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A.S. 2019/2020 
DOCENTE PROF. ANGE’ LAURA 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
CLASSE 5A INDIRIZZO  LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE 
 

 TITOLO DEL MODULO Contenuti Svolti  
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO STATO E LA 

COSTITUZIONE 

CAP.1 LO STATO  
LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 
LE FORME DI STATO 
LE FORME DI GOVERNO 

 
CAP.2 LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 

L’UNIFICAZIONE D’ITALIA 
LO STATUTO ALBERTINO 
IL PERIODO LIBERALE 
IL PERIODO FASCISTA 
IL PERIODO DI TRANSIZIONE 
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 
LO STATO ITALIANO: GLI ORGANI COSTITUZIONALI E GLI ORGANI DI RILIEVO 

COSTITUZIONALE 
 

CAP.3 LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI COSTITUZIONALI 
I CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
I PRINCIPI FONDAMENTALI 
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CIVILI 
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ETICO-SOCIALI 
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI 
 

CAP. 4 IL CORPO ELETTORALE, I PARTITI POLITICI E I SISTEMI ELETTORALI 

IL CORPO ELETTORALE E L’ELETTORATO ATTIVO 
L’ELETTORATO PASSIVO 
LA DEMOCRAZIA INDIRETTA E DIRETTA 
I SISTEMI ELETTORALI, CENNI 
I PARTITI POLITICI 
LE FORME DI DEMOCRAZIA DIRETTA 

 

 

B 

 
L’ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA 
 

 
CAP.1 GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VICENDE DELLA CARICA PRESIDENZIALE 
LA RESPONSABILITÀ PRESIDENZIALE 
LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
IL PARLAMENTO: LA STRUTTURA BICAMERALE 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE 
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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO: LA FUNZIONE LEGISLATIVA 
LE ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO 
IL GOVERNO 
LA STRUTTURA DEL GOVERNO 
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO 
LE VICENDE DEL GOVERNO 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
LE ATTRIBUZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 
CAP.3 LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
L’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
LA GIUSTIZIA CIVILE 
IL PROCESSO CIVILE 
I REATI E I PRINCIPI DEL PROCESSO PENALE 
I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 
IL PROCESSO PENALE E I SUOI PRINCIPI 

 
TUTTO IL CAPITOLO E’ STATO OGGETTO DI RIPASSO SELETTIVO, IN QUANTO  OGGETTO DI 

TRATTAZIONE NEL SECONDO ANNO. 
 

 

C 

 

 

 

 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

E LA COMUNITA’ 
INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAP.1 LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

LA GLOBALIZZAZIONE 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
L’ ITALIA E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: CLASSIFICAZIONI 
L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ONU 
ORGANI DELL’ONU * 
ORGANI SUSSIDIARI DELL’ONU * 
ISTITUTI SPECIALIZZATI DELL’ONU 
OPERAZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE : I CASCHI BLU 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVE 

 
* CONSULTAZIONE  LINK ISTITUZIONALI  PER APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI 
 
* CONFERENZA STAND UP RIGHTS 
 

CAP.2 L’UNIONE EUROPEA E LE SUE ISTITUZIONI 
EVOLUZIONE DEL FENOMENO COMUNITARIO: DALLE COMUNITÀ EUROPEE ALL’UNIONE 

EUROPEA 
DALLA COSTITUZIONE EUROPEA AL TRATTATO DI LISBONA 
IL PARLAMENTO EUROPEO 
IL CONSIGLIO EUROPEO 
LA COMMISSIONE 
IL CONSIGLIO 
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
LA BANCA CENTRALE EUROPEA BCE 
LA CORTE DEI CONTI 

 
 MODALITA’ LAVORO DI COPPIA O MINI GRUPPO 

 
CAP.3 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
GLI ATTI DELL’UNIONE 
LE PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA 
I RAPPORTI TRA DIRITTO DELL’UNIONE E DIRITTO INTERNO 

 
CAP.4 LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO 

L’ACQUISTO DALLA CITTADINANZA ITALIANA 
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D LA POLITICA 

ECONOMICA 

 
CAP.1 LA POLITICA DI BILANCIO 

LA POLITICA ECONOMICA 
LA POLITICA DI BILANCIO E I SUOI STRUMENTI 
IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
I LIMITI DELLE POLITICHE DI BILANCIO 
I VINCOLI ALLA POLITICA DI BILANCIO DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA 

 
CAP.2 LA POLITICA MONETARIA 

GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA MONETARIA 
GLI STRUMENTI DELLA POLITICA MONETARIA 
LA POLITICA MONETARIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 
GIA’  OGGETTO DI TRATTAZIONE NEL QUARTO ANNO  

 

E 

LE POLITICHE DI 
WELFARE E IL 

CONTRIBUTO DEL 

TERZO SETTORE 

CAP.1 LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE: IL WELFARE STATE 
CHE COS’È LA SICUREZZA SOCIALE 
PROFILO STORICO DELLA SICUREZZA SOCIALE 
LA CRISI DELLO STATO SOCIALE 
IL FINANZIAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 
GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA SICUREZZA SOCIALE 

 
CAP.2 IL CONTRIBUTO DEL TERZO SETTORE: IL WELFARE MIX 

UNA DEFINIZIONE DELL’ECONOMIA SOCIALE: IL TERZO SETTORE 
LE PRINCIPALI TEORIE SULL’ECONOMIA SOCIALE 
LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
IL TERZO SETTORE IN ITALIA: LA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 

ORIZZONTALE 
IL TERZO SETTORE IN ITALIA: L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO 

 

 

F I TEMI ECONOMICI 
DEI NOSTRI TEMPI 

 
CAP 1 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

IL COMMECIO  INTERNAZIONALE, SIGNIFCATO E TEORIE * 
LE RAGIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
IL PROTEZIONISMO 
LEX MERCATORIA 

 
* CON RIFERIMENTO ALLE TEORIE  ECONOMICHE, IL TEMA E’ STATO SVILUPPATO CON 

APPROFONDIMENTI  VARI E NUMEROSI ANCHE  A SUPPORTO DELLA MATERIA SCIENZE 

UMANE, IN FUNZIONE DELL’ANALISI DELLE DISUGUAGLIANZE. 
 
CAP.2 LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI 

I PROCESSI DI GLOBALIZZAZIONE 
LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA 
LE CONSEGUENZE DELLA GLOBALIZZAZIONE 
LA SFIDA DELLA GLOBALIZZAZIONE DIVERSA 

 
CAP.3 L’IMPRESA E L’AMBIENTE 

1. L’AMBIENTE E L’ECOSISTEMA 
2. LE ESTERNALITÀ POSITIVE E NEGATIVE 
3. I DANNI AMBIENTALI 
4. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
* CONFERENZA AGENDA 2030 
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STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI 
 

LIBRO DI TESTO:  I FONDAMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA 3, REDAZIONE DELLA SIMONE PER LA SCUOLA  
FOTOCOPIE,  SCHEMATIZZAZIONI, SINTESI WORD  E PRESENTAZIONI PPT FORNITE DALLA DOCENTE  
COSTITUZIONE E ALTRE FONTI NORMATIVE. 
CONSULTAZIONE SITI ISTITUZIONALI NAZIONALI , EUROPEI, INTERNAZIONALI 
CONSULTAZIONE  QUOTIDIANI  E  ARTICOLI SELEZIONATI 
CONSULTAZIONE E LETTURA GRAFICI E TABELLE 
VIDEO ED APPROFONDIMENTI TEMATICI  
AUDIO E VIDEO LEZIONI DAL 24 FEBBRAIO (DAD)  
NELLA DIDATTICA A DISTANZA SONO STATI INVIATI ALLA CLASSE MATERIALI INTEGRATIVI E SPIEGAZIONI ATTRAVERSO IL REGISTRO 

SPAGGIARI E LA PIATTAFORMA MOODLE. 
PER LE VIDEO LEZIONI E’ STATA UTILIZZATA  LA PIATTAFORMA ZOOM, LA PIATTAFORMA MOODLE PER CARICARE MATERIALE E 

SOMMINISTRARE DOMANDE DI  VERIFICA .  

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI ATTIVITÀ DI RECUPERO NOTE 

SCRITTE: STRUTTURATE E A DOMANDE 

APERTE.  
SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 

DI ESAME  
IN PARTICOLARE IN COLLABORAZIONE 

CON LA PROF. DI SCIENZE UMANE, 
SONO STATE SOMMINISTRATE DUE 

SIMULAZIONI, AUTOPRODOTTE, CHE 

HANNO VISTO COINVOLTE ENTRAMBE 

LE DISCIPLINE 
ORALI: COLLOQUI SU UNO O PIÙ 
ARGOMENTI FINALIZZATI A VERIFICARE 
LA CORRETTA ACQUISIZIONE DEI 
CONCETTI, L’USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO, LA CAPACITÀ DI COGLIERE 
I COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI. 
GLI ALUNNI, A SEGUITO DELLA 

INTERRUZIONE DELLA DIDATTICA 

ORDINARIA, SONO STATI INVITATI A 

SIMULARE PROVE DI RISPOSTE ORALE 

MEDIANTE REGISTRAZIONI AUDIO 
NELLO STESSO PERIODO SONO STATE 

SOMMINISTRATE VERIFICHE SCRITTE DI 

DIDATTICA DELLA REALTA’ 
 

GENERALMENTE LE SPIEGAZIONI SONO 

STATE PRECEDUTE DALLA RIPRESA 

DEGLI ARGOMENTI  AD ESSE 

PROPEDEUTICI. 
PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE  

VERIFICHE SONO STATE PREVISTE, 
ANCHE SE NON SEMPRE UTILIZZATE 

DAGLI ALUNNI, LEZIONI DEDICATE A 

CHIARIMENTI. 
IN OCCASIONE DELLA RICONSEGNA 

DELLE VERIFICHE SI E’ PROCEDUTO 

ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI 

EFFETTUATI . 
GLI ALUNNI HANNO PRESO VISIONE 

DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ADOTTATE. LE STESSE SONO STATE 

LORO ANALITICAMENTE ILLUSTRATE,  
DETTAGLIANDO I PARAMETRI CHE 

DEVONO ESSERE OSSERVATI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE 

QUALITÀ DI  PERFOMANCE. 
I RECUPERI DELLE CARENZE 

FORMATIVE 
SONO STATI PREVISTI IN MODALITA’ 
STUDIO AUTONOMO  ED ORGANIZZATI 
SECONDO TEMPI E MODALITÀ PREVISTI 
DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAGLI 
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

LE PARTI DEL PROGRAMMA IN GRASSETTO SI 

RIFERISCONO AD ARGOMENTI OGGETTO DI 

SPIEGAZIONE IN MODALITÀ DAD. 
 

LE TEMATICHE “POTERE – STATO – DIRITTO DI 

RESISTENZA – DEVIANZA -  GLOBALIZZAZIONE - 
AGENDA 2030” SONO STATE TRATTATE IN 

COLLEGAMENTO ALLA DISCIPLINA SCIENZE 

UMANE. 
 
A SUPPORTO DEL TEMA POTERE, FORME DI 

STATO, DIRITTO DI RESISTENZA, DIRITTI SOCIALI 

SONO STATI EFFETTUATI COLLEGAMENTI CON 

STORIA DELL’ARTE, MEDIANTE DESCRIZIONE 

OPERE A TEMA 

 

 
BOLLATE,  5 MAGGIO  2020  
 
GLI STUDENTI   RAPPRESENTANTI APPROVANO                                                        LA DOCENTE 

  
                                                                                                                                          LAURA ANGE’  
 


