
Liceo “Alberti” - Cagliari 

 

Classe: IV AS        a.s.: 2021/22 

Materia: Storia 

 

Programma svolto 

 

Modulo I. Crisi e trasformazioni nell’età dell’assolutismo 

 (modulo interdisciplinare Storia-Filosofia- Educazione Civica) 

• Guerra dei Trent’anni e la fine delle “guerre di religione”: cause politiche e religiose della guerra; 

conseguenze della pace di Westfalia; quadro del ’600: mutamenti nell'economia-mondo; la 

nuova gerarchia delle potenze; stati in declino e in ascesa: l’esempio della Prussia. 

• Nuovi modelli politici: differenze tra monarchia parlamentare, costituzionale e assoluta; il ruolo 

dei parlamenti tra Medioevo ed età moderna; la società divisa in ordini e il sistema dei privilegi; 

dal passato al presente: il tema della sovranità e del rapporto cittadini-stato; 

• Rivoluzioni politiche inglesi: coordinate storico- cronologiche; divisioni sociali, economiche, 

religiose, politiche e geografiche nel regno di Giacomo I; Giacomo I e Carlo I; la prima 

rivoluzione inglese e il New Model Army; il dibattito sulla natura, la giustificazione e i limiti del 

potere politico: livellatori, zappatori e moderati; il Commonwealth e la politica di Cromwell; il 

ritorno dell’assolutismo; la gloriosa rivoluzione la definitiva affermazione della monarchia 

parlamentare; e; approfondimento dei provvedimenti: Bill of rights, Toleration act, Act of 

Settlement. 

• L’assolutismo secentesco: la Francia del Re Sole e il modello teorico e pratico dell’assolutismo: la 

società dell'Ancien Regime in Francia a raffronto con quella inglese; la politica di Luigi XIV e gli 

strumenti dell’assolutismo in amministrativo, politico, sociale e culturale; la politica religiosa; il 

colbertismo; quadro generale della politica espansionistica; raffronto tra la Francia di Luigi XIV e 

la Russia di Pietro il Grande. 

• Origine, obiettivi, caratteristiche e fondazione del potere nella riflessione politica moderna; i 

rapporti tra Stato e Chiesa e il problema della libertà di coscienza e della tolleranza religiosa 

(Hobbes, Locke)1; Legami tra la riflessione filosofica e il contesto politico inglese e francese; 

o Analisi delle fonti: Agreement of The People: selezione di articoli; i “dibattiti di 

Putney”: selezione di interventi sul diritto di voto e di proprietà (forniti in formato 

digitale) 

 

Modulo II. Politica, cultura e società nel Settecento 

 
1 Per il dettaglio delle fonti analizzate cfr. il programma svolto di Filosofia. 
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(modulo con UDA interdisciplinari Storia-Filosofia- Educazione civica) 

• Categorie storiografiche: "età delle rivoluzioni", "assolutismo illuminato" e illuminismo. Rapporto 

tra assolutismo illuminato e illuminismo; 

• L'età dei Lumi: fondamenti teorici e caratteristiche comuni dell'illuminismo europeo, i philosophes e 

il rapporto con la cultura inglese; il ruolo degli intellettuali, i luoghi della cultura; la variegata 

produzione editoriale illuminista; Enciclopedie e dizionari; il progetto dell'Encyclopédie; la scienza e il 

suo pubblico: esempi di divulgazione e spettacolarizzazione della scienza; la figura dello 

sperimentatore: professore, practitioner/virtuoso non ancora scienziato di professione; 

•  il deismo; il cosmopolitismo; Il pensiero politico dei lumi: uomo/cittadino vs. ordine/ suddito; 

democrazia diretta e indiretta; un caso di difesa illuministica dei diritti e di lotta al fanatismo: il 

Trattato sulla tolleranza di Voltaire; aspetti del pensiero di alcuni dei protagonisti dell'illuminismo 

attraverso le loro opere: Voltaire, Lettere inglesi; Montesquieu, Lo spirito delle leggi; Rousseau, Il 

contratto sociale. 

o Fonti: estratto da I. Kant, Che cos’è l’illuminismo? l'immagine della candela e della sonda nel 

Saggio sull'intelligenza umana di Locke (brani nelle diapositive di filosofia); Dizionario filosofico 

di Voltaire "Gens de lettres”; altri brani e fonti iconografiche all’interno delle diapositive 

sull’illuminismo. 

• Il pensiero economico dell’illuminismo: differenze tra liberismo e mercantilismo; liberalismo e 

liberismo: differenze concettuali; 

• L’Europa nel XVIII secolo e le riforme dell’ “assolutismo illuminato”: analisi dei principi comuni 

della politica assolutistica; 

Modulo III. Le rivoluzioni politiche settecentesche e l’Età napoleonica 

(modulo interdisciplinare Storia-Filosofia- con approfondimenti di cittadinanza/ed. 

civica) 

• Rivoluzione americana: formazione delle colonie, caratteristiche economiche, politiche e 

religiose; rapporti con la madrepatria; aspetti della Guerra dei Sette anni e sue conseguenze sui 

rapporti tra le colonie e la madrepatria; motivazioni e coordinate storico-cronologiche della 

guerra d'indipendenza; la Dichiarazione di indipendenza; la nascita degli Stati Uniti il dibattito 

federazione - confederazione e i suoi esiti storici; il nuovo Stato di fronte a lealisti, nativi e 

schiavi. Tra passato e presente: caratteri principali della Costituzione federale USA e 

ordinamento istituzionale americano;  

o Analisi di estratti dalla Dichiarazione d’indipendenza; 

• La Rivoluzione francese come evento simbolo della fine dell'assolutismo e come rivoluzione 

borghese; necessità di una periodizzazione interna e le principali fasi (1789-1795); elementi di 

crisi strutturale e contingente nella Francia prerivoluzionaria; contesto prerivoluzionario; la 

convocazione degli Stati generali; giuramento della pallacorda e la costituzione dell'Assemblea 
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nazionale; l'evento simbolo della presa della Bastiglia e la rivolta nelle campagne; dalla 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Costituzione del 1791; principali provvedimenti 

legislativi tra il 1789 e il 1791; i club; dalla monarchia alla repubblica; La repubblica giacobina e il 

Terrore (1792-94); il ruolo delle donne nella rivoluzione e il caso di O. de Gouges; lessico: 

classe/ordine; borghesia; rivolta/rivoluzione; Stato/nazione; 

o Analisi delle fonti: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789; 

• Dalla rivoluzione a Napoleone: coordinate storiche fondamentali dalla stabilizzazione post-

giacobina all’ascesa napoleonica; le caratteristiche del dominio napoleonico in Francia; la 

conquista e il dominio dell’Italia; le riforme napoleoniche e la loro eredità; 

o analisi delle fonti: trasmissione televisiva di divulgazione: Passato e Presente – Napoleone 

in Italia – intervista a G. Pécout;  

 

Modulo IV. Dall'idea di nazione ai nuovi Stati nazionali del XIX secolo 

(con approfondimenti di Cittadinanza/Educazione civica) 

•  Il concetto di nazione e la sua evoluzione tra Illuminismo e Romanticismo; il Romanticismo e i 

concetti di patria e popolo; dal principio di nazione del primo ’800 al nazionalismo di fine secolo; 

• Analisi del concetto di "Restaurazione"; lo scenario politico post-napoleonico: il Congresso di 

Vienna e i principi della Restaurazione; i nuovi assetti geopolitici in Europa e nella penisola 

italiana; Costituzione e nazionalità: l’opposizione alla restaurazione; le società segrete: 

caratteristiche comuni e limiti; moti del ’20-25 e degli anni ’30: metodi e obiettivi, aspetti comuni 

e differenze; 

• L’unificazione italiana; moderati e democratici a confronto; Mazzini: la critica alla carboneria; 

ideali e mezzi dell'azione mazziniana; la Giovine Italia e la Giovine Europa; 

• Le rivoluzioni del 1848: le caratteristiche del ’48 e le differenze con i precedenti moti 

antiassolutistici; lo Statuto albertino: caratteri principali, 

• Scansione cronologica essenziale delle tappe dell'unificazione: la Prima e la Seconda guerra 

d'indipendenza, l'impresa dei Mille e l'unificazione; l’unificazione tedesca: tappe principali e 

caratteri del processo; 

o Analisi delle fonti: estratto da E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780, ed. it.1991, 

Brevi estratti sul concetto di nazione (G. Mazzini) 

Modulo V. L’Italia post-unitaria e il problema di come “cucire lo Stivale” 

• La Destra storica al governo e i problemi dell'Italia unita; 

• la “questione romana” e il problema dei territori austriaci nel Nord est della penisola; la Terza 

guerra d’indipendenza e l’annessione del Veneto e Breccia di Porta Pia. 

Modulo VI. La rivoluzione industriale 

https://www.raiplay.it/video/2020/01/Passato-e-Presente-Napoleone-in-Italia--65ffdbd7-5097-4518-bc4b-25c717bd56b9.html
https://www.raiplay.it/video/2020/01/Passato-e-Presente-Napoleone-in-Italia--65ffdbd7-5097-4518-bc4b-25c717bd56b9.html
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• Prima e seconda rivoluzione industriale; l'Età della sinistra storica: esposizione in aula 

(definizioni, contesto, discontinuità tra prima e seconda rivoluzione industriale; innovazioni nel 

settore tessile; il settore minerario e la macchina a vapore; la siderurgia; il sistema di fabbrica e le 

conseguenze sociali dell'industrializzazione; 

• Seconda rivoluzione industriale: rapporti industria-finanza-stato; trust e cartelli; Usa e Giappone 

(cenni); la grande depressione; Italia: cenni alla politica interna della sinistra storica; l'inchiesta 

Jacini. 

Educazione civica:  

Attività interdisciplinari Storia-Educazione civica e attività specifiche di Educazione civica 

• Dai privilegi ai diritti (dalle riflessioni filosofiche al piano storico): Dichiarazione d'indipendenza e 

Costituzione USA; la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789; la Dichiarazione dei diritti della 

donna e della cittadina di O. De Gouges; le parole collegate ai diritti: approfondimento della coppia 

tolleranza/rispetto (analisi etimologica e concettuale); il Trattato sulla tolleranza di Voltaire (analisi 

dell'incipit e di altre parti del testo; stile e snodi teorici principali, in particolare l'ingiustificabilità 

dell'intolleranza; il ruolo dell'opinione pubblica nell'età dei lumi; intellettuali e impegno sociale, 

cosmopolitismo e superamento dell'eurocentrismo); la tolleranza ieri e oggi (lettura dei primi articoli 

della Dichiarazione dei diritti umani e cenni alla Dichiarazione sulla tolleranza del 1995; i diritti umani nella 

Costituzione italiana. 

• La divisione dei poteri tra passato e presente (attività interdisciplinare storia/filosofia/ed.civica); 

• L’Europa dei popoli mazziniana; crisi delle nazioni e nazionalismo odierno  

• L'organizzazione dello Stato tra filosofia, storia e attualità: il concetto di sovranità; limiti del potere 

politico e libertà e diritti individuali; 

• L’uso pubblico della storia (con riferimenti alla recente aggressione della Russia all’Ucraina); 

• Progetto ScuolaInCammino (cfr. Programma svolto di Filsofia) 

Libro di Testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, L'idea della storia. Atlante geopolitico-Lezioni di cittadinanza e 

Costituzione, Pearson- Bruno Mondadori, vol. 2 

Cagliari, 06/06/2022 

La docente        

 prof.ssa Silvia Conti      

 

Sottoposto all’attenzione degli alunni e delle alunne dal 06/06 tramite piattaforma Google Classroom. 
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N.B.: Salvo diversa indicazione i testi analizzati e indicati nel Programma sono stati forniti alla classe all’interno delle 

diapositive utilizzate nel corso delle lezioni. 


