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Modulo I -Il pensiero politico moderno 

(modulo trasversale e interdisciplinare: Storia - Filosofia - Cittadinanza e Costituzione) 

• T. Hobbes e la giustificazione dell’assolutismo: la condizione presociale e il diritto di natura; la ragione 

calcolatrice e la legge naturale; il contratto e il passaggio allo stato civile; lo Stato come Leviatano 

(assoluto, non tirannico); lo Stato e la Chiesa; 

• J. Locke e i fondamenti dello stato liberale: il diritto naturale; I due trattati sul governo: le critiche al Patriarca 

di R. Filmer; il lavoro e la proprietà privata; il passaggio alla società civile; i rapporti tra cittadini e il 

magistrato civile; il diritto alla ribellione; libertà e tolleranza nella Lettera sulla tolleranza di Locke; la 

tolleranza religiosa e i confini di Chiesa e Stato;  

• Il contesto storico-politico del ’600 e del 700 e i rapporti con la riflessione filosofica1. Aspetti della 

riflessione etico-politica dell’illuminismo: Voltaire: gli scritti sulla tolleranza; Montesquieu, le Lettere 

persiane e Lo spirito delle leggi; Rousseau, Discorso sulla disuguaglianza, e Il contratto sociale; Dei delitti e delle pene di 

Cesare Beccaria; 

o Analisi dei testi: brani antologici forniti in fornite in formato elettronico tratti da: Th. 

Hobbes, Il Leviatano; Analisi del frontespizio del Leviatano; J. Locke 

Modulo II L’Età umanistico-rinascimentale 

• Circolazione di testi e idee filosofiche in età umanistico-rinascimentale: l'impatto del concilio di Ferrara-

Firenze e della caduta di Costantinopoli; la diffusione delle stamperie tra '400 e '500 e gli effetti sulla 

circolazione del sapere filosofico;  

• Platone oltre il Timeo: il neoplatonismo rinascimentale; ruolo dell’anima in Ficino;  

• Il naturalismo rinascimentale: Telesio; il  nuovo approccio ad Aristotele vs. l’aristotelismo scolastico; 

l'importanza delle altre correnti e figure del pensiero antico riscoperte nella rappresentazione data da 

Raffaello nella Scuola d'Atene; la conciliazione tra le dottrine e il sapere come "sintesi" 

• La concordia religiosa e filosofica: l'esempio delle Novecento tesi di Pico e la funzione dell'Orazione 

sulla dignità dell'uomo. Analisi della prima parte dell'orazione.  

 
1 Per il dettaglio dei temi trattati cfr. modulo I del programma di Storia 
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• Ermetismo, magia, alchimia e relazioni con la nascita della scienza moderna; astrologia naturale e 

divinatoria. 

Modulo III La rivoluzione astronomica 

• La rivoluzione astronomica e scientifica: riferimenti cronologici, questioni storiografiche;  

• UdA di recupero terzo anno di corso: analisi delle differenze nella visione del sapere tra tradizione 

aristotelica e scienza moderna; nozioni base di fisica aristotelica: luoghi naturali; ruolo della causa finale; 

disomogeneità del cosmo; le sfere celesti, le stelle fisse, il primo motore immobile e la sua natura. 

• Rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica copernicana; il problema dei pianeti "erranti" e 

le soluzioni tradizionali: epicicli, deferenti, equanti nel sistema tolemaico; novità e ‘semplicità’ del 

copernicanesimo; la continuità con il passato; Copernico e il modello pitagorico; rapporto fisica-

matematica nella tradizione e circolazione delle idee copernicane; il De revolutionibus e la prefazione di 

Osiander: la distinzione tra verità, verosimiglianza e ipotesi; 

• Il “compromesso” di Tyco Brahe;  

• Le tre leggi di Keplero nel contesto dei problemi filosofici del tempo; il recupero dei modelli platonico 

(Timeo) e pitagorico;  

• L'universo infinito di Bruno: panteismo e infinità dei mondi; il cristianesimo come "santa asinità"; la 

condanna per eresia con riferimento alle tesi di Bruno e al mutato contesto storico; 

• Newton: biografia intellettuale essenziale; differenze tra "Principia" e "Opticks"; il pubblico di 

Newton; la legge di gravitazione universale e il suo significato nell'ambito della rivoluzione scientifica; 

uniformità e omogeneità della natura; Il problema del metodo nel '600; le riflessioni 

metodologiche di Newton; Hypotheses non fingo e il dibattito sulla gravità; il Dio di Newton e il rapporto 

Dio-mondo; Newton "ultimo dei maghi": l'impatto della scoperta dei manoscritti magico-alchemici e 

degli interessi teologici; 

• Il modello meccanicistico cartesiano e il modello newtoniano a confronto: il problema dell'azione a 

distanza; Il ruolo di Dio nella natura. 

o Analisi del testo filosofico (analisi guidata di testi): brani tratti dalla prefazione di Osiander al De 

revolutionibus e dalla lettera a Paolo III di Copernico; Estratti dalle opere di G. Bruno; Newton: 

Regulae philosophandi (estratto) e altri estratti;  P. Rossi, Sull'intreccio e l'opposizione tra magia e scienza 

(fornito in fotocopia). 

Modulo III – Galileo Galilei e il metodo della scienza moderna 

(modulo trasversale e interdisciplinare: Storia – Filosofia – Letteratura italiana) 

• La vicenda scientifica e umana di Galileo; Il Sidereus nuncius: le scoperte astronomiche, il perfezionamento 

del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico, il Sidereus nuncius e la comunicazione scientifica; la 

rappresentazione della Luna ai tempi di Galileo, le innovazioni di Galileo e la funzione delle immagini 

all'interno dell'opera; Il sostegno delle scoperte astronomiche al copernicanesimo e le reazioni della 

comunità scientifica; le Lettere copernicane: il rapporto tra Bibbia e Natura, l’autonomia dell'indagine 
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naturale e il rifiuto del principio di autorità; l'ordine matematico della realtà e la matematica come 

linguaggio della scienza ne Il saggiatore; Il Saggiatore e la divulgazione scientifica: titolo, contenuti, stile; il 

Dialogo sopra i due massimi sistemi e la difesa del copernicanesimo; 

•  Il metodo e i risultati della ricerca scientifica: matematica ed esperienza: le «sensate esperienze» e le 

«necessarie dimostrazioni»: esperienza e verifica; il metodo galileiano e la scienza antica; metodo e 

filosofia: presupposti e giustificazioni filosofiche del metodo; contro il "tentar l'essenza"; conoscenza 

umana e divina: conoscere "intensive" e "extensive”; qualità oggettive e soggettive dei corpi; il piano 

inclinato e la verifica sperimentale della caduta dei gravi; gli argomenti fisici contro il moto della Terra e 

la risposta di Galileo; la funzione degli esperimenti mentali; 

• La divulgazione scientifica nell'età dei Lumi (U.d.A. interdisciplinare Storia-Filosofia); 

o Lettura e analisi di testi filosofici: brani estratti da: Lettere copernicane: Lettera a Cristina di Lorena 

Granduchessa di Toscana (1615); Il Saggiatore, VI, 232; Dialogo sopra i due massimi sistemi; Istoria e 

dimostrazioni intorno alle macchie solari (Terza lettera a Mark Welser);  

 

Modulo IV - Il “razionalismo” moderno 

• R. Descartes nel quadro della riflessione metodologica nel Seicento: lo spostamento dell'attenzione 

dall’oggetto al soggetto della conoscenza; la questione della corrispondenza tra i contenuti del pensiero e 

una realtà esterna; l'analisi dei propri studi e lo stile narrativo del Discorso sul metodo; le Regole per la direzione 

dell’intelligenza; il dubbio metodico, iperbolico e il cogito; l’analisi delle idee il percorso dall’io a Dio; Dio 

come “garanzia” delle verità  umane; il dualismo cartesiano e la soluzione del rapporto tra res extensa e res 

cogitans;  

o Lettura e analisi di testi filosofici: estratti da Discorso sul metodo, Le regole del metodo; H. Putnam, 

Brains in a Vat, 1981, trad. it. pp.6-7. 

Modulo V - L’empirismo tra il ’600 e il ’700,  

• La gnoseologia empirista di J. Locke: ragione ed esperienza; la critica alle idee innate; le idee semplici e la 

passività della mente, l’attività della mente e le idee complesse; la critica all’idea di sostanza; la 

conoscenza e le sue forme; 

• Lo scetticismo “moderato” di D. Hume: la teoria della conoscenza; Il progetto di una “scienza della 

natura umana” e il rapporto con Locke; impressioni e idee; il principio di associazione; proposizioni che 

concernono relazioni fra idee e che concernono i fatti; il principio di causalità e la critica alla metafisica; 

abitudine e credenza; lo scetticismo moderato; la credenza nel mondo esterno e nell’identità e nella 

continuità dell’io. 

o Lettura e analisi di testi filosofici: estratti da Locke, Saggio sull’intelligenza umana, Hume, Trattato 

sulla natura umana 
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Modulo VI - Temperie culturale del ’700 

• Il mondo anglosassone e l’illuminismo francese: fondamenti teorici e caratteristiche comuni 

dell'illuminismo europeo, il deismo (U.d:A. interdisciplinare Storia-Filosofia); teorie politiche 

dell’illuminismo (cfr. i moduli tematici sopra indicati). 

Dalla riflessione filosofica alle esperienze di vita: attività di Educazione civica 

• Progetto ScuolaInCammino: relazioni tra le attività progettuali e gli obiettivi dell’Agenda 2030; promozione 

del patrimonio culturale; camminate didattiche; condivisione e divulgazione dei risultati. 

• analisi e approfondimento del tema dei limiti del potere sovrano. 

Libro di Testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, Paravia-Pearson, voll. 2a e 2b 

 

 

 

 

Cagliari, 06/06/2022 

 

  La docente                                                                                          

 Silvia Conti   
 

  

Sottoposto all’attenzione degli alunni e delle alunne dal 06/06 tramite piattaforma Google Classroom. 

 

 

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. 


