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LICEO “RENATO DONATELLI” 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Anno scolastico 2018/2019 – Classe 5C 

Kant 
1. Sintesi del pensiero kantiano affrontato nel precedente anno scolastico 
2. La Critica del Giudizio 

2.1. Il problema e la struttura dell’opera 
2.2. L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 
2.3. Il sublime 
2.4. L’analisi del giudizio teleologico: il finalismo come “bisogno” connaturato alla nostra 
mente 

 
Dal kantismo all’idealismo 
1. I critici immediati di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé” 
 
Fichte 
1. La vita e gli scritti 
2. L’infinità dell’Io 
3. La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

3.1. Chiarificazioni 
4. La dottrina della conoscenza 
5. La dottrina morale 

5.1. Il “primato” della ragion pratica 
5.2. La “missione” sociale dell’uomo e del dotto 

6. La filosofia politica di Fichte 
6.1. Lo Stato-Nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania 

 
Schelling 
1. La vita e gli scritti 
2. Inizi Fichtiani e nuovi fermenti 
3. La filosofia della natura 

3.1. La natura come intelligenza: il conscio nell’inconscio 
3.2. La dinamica e i momenti della natura 
3.3. Conclusioni sulla filosofia della natura 

4. L’idealismo trascendentale e l’idealismo estetico 
4.1. L’idealismo trascendentale 
4.2. L’idealismo estetico 

5. La filosofia dell’identità 
5.1. L’assoluto come identità 
5.2. L’origine del finito 

 
Hegel 
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1. La vita e gli scritti 
2. Gli scritti giovanili 
3. I capisaldi del sistema hegeliano 

3.1. La risoluzione del finito nell’infinito 
3.2. L’identità di reale e razionale 

4. Discussione critica intorno all’identità di reale e razionale 
5. Compiti e partizioni della filosofia 
6. La critica alle filosofie precedenti 

6.1. Hegel e gli illuministi 
6.2. Hegel e Kant 
6.3. Hegel e i romantici 
6.4. Hegel e Fichte 
6.5. Hegel e Schelling 

7. La dialettica 
7.1. Tesi 
7.2. Antitesi 
7.3. Sintesi 
7.4. Osservazioni sulla dialettica 

8. La Fenomenologia dello spirito 
8.1. Significato e finalità della Fenomenologia dello spirito 
8.2. La prima parte della Fenomenologia dello spirito 

8.2.1. Coscienza 
8.2.2. Autocoscienza 
8.2.3. Ragione 

8.3. Considerazioni sulla Fenomenologia dello spirito 
9. La logica 

9.1. Che cos’è la logica hegeliana 
9.2. Divisioni della logica 

9.2.1. La logica dell’essere 
9.2.2. La logica dell’essenza 
9.2.3. La logica del concetto 

10. La filosofia della natura 
11. La filosofia dello spirito 

11.1. Lo spirito soggettivo 
11.2. Lo spirito oggettivo 

11.2.1. Diritto 
11.2.2. Moralità 
11.2.3. Eticità 
11.2.4. Lo stato 
11.2.5. La storia 

11.3. Lo spirito assoluto 
11.3.1. L’arte 
11.3.2. La religione 
11.3.3. La filosofia 

 
Destra e sinistra hegeliana 
1. Significato e origine della distinzione 
2. Divisioni circa la filosofia politica e la filosofia della religione 
 
Feuerbach 
1. Vita e opere 
2. L’umanismo e la critica a Hegel 
3. La critica alla religione e l’ateismo 
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Marx 
1. Vita e opere 
2. Caratteri generali del marxismo 
3. La critica al “misticismo logico” di Hegel 
4. La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
5. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

5.1. L’alienazione e i suoi generi 
6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

6.1. Critica all’antropologia di Feuerbach 
6.2. Critica alla filosofia della religione di Feuerbach 

7. La concezione materialistica della storia 
7.1. Struttura e sovrastruttura 

7.1.1. Nozione di struttura 
7.1.2. Nozione di sovrastruttura 
7.1.3. Rapporti fra struttura e sovrastruttura 

7.2. La legge della storia e le grandi formazioni economico-sociali 
7.2.1. La dinamica del processo storico 
7.2.2. Le tappe della storia 

8. La sintesi del Manifesto del partito comunista 
9. Il capitale 

9.1. Economia e dialettica 
9.2. Merce, lavoro, plusvalore 
9.3. Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
10.1. L’abbattimento dello stato borghese 
10.2. La dittatura del proletariato 

 
Engels 
1. Il materialismo dialettico e le sue tre leggi 
2. Giudizi sul materialismo dialettico 
 
Schopenhauer 
1. Vita e opere 
2. Radici culturali del pensiero di Schopenhauer 
3. Il mondo come rappresentazione 

3.1. Fenomeno e noumeno in Kant e in Schopenhauer 
3.2. Le forme a priori e il principio di causalità 

4. La via di accesso alla cosa in sé 
5. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

5.1. La volontà di vivere come assoluto 
5.2. Le due fasi della manifestazione della volontà di vivere 

6. Il pessimismo 
6.1. Dolore, piacere e noia 
6.2. La sofferenza universale 
6.3. L’illusione dell’amore 

7. La critica alle ideologie 
7.1. Schopenhauer contro l’ottimismo cosmico 
7.2. Schopenhauer contro l’ottimismo sociale 
7.3. Schopenhauer contro l’ottimismo storico 

8. Le vie di liberazione dal dolore 
8.1. L’arte 
8.2. La morale 
8.3. L’ascesi 
8.4. Critiche a Schopenhauer circa la sua concezione dell’ascesi 
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Il positivismo in generale 
1. Cos’è il positivismo. Origine del termine 
2. Caratteri comuni del positivismo 
3. Influenza culturale del positivismo 
4. Le forme di positivismo 
 
Comte 
1. Vita e scritti 
2. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
3. La sociologia 

3.1. La statica sociale 
3.2. La dinamica sociale 

4. La dottrina della scienza 
5. La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

5.1. Il concetto comtiano di umanità 
5.2. Il culto dell’umanità 

 
Mill 
1. Le scienze morali, l’economia e la politica 
2. La difesa della libertà dell’individuo 
 
Spencer 
1. Vita e scritti 
2. Il concetto di evoluzione e il principio romantico dell’infinito 
3. La dottrina dell’inconoscibile e i rapporti fra scienza e religione 
4. La teoria dell’evoluzione 

4.1. Il ruolo della filosofia e la filosofia come teoria dell’evoluzione 
4.2. Le tre leggi e la definizione dell’evoluzione 
4.3. Caratteri dell’evoluzione 

5. Biologia, psicologia e teoria della conoscenza 
6. Sociologia e politica 
7. L’etica evoluzionistica 
 
Nietzsche 
1. Vita e scritti 
2. Considerazioni generali su Nietzsche 

2.1. Nietzsche interprete del proprio destino 
2.2. La denuncia delle “menzogne dei millenni” e la profezia di una nuova umanità 
2.3. Il destino di Nietzsche fu quello di un “profeta del nazismo?” 
2.4. Natura del filosofare nietzschiano 

3. La Nascita della tragedia: il “dionisiaco”, l’“apollineo” e il “problema Socrate” 
4. Le Considerazioni inattuali: i “fatti” sono stupidi e la “saturazione di storia” è un pericolo 

4.1. Nietzsche contro la scienza positivistica 
4.2. Nietzsche contro l’idolatria del fatto e le illusioni storicistiche 

5. Il distacco da Schopenhauer e da Wagner e la critica la pessimismo “malato” 
6. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

6.1. Dio come la più antica delle menzogne 
6.2. Il grande annuncio 
6.3. Morte di Dio e avvento del superuomo 

7. L’Anticristo ovvero il cristianesimo come “vizio” 
8. La Genealogia della morale e la trasmutazione dei valori 

8.1. La morale come instrumentum regni 
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8.2. Morale dei signori e morale degli schiavi 
9. Il nichilismo 

9.1 Significati del nichilismo 
9.2 Oltre il nichilismo 

10. L’eterno ritorno 
10.1. La formulazione della dottrina dell’“eterno ritorno” 
10.2. Il significato della dottrina dell’“eterno ritorno” 
10.3. L’“amor fati” 

11. Il superuomo 
11.1. Il superuomo come nozione filosofica 
11.2. La dottrina del superuomo e la sua traduzione nella prassi politica e sociale 

12. La volontà di potenza 
 
Freud 
1. Vita e opere 
2. Verso la psicanalisi 
3. Concetti fondamentali della psicanalisi 

3.1. I fenomeni della psiche 
3.2. Ego, Superego, Es 

4. Freud su tematiche di carattere generale 
4.1. La religione 
4.2. La civiltà 

5. Eros e Tanatos 
 
Cenni al neopositivismo 
1. Il principio di verificazione come criterio di significanza 
 
Popper 
1. Vita e opere 
2. L’induzione non esiste 

2.1. Induzione per enumerazione e induzione per eliminazione 
2.2. L’inferenza induttiva è ingiustificata 
2.3. Il “principio di induzione” è infondato 

3. Contro l’osservativismo: la mente non è “tabula rasa” 
3.1. L’osservazione è sempre orientata da aspettative teoriche 

4. Problemi e creatività 
5. Genesi e prova delle idee 
6. Il criterio di falsificabilità 

6.1. Il controllo delle ipotesi 
6.2. La controllabilità delle ipotesi 
6.3. Il metodo deduttivo dei controlli: asimmetria logica tra verificazione e falsificazione 
6.4. La falsificabilità come criterio di demarcazione tra teorie scientifiche e non scientifiche 

7. Verosimiglianza e probabilità delle teorie sono scopi incompatibili 
8. Il progresso della scienza 

8.1. Definizione di verità e criterio di verità 
8.2. La verità come ideale regolativo 
8.3. Legge di progresso della scienza, criterio di progresso della scienza 

9. Falsificazione logica e falsificazione metodologica 
10. Significatività e criticabilità delle teorie metafisiche 
11. La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi 
12. La teoria dei “tre mondi” 
13. Critica dello storicismo: utopia e violenza 
14. La teoria della democrazia 



 

 6 

15. Il riformismo gradualista e la sua superiorità sul metodo rivoluzionario 
 
 
Elementi di Cittadinanza e Costituzione 

• L’idealismo tedesco tra stato di diritto e stato etico 
• Marx 

- Analisi del funzionamento del mercato capitalistico 
- Critiche alla democrazia “formale” 

• Positivismo e sociologia 
• La riflessione filosofico-politica nel novecento: Popper 

 
 
Terni, 4/6/2019 
 
 
Gli studenti:  L’insegnante: 
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