
SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FILOSOFIA E STORIA
TRIENNIO  - LICEO SCIENTIFICO

TRIENNIO – LICEO SCIENTIFICO – opzione SCIENZE APPLICATE
Finalità
Area logico-argomentativa
 Capacità  di  sostenere  una  propria  tesi   e  saper  ascoltare  e   valutare  criticamente  le

argomentazioni altrui.
 Acquisizione  dell’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a

individuare possibili soluzioni.
Area storico umanistica
 Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprensione dei diritti e
dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscenza,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, sino ai giorni nostri.

 Capacità  di  utilizzare  metodi  e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) per la lettura dei processi storici e per l’analisi della
società contemporanea. 

 Conoscenza  degli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,
filosofica,  religiosa  italiana  ed europea  attraverso lo  studio delle  opere,  degli  autori  e  delle
correnti di pensiero più significativi e acquisizione gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.

 Capacità  di  collocare  il  pensiero scientifico,  la  storia  delle  sue scoperte  e  lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

Obiettivi Specifici di Apprendimento
FILOSOFIA
Al  termine  del  percorso  liceale  lo  studente  dovrà  essere  consapevole  del  significato  della
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone costantemente  la  domanda  sulla  conoscenza,
sull’esistenza  dell’uomo  e  sul  senso  dell’essere  e  dell’esistere;  avrà  inoltre  acquisito  una
conoscenza  il  più  possibile  organica  dei  punti  nodali  dello  sviluppo  storico  del  pensiero
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia
la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
Grazie  alla  conoscenza  degli  autori  e  dei  problemi  filosofici  fondamentali  lo  studente  avrà
sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo
la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi
sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il
potere  nel  pensiero  politico,  nodo  quest’ultimo  che  si  collega  allo  sviluppo  delle  competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione.
Lo studente  sarà in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di
contestualizzare  le  questioni  filosofiche  e  i  diversi  campi  conoscitivi,  di  comprendere  le  radici
concettuali  e  filosofiche  delle  principali  correnti  e  dei  principali  problemi  della  cultura
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 
Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari
caratteristiche dei diversi  percorsi  liceali,  che possono richiedere la focalizzazione di particolari
temi o autori.



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO del  SECONDO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente  acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico,
apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le
idee  e  i  sistemi  di  pensiero  oggetto  di  studio.  Gli  autori  esaminati  e  i  percorsi  didattici  svolti
dovranno essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini a
Hegel  in  modo  da  costituire  un  percorso  il  più  possibile  unitario,  attorno  alle  tematiche  sopra
indicate.  A  tale  scopo  ogni  autore  sarà  inserito  in  un  quadro  sistematico  e  ne  saranno  letti
direttamente i testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e
valutarne criticamente le soluzioni.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI del  QUINTO ANNO
L’ultimo  anno,  che  sarà  dedicato  principalmente  alla  filosofia  contemporanea  dalle  filosofie
posthegeliane  fino  ai  giorni  nostri,  lo  studente  dovrà acquisire  una conoscenza  organica  del
sapere filosofico dimostrando di aver sviluppato capacità in merito al giudizio critico. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento
STORIA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i principali eventi e le trasformazioni
di lungo periodo della storia  dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo; dovrà essere in grado di usare in maniera appropriata il lessico
e le categorie  interpretative proprie della disciplina;  saper leggere e valutare le diverse fonti;
guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione
critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di
collocarlo  nella  giusta  successione  cronologica,  in  quanto  insegnare  storia  è  proporre  lo
svolgimento di eventi  correlati  fra loro secondo il  tempo.  D’altro canto non andrà trascurata la
seconda  dimensione  della  storia,  cioè  lo  spazio.  La  storia  comporta  infatti  una  dimensione
geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni
spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina.
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente dovrà rielaborare ed esporre i temi
trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità-continuità
e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, orientarsi sui concetti  generali relativi  alle istituzioni
statali, ai sistemi politici e giuridici,  ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal
proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione
repubblicana,  in  modo  che,  al  termine  del  quinquennio  liceale,  lo  studente  conoscerà  bene  i
fondamenti  del  nostro  ordinamento  costituzionale,  quali  esplicitazioni  valoriali  delle  esperienze
storicamente  rilevanti  del  nostro  popolo,  anche  in  rapporto  e  confronto  con  altri  documenti
fondamentali,  maturando  altresì,  anche  in  relazione  con  le  attività  svolte  dalle  istituzioni
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.
Sarà utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto
l’arco  del  percorso.  Una particolare  attenzione  sarà  dedicata  all’approfondimento  di  particolari
nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali.
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento,  uno spazio adeguato potrà essere
riservato  ad  attività  che  portino  a  valutare  diversi  tipi  di  fonti,  a  leggere  documenti  storici  o
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di
interpretazioni  diverse.  Lo studente  maturerà  inoltre  un  metodo  di  studio  conforme all’oggetto
indagato,  che  lo  metterà  in  grado  di  sintetizzare  e  schematizzare  un  testo  espositivo  di  natura
storica, cogliendo i nodi salienti  dell’interpretazione,  dell’esposizione e i significati specifici  del
lessico disciplinare. 



CONTENUTI del  SECONDO BIENNIO

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del
suo aprirsi ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va
dall’XI secolo fino alle soglie del Novecento.

CONTENUTI del  QUINTO ANNO
L’ultimo anno sarà dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della
I guerra mondiale fino ai giorni nostri. 

Valutazioni
Gli indicatori delle competenze che verranno presi in considerazione nella valutazione saranno: la
padronanza dei contenuti, la padronanza lessicale e discorsiva e la capacità critica.


