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                                    PROGRAMMI DI FILOSOFIA E STORIA

Prof: Clara Francini                                                                            classe: 5^ B (classico)

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

Libro di testo:  Abbagnano-Fornero, Con filosofare, Pearson, vol. 2 e 3

KANT e il CRITICISMO:

matrici e fasi del pensiero kantiano; il criticismo come filosofia del limite; La critica della Ragion Pura:
le problematiche fondamentali  (estetica,  analitica e dialettica).  Il  significato di  “trascendentale”; le
forme pure a priori e il copernicanesimo filosofico di Kant; intuizioni pure e concetti puri; l'Io penso
come  “legislatore”  della  natura;  gli  ambiti  d'uso  delle  categorie  e  il  concetto  di  noumeno;
inconoscibilità della metafisica; le idee della ragione e il loro uso regolativo; critica della psicologia e
cosmologia razionali; le antinomie; critica delle prove dell'esistenza di Dio. La critica della Ragion
Pratica:  il  concetto  di  ragion  pratica  e  lo  scopo  della  seconda  critica;  assolutezza,  categoricità  e
formalità  della  legge  morale;  imperativo  categorico  e  imperativi  ipotetici;  le  formulazioni
dell'imperativo categorico; libertà e moralità; la rivoluzione copernicana etica e l'autonomia morale; i
postulati della Ragion Pratica; il dualismo kantiano.

La critica del Giudizio: il sentimento come facoltà autonoma; giudizio riflettente e principio di finalità;
l'analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico; bello e sublime; giudizio estetico e giudizio
teleologico; il finalismo come bisogno connaturato alla mente umana.

Caratteri generali del Romanticismo:

il problema dell’infinito, la natura, la razionalità “romantica”, lo storicismo.
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Dalla cultura romantica ai grandi sistemi dell’Idealismo tedesco:

FICHTE:

dall’Io kantiano alla  fondazione dell’Idealismo;  l’accentuazione  etica dell’idealismo fichtiano;  i  tre
principi dell'Io; Io teoretico e Io pratico.

SCHELLING:

la critica a Fichte. L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura

la filosofia della natura; la filosofia dell’identità; la funzione dell’arte come organo dell’Assoluto.

HEGEL:

la formazione e il sistema; la realtà come Spirito; la dialettica come legge suprema del reale e come
procedimento del pensiero filosofico; la critica delle filosofie di Fiche e di Schelling; la “Fenomenologia
dello Spirito”: significato e finalità dell’opera; le tappe dell’itinerario fenomenologico: la coscienza e
l’autocoscienza; le figure più celebri della Fenomenologia; la metafisica; cenni alla Logica(l’oggetto
della Logica; identità di logica e metafisica; differenze tra la logica hegeliana e quella aristotelica); la
Filosofia della Natura: il significato della natura nella filosofia di Hegel; la Filosofia dello Spirito(S.
soggettivo,  S.  oggettivo:  le  istituzioni  etiche  e  la  concezione  hegeliana  dello  stato,  S.  assoluto:
arte,religione e filosofia); lo storicismo assoluto; filosofia della storia e storia della filosofia; l'astuzia
della Ragione.

La SINISTRA HEGELIANA: sintesi del pensiero dei maggiori rappresentanti

FEUERBACH:

la critica a Hegel  e il  rovesciamento  dell’idealismo;  “L’essenza del  Cristianesimo” e il  concetto di
alienazione religiosa; l’umanesimo feuerbachiano e la filosofia come antropologia.

MARX:

caratteristiche del marxismo: teoria e prassi.

La critica dell’hegelismo e “l’errore logico di Hegel”; “Tesi su Feuerbach” (la critica a Feuerbach e
l’interpretazione  della  religione  in  chiave  sociale);  dalla  filosofia  all’economia;  I  Manoscritti
economico-filosofici  e  la  problematica  dell’alienazione;  “L’ideologia  tedesca”  e  la  fondazione  del
materialismo storico (dall’ideologia alla scienza, strutture e sovrastrutture); la critica dell’economia
borghese e il comunismo; “Il Manifesto”(la funzione storica della borghesia e le sue contraddizioni, la
storia come lotta di classe, la critica dei falsi socialismi); Il Capitale (i meccanismi strutturali della
società borghese, merce, lavoro e plusvalore, valore d’uso e valore di scambio d’una merce, feticismo
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delle merci, origine del plusvalore, capitale variabile e capitale costante, saggio di plusvalore e saggio di
profitto, caduta tendenziale del saggio di profitto)

SCHOPENHAUER:

le radici culturali del sistema (Platone, Kant, filosofia orientale);

la  critica  all’idealismo  e  il  recupero  della  filosofia  kantiana;  “Il  mondo  come  volontà  e
rappresentazione”; caratteri della Volontà di vivere; il tema del dolore e il pessimismo; la sofferenza
universale;  la  critica  delle  ideologie:  il  rifiuto  dell’ottimismo  cosmico,  sociale  e  storico;  le  vie  di
liberazione dalla volontà di vivere (arte, morale, ascesi). Considerazioni intorno all’arte e alla musica.

KIERKEGAARD:

la verità del singolo e il rifiuto dell’hegelismo; il concetto dell’esistenza; la categoria della “possibilità”;
la  dialettica  dell’aut-aut;  gli  stadi  dell’esistenza;  il  paradosso  della  fede;  il  tema  dell’angoscia;  la
disperazione come “malattia mortale”.

Il POSITIVISMO: 

contesto storico e caratteri generali (ragione, scienza, progresso, critica alla metafisica). COMTE: la
legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia e il suo ruolo; la concezione della storia
e la religione della scienza.

Il positivismo evoluzionistico: DARWIN: l’origine della specie e il meccanismo della selezione naturale.
SPENCER e l’evoluzionismo sociale.

BERGSON:

l’indagine sulla coscienza e i limiti del determinismo psicologico; il tempo spazializzato e la “durata
reale” della coscienza (tempo della scienza e tempo della vita); lo slancio vitale; istinto, intelligenza e
intuizione; Società, morale e religione.

NIETZSCHE:

la decadenza del presente e l’epoca tragica dei Greci; la nascita della tragedia e i due impulsi

apollineo e dionisiaco; uomo tragico e uomo teoretico; il periodo illuministico; la critica delle verità e
dei valori; la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il grande annuncio nella Gaia scienza;
il  periodo di  Zarathustra e l’ultimo Nietzsche; il  problema del  nichilismo e il  suo superamento;  la
religione come “menzogna millenaria”; la critica della morale e del cristianesimo; la “trasvalutazione
dei valori” e la “fedeltà alla terra”; l’eterno ritorno; l’oltre-uomo e la volontà di potenza; genealogia
della morale; l’Anticristo.
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FREUD:

la scoperta dell’inconscio e la rivoluzione psicanalitica; gli studi sull’isteria e la terapia “catartica”;
dall’ipnosi  al  metodo  delle  “libere  associazioni”;  la  scomposizione  psicanalitica  della  personalità
(prima e seconda Topica); psicopatologia della vita quotidiana; l'interpretazione dei sogni; la teoria
della sessualità e il complesso edipico; la religione e la civiltà.

    

ARENDT: le origini del totalitarismo; la propaganda come strumento di controllo sociale; il terrore
del totalitarismo come annullamento dell’umano.

La “banalità del male”: obbedienza al capo e imperativo categorico.

POPPER: i presupposti filosofici del totalitarismo; La società aperta e i suoi nemici: il totalitarismo di
Platone;  democrazia  e  libere  elezioni;  società  aperte  e  società  chiuse;  la  critica  all'hegelismo  e  al
marxismo.

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA:

Libro di testo: Valerio Castronovo, Dal tempo alla storia, La Nuova Italia, vol. 2 e 3

DALLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO A FINE SECOLO:
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Economia e società in Italia nella prima metà dell’ottocento.

Diverse ipotesi per la nuova Italia: moderati e democratici.

Mazzini:  formazione  e  originalità  del  suo  pensiero.  La  Giovine  Italia:  la  diffusione  del  programma
mazziniano: unità, repubblica, rivoluzione. La critica alla Carboneria e l’educazione del popolo.

L’impostazione moderata: il neoguelfismo e il pensiero cattolico liberale: Gioberti.

Gli obiettivi della corrente federalista: Balbo e il ruolo del Piemonte.

Il federalismo radicale di Cattaneo e Ferrari.

Le rivoluzioni europee del 1848: il biennio delle riforme e le speranze dei moderati.

La fase degli Statuti.

Il 1848 parigino: lo scoppio della rivoluzione e l’avvento della seconda repubblica.

Il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza: il fallimento della “guerra regia” e della linea moderata;
il fallimento del tentativo democratico. La situazione italiana dopo il 1848: repressione e militarismo.

Il colpo di stato di Luigi Napoleone. Il secondo impero francese. Caratteristiche dell’impero napoleonico:
politica interna ed estera di Napoleone III. Nazionalismo e liberalismo nella Francia del secondo impero.

Il Piemonte liberale: Cavour e la politica del centrismo moderato; liberalismo, pragmatismo e realismo di
Cavour; la politica del Connubio; la politica economica (il liberismo); la strategia diplomatica di Cavour;
l’alleanza  con  la  Francia  (gli  accordi  di  Plombières);  il  Congresso  di  Parigi  e  la  seconda  guerra
d’indipendenza. I plebisciti del 1860.

L’iniziativa  di  Garibaldi:  la  spedizione  dei  Mille;  l’incontro  di  Teano;  l’iniziativa  di  Cavour  e  la
proclamazione del Regno d’Italia.

Confronto tra i grandi protagonisti del Risorgimento italiano: Mazzini, Cavour, Garibaldi.

L’unificazione  tedesca:  carattere  autoritario  del  sistema  politico  prussiano.  Strategia  di  Bismarck.
Analogie e differenze fra l’unificazione italiana e quella tedesca. La guerra franco-prussiana: sconfitta di
Napoleone III e fine del secondo impero. La Comune di Parigi: caratteristiche e sua tragica fine.

Il  governo  della  Destra  in  Italia:  brigantaggio,  bilancio  e  sistema  fiscale:  il  liberismo  economico;  la
“questione romana”.

Il  governo  della  Sinistra:  Depretis  e  il  trasformismo.  Protezionismo,  politica  scolastica  e  riforma
elettorale; la questione sociale e lo sviluppo del movimento operaio.

L’età crispina e la crisi di fine secolo: carattere autoritario della politica crispina: repressione interna e
avventura coloniale. Di Rudinì e l’eccidio di Milano.

L’anarchismo bakuniano. La Prima Internazionale: rottura fra marxisti e anarchici. 

Andrea Costa e la nascita del partito dei lavoratori. Il partito socialista: il riformismo di Turati e Kulisciov.
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Il revisionismo di Bernstein. Rosa Luxemburg e Kautsky.

La Rerum Novarum di Leone XIII e l’apertura della Chiesa di fronte al problema sociale; differenze con il
Sillabo di Pio IX.

La SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: crisi e trasformazione dell’economia; la nascita del capitalismo
monopolistico  (trust  e  cartelli);  il  capitale  finanziario  e  il  ruolo  delle  banche;  scienza e  tecnologia  al
servizio  del  capitale;  imperialismo  e  spartizione  del  pianeta;  le  trasformazioni  del  sistema  politico:
suffragio universale e partiti di massa.

L’Italia  di  GIOLITTI:  sviluppo economico  e libertà politica;  conflitto sociale e  neutralità  dello  Stato.  Il
riformismo giolittiano: successi e limiti. Giolitti e i socialisti; Giolitti e i cattolici. Crisi degli equilibri; la
diffusione del nazionalismo; politica estera e ripresa della politica coloniale. Crisi del sistema giolittiano di
potere.

Il NOVECENTO tra GUERRA, CRISI e RIVOLUZIONE:

Le origini e lo scoppio della “GRANDE GUERRA”.

 Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee. L’Italia in guerra: interventismo e neutralismo. Lo
svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa.

Il  1917: l’anno della svolta. L’ultimo anno di guerra.  I  “Quattordici punti” di Wilson. La Conferenza di
Parigi e i trattati di pace. La Società delle Nazioni. La difficile diplomazia degli anni venti. Il bilancio della
guerra.

La  Russia  tra  riforme e  rivoluzione:  gli  irrisolti  problemi  della  società  russa.  Populismo e  nichilismo.
L’irrigidimento del regime zarista. I limiti del processo di industrializzazione. Bolscevichi e menscevichi. La
rivoluzione del 1905 e la nascita di un effimero sistema parlamentare.

I TOTALITARISMI e la CRISI della DEMOCRAZIA in Europa:

La RIVOLUZIONE RUSSA e la nascita dell’Unione Sovietica.  Lenin e le  Tesi  di  Aprile.  La guerra civile: i
bolscevichi  al  potere.  Il  comunismo  di  guerra.  La  NEP.  Stalin  al  potere:  la  collettivizzazione  delle
campagne e l’industrializzazione forzata; il potere totalitario; le “grandi purghe”. Il Komintern.

La crisi del DOPOGUERRA in Italia: il crollo dello stato liberale e l’avvento del fascismo. Crisi economica e
sociale. Il “biennio rosso”. L’ascesa del FASCISMO

. La marcia  su Roma.  Dall’assassinio  di  Matteotti  alle  “leggi  fascistissime”.  La politica economica  del
regime. Il Concordato e i rapporti fra Stato e Chiesa. Imperialismo, rivoluzione culturale e politica razziale.
Mussolini e il culto della personalità. 

La  situazione  della  Germania:  la  Repubblica  di  Weimar  e  la  difficile  governabilità.  La  nascita  del
nazionalsocialismo. La crisi economica tedesca. L’ascesa di Hitler: conquista del potere e costruzione della
dittatura.  Il  controllo  della  società:  potere  carismatico  del  Fuhrer,  manipolazione  delle  coscienze,
ideologia  della  disuguaglianza,  la “soluzione finale” della questione ebraica,  occupazione e consenso.
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Economia di guerra.

Dittatura e guerra civile in Spagna. Instabilità europea.

Gli Stati Uniti negli anni venti: crisi economica e depressione dopo il 1929.

Roosevelt e il New Deal.

La seconda guerra mondiale: le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto. La guerra dell’Europa al
mondo. Il dominio nazista. Le resistenze europee. La disfatta dell’Asse. La Resistenza italiana. I molteplici
aspetti della guerra contro i civili: massacri, guerra razziale 

e Shoah. Il processo di Norimberga e l’olocausto.

Il lungo dopoguerra: i trattati di pace e l’assetto geopolitico dell’Europa. Il dominio delle superpotenze
Usa e Urss;  l’Europa divisa:  la  “cortina  di  ferro”;  la  crisi  di  Berlino e la  divisione della  Germania;  la
GUERRA FREDDA: la dottrina Truman e la politica del “contenimento”; il piano Marshall; il Patto atlantico
e il Patto di Varsavia. La Guerra fredda sotto il profilo ideologico: il maccartismo.

Krusciov e la destalinizzazione. Gorbacev e la perestrojka. La fine della Guerra Fredda e il crollo del muro
di Berlino. Scioglimento formale dell'URSS.

                                      ******************************************

Tematiche svolte nell’ambito di EDUCAZIONE CIVICA, relativamente agli argomenti trattati nei programmi
di storia e filosofia con opportuni riferimenti (attraverso lettura e commento) ai rispettivi articoli della
nostra Carta Costituzionale:

origini  della  COSTITUZIONE  ITALIANA  e  differenza  con  lo  Statuto  Albertino;  i  principi  fondamentali
(repubblica e democrazia; lavoro e sovranità); costituzioni rigide e flessibili; costituzioni brevi e lunghe.

DIRITTI e DOVERI del cittadino:

diritto al lavoro e diritti dei lavoratori, libertà sindacale, diritto di sciopero, la donna lavoratrice; 

libertà di coscienza, di pensiero, di religione; 
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il diritto di voto e i sistemi sindacali; 

i diritti civili; il diritto di proprietà; 

diritti  politici:  dal  suffragio ristretto al  suffragio universale;  il  referendum; diritto elettorale e sistemi
elettorali; sistema maggioritario e sistema proporzionale.

La FAMIGLIA: matrimonio, divorzio, riforma del diritto di famiglia; coppie di fatto e unioni civili.

La CITTADINANZA: cittadinanza antica e moderna, cittadinanza e diritti, cittadini e non cittadini ( ius soli e
ius sanguinis); la cittadinanza europea.

STATO e CHIESA: il problema della laicità; il rapporto fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

Il  ripudio della  GUERRA e l’esigenza  della  pace;  gli  organismi  internazionali;  l’internazionalismo della
Costituzione; l’Organizzazione delle Nazioni Unite; l’Unione Europea.

                                                                                                Clara Francini
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