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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2022-23 

 

DISCIPLINA: Diritto commerciale  

DOCENTE Anna Maria RANDAZZO 

CLASSE: 4 A AFM   

LIBRO DI TESTO:  DIRITTO 978-88-00-35826-2 G.Zagrebelsky, G.Oberto,G. 

Stalla,C.Trucco Diritto per il 2° biennio Unico Le Monnier Scuola 

Competenze di asse: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

Competenze di ambito: riconoscere il sistema di regole come espressione del patto sociale, indispensabile per 

costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Saper operare confronti tra ipotesi e 

realtà applicando le disposizioni normative a situazioni date. Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire 

processi. Comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina di area.  

Competenze disciplinari: ● Riconoscere l’importanza dell’attività dell’imprenditore e dell’impresa nel mondo socio-

economico contemporaneo, con particolare attenzione ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. ● Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento 

alle attività aziendali Cogliere la rilevanza della concorrenza per il funzionamento del sistema economico, collegandola 

con la tutela della libertà d’iniziativa economica prevista dalla Costituzione e inquadrando in tale contesto le 

limitazioni agli atti di concorrenza sleale ● Esaminare le motivazioni economiche che spingono più persone a 

costituire una società, individuando le opportunità, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche che possono essere 

adottate.   

L’Imprenditore 

La figura dell’imprenditore tra radici storiche e prospettive future  

La definizione giuridica di imprenditore 

 I vari tipi di imprenditore: Il piccolo imprenditore L’imprenditore agricolo L’imprenditore 

commerciale  

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

La capacità all’esercizio dell’impresa  

L’iscrizione del Registro delle imprese  

Le scritture contabili obbligatorie  

I collaboratori dell’imprenditore: l’institore Il procuratore e il commesso  

ABILITà  

Distinguere i diversi tipi di impresa  
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Cogliere le ragioni dell’imposizione di determinati obblighi all’imprenditore commerciale  

Distinguere le diverse funzioni dell’iscrizione nel Registro delle imprese  

Distinguere tra attività agricole principali e connesse 

L’AZIENDA 

L’azienda e i beni che la compongono  

L’avviamento  

Il trasferimento dell’azienda I segni distintivi: ditta, insegna e marchio  

La tutela dei segni distintivi  

La tutela dell’autore e dell’inventore tra diritto morale e diritto patrimoniale 

 Il diritto d’autore  

Il brevetto per le invenzioni industriali  

La libertà di concorrenza e il monopolio 

 Limitazioni contrattuali alla libertà di concorrenza  

La normativa antitrust  

La concorrenza sleale  

La pubblicità commerciale e il codice di autodisciplina pubblicitaria  

La tutela dei consumatori 

ABILITà Cogliere il significato giuridico di azienda distinguendolo da quello prettamente economico 

Esaminare la funzione dei segni distintivi Riconoscere l’importanza dell’avviamento Cogliere il fondamento 

della tutela dei diritti di autore e dei diritti di brevetto Identificare gli atti di concorrenza sleale e la loro 

tutela nell’ambito dei contratti informatici 

LA SOCIETà IN GENERALEe  LE SOCIETA’ DI PERSONE 

La società nella realtà economica e in quella giuridica La società come soggetto giuridico autonomo  

I tipi sociali  

Le società di persone e di capitali 

La normativa comune alle società di persone e confronto tra la specifica disciplina della società in nome 

collettivo e quella della società in accomandita semplice 

La Società semplice. Debiti sociali e debiti personali. Amministrazione e rappresentanza della società. 

Diritti, obblighi e responsabilità degli amministratori. La ripartizione degli utili e delle perdite. Cause di 

scioglimento della società. Liquidazione ed estinzione della società. Lo scioglimento del rapporto sociale 

limitatamente a un socio: cause ed effetti.  

La Società in nome collettivo. L’atto costitutivo. Amministrazione e rappresentanza. Il divieto di 

concorrenza. Scioglimento, liquidazione e cancellazione.  
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La Società in accomandita semplice. L’atto costitutivo. I soci accomandatari e il potere di amministrazione. I 

soci accomandanti. Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.a.s. 

LE SOCIETà DI CAPITALI (SPA E SRL) 

Conoscere la disciplina della società per azioni individuando analogie e differenze con le altre società di 

capitali.  

Le diverse tipologie di SPA a seconda del livello di capitalizzazione e della diffusione delle azioni. Il cercato 

di rischio 

Le società controllate e le collegate. 

I gruppi societari e la responsabilità verso i terzi. 

Costituzione, conferimenti, differenza tra azioni e obbligazioni; 

Funzioni e organi della s.p.a  

CENNI (per relazione): Finalità, struttura e procedura di formazione del bilancio di esercizio.  

Le vicende della vita delle società di capitali individuando cause ed effetti del loro scioglimento, modalità e 

conseguenze delle modificazioni della loro struttura . 

Differenze rilevanti tra s.p.a ed s.r.l, la s.r.l. semplificata e a socio unico, 

ABILITà: Saper applicare le disposizioni normative a situazioni date  

Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei diritti dell’impresa e applicarla 

a casi specifici 

Riconoscere nella disciplina della S.r.l. elementi comuni alla società di persone  

Riconoscere il vantaggio insito nella possibilità di costituire una Srl unipersonale 

I CONTRATTI DI IMPRESA E LA BORSA 

Il contratto di assicurazione (per danni, responsabilità civile, vita. 

La Borsa, i contratti di borsa e le figure di intermediazione, la speculazione. 

 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE/VERIFICA (INDICATIVE) ● Verifiche orali, ● verifiche scritte a domande aperte e 

strutturate, anche con lo strumento di google form, relazioni 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO(INDICATIVI) Lezione frontale, lezione partecipata, classe 

capovolta, mappe concettuali, schemi semplificati alla lavagna, lim per prodotti multimediali, relazioni 

videolezioni , semplici casi. 

Milano, 3 giugno 2023                   Prof Anna Maria Randazzo  
 


