te- per le temati- le tematiche le tematiche tematiche Co-
G Partecipare alla vita sociale ed istituzio- per i temi del- zioni per i temi mi della Costi- che della Costi- della Costituzio- Costituzionali. stituzionali.
I nale, anche all'interno del contesto sco- la Costituzio- della Costitu- tuzione. tuzione. ne e partecipa Partecipa in mo Promuove il 
A lastico, ispirando e uniformando il  pro- ne. zione. Ispira la propria Partecipa  e so- al dibattito cul- mo costruttivo relativo dibat-
M prio atteggiamento ai principi di pacifi- Non partecipa Solo se indiriz- condotta anche stiene iniziati- turale . al dibattito cul- tito culturale.
E ca convivenza  e del corretto vivere ci- ad alcuna atti- zato, aderisce quotidiana ai ve concrete a Propone inizia- turale. Promuove ini-
N vile e sociale. vità a sostegno ad iniziative di principi di lega sostegno della tive a sostegno Promuove ini- ziative di Dele-
T della legalità o legalità o di so- lità e solidarie- legalità e della della legalità e ziative di legali- ga,legalità e so
I solidarietà. lidarietà. tà. solidarietà. solidarietà. tà e solidarietà lidarietà.

IL VOTO DI COMPETENZA RISULTERA' DALLA MEDIA DEI TRE LIVELLI RAGGIUNTI

                                                                            ISIS P. DAGOMARI  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA  -  A.S. 2021-2023
SVILUPPO SOSTENIBILE

                    LIVELLI  DI  COMPETENZA
    IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE                  INTERMEDIO                    AVANZATO

4 5 6 7 8 9 10
                       C  R  I  T  E  R  I INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE

C Conoscere e comprendere gli obiettivi dell'agenda Ha conoscenze Ha conoscenze Ha conoscenze Ha conoscenze Ha conoscenze Ha conoscenze Ha conoscenze
O 2030 fissati dall'ONU  per la tutela dell'ambiente frammentarie limitate e po- essenziali sui sufficienti e solide e ben esaustive, ben complete.
N per garantire uno sviluppo sostenibile. e non consoli- co organizza- temi trattati organizzate in strutturate. consolidate, L'alunno mo-
O Conoscere e comprendere il principio di date. te. che non sem- modo coeren- E' in grado di ben strutturate stra assoluta
S responsabilità ambientale nelle sue declinazioni Non coglie il Non coglie il pre recupera te.E' in grado recuperare e e organizzate. padronanza 
C di rispetto, cura, conservazione e miglioramento valore dei te- valore dei te- in modo auto- di recuperare usare le stesse L'alunno è pie- nell'uso delle
E dell'ambiente. Comprendere il valore del mi trattati  che mi trattati che nomo e non le stesse in mo- in modo auto- namente in stesse che de-
N patrimonio ambientale e dei beni comuni non collega al non collega al sempre colle- do autonomo e nomo e le col- grado di colle- clina e collega
Z Comprendere aspetti relativi all'etica economica, proprio vissu- proprio vissu- ga al proprio le collega al lega al proprio garle al proprio al proprio 
E in relazione ai vari processi produttivi. to. to. vissuto. proprio vissuto vissuto. vissuto. vissuto .

Saper compiere scelte di cittadinanza at- Solo assistito e In pochi casi In molti casi Normalmente Abitualmente Sistematica- Sistematica-
A tiva e consapevole in coerenza con gli o- in rari casi com- compie scelte compie scelte compie scelte compie scelte mente compie mente compie
B biettivi di sostenibilità e convivenza pre- pie scelte con- consapevoli consapevoli e consapevoli e consapevoli,ra scelte consape scelte consape
I scritti nell'Agenda 2030. Sapere rispettare sapevoli delle delle problema coerenti con le coerenti con le gionate e coe- voli,ragionate voli,ragionate,
L e valorizzare il patrimonio naturale, culturale, problematiche tiche ambien- problematiche problematiche renti con i pro- e coerenti con coerenti con le
I storico e artistico del Paese i Beni Pubblici ambientali e tali e del loro ambientali e ambientali e blemi dell'am- le problemati- problematiche
T comuni. Favorire il benessere del loro impat- impatto sul ne coglie l'im- ne coglie l'im- biente e ne sa che ambienta- ambientali e sa
A'  psico-fisico della persona. Realizzare strategie to sul benesse- benessere col- patto sul benes patto sul benes prendere moti- li e formula mo formulare pro-

etiche relativi ai consumi e alla circolarità. re collettivo. lettivo. sere collettivo. sere collettivo. vata posizione. tivate proposte poste mirate.

A Adottare i comportamenti più adeguati per Mostra scarso Mostra un limi Mostra suffi- Mostra pieno Mostra pieno Mostra assolu- Mostra assolu-
T assicurare rispetto, cura e tutela per l'ambiente, interesse e po- tato interesse ciente interes- rispetto e ade- rispetto e mo- to e pieno ri- to,pieno e con-
T per sé stessi e per gli altri. Adottare ca sensibilità e limitata sen- se e sensibilità guata sensibili- tivata sensibi- spetto e pari vinto rispetto
E comportamenti che tutelano e valorizzano sui temi del- sibilità per i te- per i temi del- tà per l'ambien lità per l'ambi- sensibilità per e pari sensibi-
G il patrimonio ambientale ed i beni pubblici l'ambiente,del mi dell'ambien- l'ambiente,del te, per il patri- ente,per il pa- l'ambiente,per lità per l'ambi-
G comuni anche nei contesti di vita quotidiani. patrimonio cul- te,del patrimo- patrimonio cul monio cultura- trimonio cultu- il patrimonio ente,il patrimo
I Adottare atteggiamenti che favoriscano turale,dei beni nio culturale, turale, dei be- le,per i beni rale, per i beni culturale,per i nio culturale,i
A il benessere fisico, psicologico,morale e pubblici comu- dei beni pubbli- ni pubblici co- pubblici e per pubblici, per la beni pubblici, beni pubblici,
M sociale della persona nell'ottica più am- ni e della so- ci comuni e per muni e per la la sostenibilità. la sostenibilità per la sosteni- per la sosteni-
E pia della solidarietà. Adottare comportamenti stenibilità. Ha la sostenibilità sostenibilità. Mostra piena e la solidarietà. biltà e la solida- bilità e per la so
N adeguati in materia di consumo etico e solidale. poca sensibili- Ha limitata sen Ha sufficiente sensibilità per e agisce in mo- rietà;agisce in lidarietà.Opera
T Adottare comportamenti che favoriscano la tà per la solida- sibilità per la sensibilità per il valore della do coerente  e modo coerente in piena e tota-
I coesione all'interno della comunità scolastica. rietà. solidarietà. la solidarietà. solidarietà. convinto. e partecipato. le coerenza.

IL VOTO DI COMPETENZA RISULTERA' DALLA MEDIA DEI TRE LIVELLI RAGGIUNTI



 

 59 

 
 
 
 
 
 
  

                                                                       ISIS  P.  DAGOMARI  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA  -  A. S.  2021 - 2023
CITTADINANZA DIGITALE

                    LIVELLI  DI  COMPETENZA
    IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE                  INTERMEDIO                    AVANZATO

4 5 6 7 8 9 10
                       C  R  I  T  E  R  I INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE

C Conoscere le norme giuridiche e di com- Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente
O portamento nell'utilizzo delle tecnologie ha conoscenze ha conoscenze ha acquisito le ha conoscenze ha conoscenze ha conoscenze ha conoscenze
N digitali. Conoscere le buone pratiche per della discipli- della disciplina conoscenze essenziali e ba consolidate, esaurienti e piene, comple-
O una cittadinanza digitale attiva e consa- na frammenta- minime,orga- basilari ed es- silari sufficien- strutturate,or- ben consolida- te e ben orga-
S pevole. Conoscere le tecnologie digitali rie, non conso- nizzate e strut- senziali della temente con- ganizzate che te che recupe- nizzate.
C al servizio del cittadino e i servizi digitali lidate,recupe- turate limitata- disciplina che solidate che re recupera in au- ra, usa e gesti- Le recupera,u-
E della P.A. Conoscere le potenzialità del- rabili solo col mente, che re- organizza e re- pera da solo e tonomia,che u- sce in piena au- sa e gestisce in
N le tecnologie digitali per l'inclusione. Co- costante e de- pera solo con cupera con organizza tal- sa da solo an- tonomia a scuo- assoluta auto-
Z noscere i rischi legati al Cyberbullismo e cisivo aiuto l'aiuto del do- l'aiuto del do- volta con l'aiu- che nel vissu- la e nel vissuto nomia anche 
E al Cyberstalking. del docente. cente. cente. to del docente to quotidiano. quotidiano. nel quotidiano

Saper ricercare opportunità di crescita L'alunno non sa L'alunno ha L'alunno sa ge- L'alunno sa ge- L'alunno intera L'alunno usa L'alunno ha com
A personale, professionale e di cittadinan- gestire la pro- limitata capaci stire i propri stire i dati pro- gisce con gli con padronan- pleta padronan
B za attiva e partecipativa, mediante l'uso pria e altrui i- tà di gestire in dati nelle fun- pri e altrui nel strumenti digi- gli strumenti di za degli stru-
I delle tecnologie digitali. dentità digita- sicurezza la i- zioni essenzia- pieno rispetto tali in assoluto gitali anche per menti digitali
L Saper  acquisire, gestire e condividere le. Non sa tute- dentità digita- li di sicurezza e della privacy, rispetto della esercitare i di- che usa in asso-
I informazioni e dati garantendo massima lare la propria le propria e al- privacy.Non co- della sicurezza privacy,della ri ritti di cittadi- luta sicurezza
T protezione e riservatezza per sé e per gli e altrui privacy. trui. Non co- glie appieno i e della riserva- servatezza e si- nanza attiva. Ha di privacy, tra-
A' altri. Saper prevenire ed evitare i rischi Non coglie i ri- glie i rischi di rischi del siste- tezza Conosce curezza dati. Sa piena contezza sparenza,dati e

di Cyberbullismo e Cyberstalking. schi di sistema. sistema. ma. bene i rischi. beni i rischi. dei rischi. gestione rischi

A Non mostra al- Mostra limita- Mostra suffici- Mostra di ge- Mostra di ge- Mostra di gesti Mostra di gesti-
T Partecipare in modo consapevole alla vi- cun interesse to interesse ente interesse stire con consa- stire con piena re con assoluta re e tutelare 
T ta sociale, politica e civica mediante i so- per la gestione per la gestione per la gestione pevolezza la consapevolez- e totale consa- con assoluta
E cial network pubblici e privati avendo cu- e tutela della e tutela della e tutela della propria identi- la propria iden- pevolezza la padronanza la
G ra di tutelare e gestire in modo consape- propria identi- propria identi- propria identi- tà digitale e cu- tità digitale e propria identi- propria identi-
G vole la propria identità digitale  e la pro- tà digitale.Non tà digitale e li- tà digitale e ra con altrettan- cura con pari ta digitale. Ha tà digitale.Ga-
I pria privacy. sa tutelare la mitata cura nel- per la cura del- ta consapevo- consapevolez- assoluto rispet- rantisce assolu
A Esercitare i principi di cittadinanza digi- propria e altrui la protezione la propria e al- lezza la propria la propria e al- to per la priva- to rispetto per
M tale con competenza e coerenza rispetto privacy.Se,assi- della privacy trui privacy. e altrui privacy. trui privacy. vy e riservatez- la propria e al-
E al sistema integrato dei valori che gover- stito,in rari ca- propria e altrui. Se assistito e- In più occasioni Esercita in auto- za propria e al- trui privacy. At-
N nano la vita democratica del Paese. si esercita i prin Assistito,attua sercita i princi- esercita i prin- nomia i princi- trui.Attua i prin tua i principi di
T cipi di cittadi i principi di cit- pi di cittadinan- cipi di cittadi- pi di cittadinan- cipi di cittadi- cittadinanza di
I nanza digitale. tadinza digitale digitale. nanza digitale. za digitale. nanza digitale. gitale.
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