
 

 

 Ministero dell’istruzione e del merito 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476   

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: 

bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 

 

 
 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


  

 A.S. 2022/2023 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3 SEZ. A 
 

MATERIA: FILOSOFIA 
 

PROF. ALESSANDRO RICOTTA 
 



CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

Settembre Prima di cominciare 
Che cos'è la filosofia e a cosa serve studiarla 
Nascita e sviluppo del concetto di filosofia 
Omero come primo tra i poeti che si è posto interrogativi 
di natura filosofica 
Talete: la filosofia come indagine razionale sul cosmo e 
sul principio materiale che lo determina 
Platone: la filosofia come ricerca incessante della verità 
Aristotele: la filosofia come indagine sui princìpi e le 
cause dell'essere in quanto essere 
Le branche fondamentali della filosofia: la metafisica 
(cosmologia, ontologia, teologia); la gnoseologia e la 
logica; l'etica e la politica 
Perché studiare filosofia secondo un metodo storico-
problematico 
La nascita della filosofia 
Perché in Grecia? 
La Grecia e la nascita della filosofia occidentale 
Filosofia e scienza in Oriente e in Grecia: Il problema 
dei rapporti con l'Oriente; Le filosofie orientali; La 
scienza orientale 
Caratteri specifici della filosofia greca 
Caratteri specifici della scienza greca 
La filosofia e la scienza dei Greci come frutti del genio 
ellenico 
 
Testi 
I primi che «hanno esercitato la filosofia» (Aristotele, 
Metafisica, trad. it. di C.A. Viano, Utet, Torino 2005, 982 
b) 
 
L'Ellade e le condizioni storiche e politiche che hanno 
facilitato la nascita della filosofia: Caratteri e sviluppo 
della civiltà greca; Società dinamica e filosofia 
 
Testi 
Il primato di Atene (Tucidide, Epitafio di Pericle, in La 
guerra del Peloponneso, trad. it. di F. Ferrari, 
Mondadori, Milano 1971, pp. 121-24) 
 
Politica, classi sociali e religione nella vita della pólis 
La filosofia non compare all'improvviso. Primordi e 
retroterra culturale del pensiero greco: Le cosmologie 
mitiche; I Misteri e i Sette Savi; La poesia 
 
Testi 
La vita, crudele mescolanza di beni e mali (Omero, 
Iliade, trad. it. di M. G. Ciani, Marsilio, Venezia 2007, p. 
1025) 
Sulla giustizia (Esiodo, Le opere e i giorni, trad. it. di A. 
Colonna, Utet, Torino 1977, pp. 261-63) 
Le cosmologie mitiche (Esiodo, Teogonia, versi 1-4 e 
104-133, traduzione italiana di G. Arrighetti, Rizzoli, 
Milano 1988, pagine 65, 71-73) 



Solone: alcune sentenze 
La legge sovrana (Pindaro, frammento 169) 
 
Il nome e il concetto di filosofia presso i greci 
Le scuole filosofiche 
Periodi della filosofia 



Ottobre - 
Novembre - 
Dicembre 

Il pensiero arcaico 
La scuola ionica di Mileto: la ricerca dell'arché o 
sostanza primordiale 
Spiegazione di alcuni termini filosofici: principio, 
sostanza, ilozoismo, monismo, panteismo 
Talete 
 
Testi 
Talete: le testimonianze di Erodoto ("Il re ricorre al 
consiglio di un filosofo", Storie, I, 75), Platone (Teeteto, 
174 a-b), Diogene Laerzio (Vite dei filosofi), Aristotele 
("L'acqua principio delle cose", Metafisica, I, 3, 983b) 
 
Anassimandro: L'infinito; La derivazione delle cose 
dall'ápeiron; La giustizia cosmica; I mondi, la terra e 
l'uomo 
 
Testi 
Testimonianze sul pensiero di Anassimandro: 
"L'ápeiron: un principio mobile e illimitato" (Simplicio, 
Fisica, 24,13); "L'arché ha i caratteri del divino" 
(Aristotele, Physica, DK12A15); "La terra: una sfera nel 
centro del cosmo" (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, 
II,1-2); "La terra: una colonna di pietra sospesa 
nell'universo" (Ippolito, Refutatio omnium haeresium, I, 
6, 1-7) 
 
Anassimene 
 
Pitagora e i pitagorici: La figura di Pitagora 
 
Testi 
"Pitagora tra storia e leggenda" (Porfirio, Vita di 
Pitagora, 18) 
 
La filosofia per liberare l'anima 
Una digressione: l'orfismo 
 
Testi 
Le "istruzioni" per l'anima nelle laminette orfiche (DK 1 B 
17 [32 a]) 
Pitagora: "La scoperta delle matematiche" (DK 14 A 9) 
 
Il numero come principio del cosmo 
La fusione di aritmetica e geometria 
Il mondo come ordine misurabile 
Il dualismo pitagorico tra limite e illimitato 
La "musica" del cosmo 
Le teorie fisiche e astronomiche (precursori 
dell'eliocentrismo) 
L'antropologia (l'anima come armonia delle parti del 
corpo; Alcmeone, precursore dell'encefalocentrismo) e 
la morale (l'interpretazione della giustizia come numero 
quadrato) 



L'importanza dei pitagorici per la storia della scienza 
 
Eraclito 
La contrapposizione tra filosofia e mentalità comune 
I tratti dell'autentico filosofo 
La teoria del divenire: "Tutto scorre"; Una questione 
controversa; Il fuoco 
La dottrina dei contrari: L'unità dei contrari; Il lógos; La 
vita come lotta e come opposizione 
L'universo come Dio-tutto: Il panteismo 
 
Il problema dell'essere 
Caratteri della filosofia eleatica 
Parmenide: il fondatore della scuola eleatica; La 
rivelazione filosofica della verità (il poema "Sulla 
natura") e il legame indissolubile tra filosofia e poesia 
Il sentiero della verità: Solo l'essere è 
Il mondo dell'essere e della ragione: Gli attributi 
dell'essere 
 
Testi 
Parmenide, «venerando e insieme terribile» (frammenti 
tratti dai dialoghi di Platone Teeteto, Sofista e 
Parmenide, G. Reale (a cura di), I presocratici, 
Bompiani, Milano 2006, pp. 453-55 ) 
La via della verità (Parmenide, Poema Sulla Natura, G. 
Reale (a cura di), I presocratici, Bompiani, Milano 2006, 
pp. 479-81) 
Sull’essere (Parmenide, Poema Sulla natura, G. Reale 
(a cura di), I presocratici, Bompiani, Milano 2006, pp. 
489-95) 
 
La problematica identificazione dell'essere parmenideo: 
Interpretazioni discordanti circa l'essere vero 
Il mondo dell'apparenza e dell'opinione: La realtà 
sensibile come apparenza; La spiegazione verosimile 
delle cose 
La problematica "terza via" di Parmenide: Un'originale 
interpretazione possibile; L'interpretazione tradizionale 
 
Il principio come sostanza complessa 
I fisici pluralisti: una sintesi tra eraclitismo ed eleatismo 
Empedocle 
Le quattro radici 
La necessità di spiegare l'apparenza 
I quattro elementi e le due forze che li animano 
Il ciclo cosmico e la conoscenza 
Le età del mondo 
 
Testi 
Il filosofo «venerato» (Empedocle, Poema Purificazioni, 
G. Reale (a cura di), I presocratici, Bompiani, Milano 
2006, p. 723) 



Empedocle, un «esule dagli dèi ed errante» 
(Empedocle, Poema Purificazioni, G. Reale (a cura di), I 
presocratici, Bompiani, Milano 2006, pp. 727-29) 
 
L'atomismo di Democrito 
Una tendenza enciclopedica 
Una vita consacrata al sapere 
Verità e scienza: Conoscenza oscura e conoscenza 
genuina; Sensazione e pensiero; Il ruolo dell'esperienza 
Il sistema della natura 
Gli atomi: La deduzione razionale del concetto di atomo 
Le proprietà degli atomi 
Il movimento degli atomi e l'infinità dei mondi 
Il materialismo e il meccanicismo 
L'importanza di Democrito per la storia della scienza 
L'anima e la conoscenza 



Gennaio - 
Febbraio 

L'indagine sull'uomo: i sofisti e Socrate 
 
La rivoluzione dei sofisti 
Dalla "demonizzazione" tradizionale all'odierna 
rivalutazione 
L'ambiente storico-politico 
Pericle: l'elogio di Atene democratica 
Democrazia e insegnamento sofistico 
Le caratteristiche culturali della sofistica 
 
Protagora 
La dottrina dell'uomo-misura e le varie interpretazioni 
Umanismo, fenomenismo e relativismo 
Il relativismo culturale, ovvero la molteplicità delle 
credenze e dei costumi degli uomini 
L'utile come criterio di scelta 
Utilità e pólis 
 
Testi 
Trasimaco: l’utile del più forte (Platone, Politéia, Libro I, 
a cura di M.Vegetti, BUR, Milano 2007, 338 d-339 b) 
 
Gorgia 
L'impensabilità e l'inesprimibilità dell'essere: le tre tesi 
Lo scetticismo metafisico 
La visione tragica della vita 
L'encomio di Elena 
 
Testi 
Il potere della parola (Gorgia, Encomio di Elena e altri 
scritti, Edizioni Paoline, Milano 1958, pp. 39-43) 
 
Socrate 
La vita e la figura 
Il problema delle fonti e l'enigma-Socrate 
Le testimonianze "classiche" 
Le fonti e la critica odierna 
 
Testi 
Il pensatoio (Aristofane, Le nuvole, Marsilio, Venezia 
1995, pp. 77-79) 
Il processo di Socrate (Senofonte, Apologia di Socrate, 
La Vita Felice, Milano 2011, p. 53) 
Le caratteristiche della personalità di Socrate 
Le doti fisiche e morali di Socrate (Platone, Simposio, 
219 e - 221 c, traduzione italiana di P. Pucci, in Opere 
complete, citato, volume 3, pagine 209-211) 
Un'anima meravigliosa in un corpo da sileno (Platone, 
Simposio, 215 a - 216 a, 221 e - 222 a, traduzione 
italiana di P. Pucci, in Opere complete, citato, volume 3, 
pagine 204-205, 211-212 
Gli effetti del dialogo con Socrate (Platone, Lachete, 187 
e - 188 c, traduzione italiana di P. Pucci, in Opere 
complete, citato, volume 4, pagine 168-169) 



 
Il carattere e il metodo della ricerca socratica 
Socrate: figlio e avversario dei sofisti 
 
Testi 
La missione filosofica di Socrate (Platone, Apologia, 29 
d - 30 c, traduzione italiana di M. Valgimigli, in Opere 
complete, citato, volume 1, pagine 54-55) 
 
La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi 
dell'uomo 
Il "Conosci té stesso" 
I momenti del dialogo socratico: Il non sapere; l'ironia; la 
maieutica 
 
Testi 
Il metodo maieutico (Platone, Teeteto, 148 a - 151 d, 
traduzione italiana di M. Valgimigli, in Opere complete, 
citato, volume 2, pagine 98-101) 
 
Socrate e le "definizioni" 
Il "Ti estì" 
Il concetto 
Il concetto e il relativismo sofistico 
 
Testi 
Sulla definizione (Platone, Eutifrone) 
 
La morale di Socrate 
La virtù come ricerca 
La virtù come scienza 
L'insegnabilità della virtù 
Virtù, felicità e politicità 
I "paradossi" dell'etica socratica 
La discussione critica sulla morale di Socrate 
La religione di Socrate 
La morte di Socrate 
L'accusa 
Le cause storiche e politiche del processo 
I significati filosofici e ideali della morte di Socrate 
 
Testi 
I momenti precedenti l'esecuzione (Platone, Fedone, 
115 a - 117 a, traduzione italiana di M. Valgimigli, in 
Opere complete, citato, volume 1, pagine 187-188) 



Marzo - 
Aprile 

Platone 
I caratteri della filosofia platonica 
Il platonismo come risposta filosofica a una società e a 
una cultura in crisi: Il declino di Atene; Una crisi non solo 
politica; La necessità di una riforma globale dell'uomo; 
La rifondazione filosofica della politica 
Il platonismo come sforzo di interpretazione dell'opera e 
della persona di Socrate 
 
Testi 
La «scintilla» della filosofia (Platone, La settima lettera, 
Marsilio, Venezia 2015, 340 b-341 e, pp. 101-05) 
Il dono della scrittura (Fedro, 274 c - 276 b, traduzione 
italiana di P. Pucci, in Opere complete, citato, volume 3, 
pagine 282-284) 
La forma del dialogo (Eutifrone, 11 e - 13 d, traduzione 
italiana di M. Valgimigli, in Opere complete, citato, 
volume 1, pagine 22-25) 
 
Il tema del rapporto tra virtù e sapere nei dialoghi del 
primo periodo 
L'"Apologia di Socrate" e il "Critone" 
 
Testi 
Sulla legge (Platone, Critone, Garzanti, Milano 2000, 50 
a-c, pp. 59-67) 
 
I dialoghi minori 
La virtù è unica: l'Eutifrone, il Lachete e il Carmide 
Il bene come valore unico: l'Ippia maggiore e il Liside 
Virtù e sapere: lo Ione e l'Ippia minore 
Il Protagora e il problema dell'insegnabilità della virtù 
Il Gorgia e la polemica contro la retorica 
La difesa della giustizia e della moralità 
Il Cratilo, o del linguaggio: L'origine del linguaggio; Il 
rapporto tra linguaggio e realtà; Le alternative 
fondamentali della teoria del linguaggio; La posizione 
platonica: "si può dire il falso" 
Il mondo delle idee 
La teoria delle idee e la sua importanza 
La genesi della teoria delle idee 
Quali sono le idee 
Il rapporto tra le idee e le cose 
Come e dove esistono le idee 
La conoscenza delle idee 
 
Testi 
Conoscere è ricordare (Menone, 80 d - 82 b, traduzione 
italiana di F. Adorno, in Opere complete, citato, volume 
5, pagine 277-279) 
I gradi della conoscenza (Repubblica, VI, 508 d - 511 e, 
traduzione italiana di F. Sartori, in Opere complete, 
citato, volume 6, pagine 232-235) 



Il mito della caverna (Platone, La Repubblica, BUR, 
Milano 2007, 514 a-517 c, pp. 841-49) 
 
Reminiscenza, verità ed eristica 
L'immortalità dell'anima e il mito di Er 
La dottrina delle idee come "salvezza" dal relativismo 
sofistico 
La finalità politica della teoria delle idee 
 
Testi 
L'essenza delle cose è l'idea (Cratilo, 385 e - 386 e, 439 
c - 440 a, traduzione italiana di L. Minio Paluello, in 
Opere complete, citato, volume 2, pagine 18-19, 79-80) 
Sulle idee (Platone, Fedone, Garzanti, Milano 2001, 100 
c-101 a, pp. 111-13) 
Il bene come vertice del mondo delle idee e come causa 
dell'essere (Repubblica, VI, 506 b - 507 a, 507 d - 509 b, 
traduzione italiana di F. Sartori, in Opere complete, 
citato, volume 6, pagine 229-230, 230-232) 
Il mito di Er (Platone, Politéia, Libro X, BUR, Milano 
2007, 614 b-615 b, pp. 1159-63) 
 
La dottrina dell'amore e dell'anima 
Il Simposio 
Il Fedro 
 
Testi 
La natura dell'amore, L'elevazione alla quale conduce 
amore (Simposio, 202 c - 204 c, 210 e - 211 d, 
traduzione italiana di P. Pucci, in Opere complete, 
citato, volume 3, pagine 189-192, 199-200) 
La bellezza è l'idea visibile nel mondo sensibile (Fedro, 
249 d - 251 d, traduzione italiana di P. Pucci, in Opere 
complete, citato, volume 3, pagine 250-252) 
 
La centralità del problema politico 
La Repubblica 
Lo Stato e il compito del filosofo 
Lo Stato ideale 
La giustizia 
Caratteri e motivazioni delle classi sociali: il mito delle 
stirpi 
Il "comunismo" platonico: abolizione della famiglia; la 
comunanza dei beni per gli appartenenti alle classi 
superiori 
I guardiani sono felici? 
Le degenerazioni dello Stato 
La visione platonica in rapporto alle opposte concezioni 
della vita associata della Grecia classica: democrazia e 
aristocrazia 
L'ostilità di Platone nei confronti della democrazia 
La politica come prerogativa di classe e la ferrea 
regolamentazione dello stato 
Un modello aristocratico "sui generis" 



Chi custodirà i custodi? L'importanza dell'educazione 
nella città platonica 
L'importanza dell'educazione 
I gradi della conoscenza e la formazione del filosofo, 
futuro reggitore dello stato 
La condanna dell'arte imitativa 
Il problema politico come problema delle leggi 
Le Leggi 
La religione e la teologia astrale 
Differenze e analogie tra la Repubblica e le Leggi 
 
Testi 
L'esperienza vissuta come punto di partenza della 
riflessione politica (Lettera VII, 324 b - 326 b, traduzione 
italiana di A. Maddalena, in Opere complete, citato, 
volume 8, pagine 26-28) 
I filosofi al governo della città (Platone, La Repubblica, 
BUR, Milano 2007, 473 c-e, pp. 714-16) 
La biga alata (Platone, Fedro, Mondadori, Milano 2006, 
246 a-c, pp. 49-51) 
La comunanza dei beni (Platone, La Repubblica, BUR, 
Milano 2007, 416 d-417 b, pp. 533-35) 
La politica come arte della tessitura (Platone, Politico, 
308 e - 309 c, 310 e - 311 c, traduzione italiana di A. 
Zadro, in Opere complete, citato, volume 2, pagine 333-
334, 336-337) 
 
Approfondimenti e nuove prospettive 
I problemi dell'"ultimo Platone" 
Il confronto con Parmenide 
I generi dell'essere e il problema del nulla 
La nozione generale di "essere" 
La dialettica 



Maggio - 
Prima 
settimana di 
giugno 

Aristotele 
Un macedone ad Atene: il tempo storico del filosofo (il 
passaggio dalla Grecia classica alla civiltà ellenistica, la 
crisi della polis, la perdita da parte dell'uomo greco della 
passione per la politica e l'emergere di interessi 
conoscitivi ed etici); le vicende biografiche di Aristotele 
Il problema degli scritti 
Gli scritti essoterici (uguale destinati al pubblico): 
l'Eudèmo o Dell'anima; Il Protrettico (uguale discorso 
esortatorio), esortazione alla filosofia, il primo distacco 
di Aristotele dal platonismo 
Le opere acroamatiche (uguale destinate 
all'insegnamento) 
Il distacco da platone e l'enciclopedia del sapere: la 
diversa concezione del sapere e della realtà; 
l'enciclopedia delle scienze di Aristotele; diversità di 
metodi e di interessi nei due filosofi; analogie sostanziali 
fra platone e Aristotele 
La metafisica 
Il quadro delle scienze 
Scienza aristotelica e scienza moderna 
La natura della ricerca 
 
Testi 
La filosofia come indagine su tutti gli aspetti del reale 
(Parti degli animali, 644 b - 645 a, traduzione italiana di 
M. Vegetti, in Opere, a cura di G. Giannantoni, Laterza, 
Roma-Bari 1973, volume 5, pagine 21-22) 
I gradi della conoscenza (Aristotele, La Metafisica, 
Rusconi, Milano 1992, 980 a-982 a, pp. 71-75) 
 
La natura della filosofia prima 
 
Testi 
L'origine della filosofia (Aristotele, La Metafisica, I, 2, 
982 b - 983 a, traduzione italiana di G. Reale, Rusconi, 
Milano 1978, pagine 77-79) 
le quattro cause (Aristotele, La fisica, Laterza, Bari 
1968, 194 b-195 a, pp. 35-36) 
La filosofia prima di Aristotele (Aristotele, La Metafisica, 
Rusconi, Milano 1992, 988 a-b, pp. 96-98) 
L'essere inquanto essere (Aristotele, La Metafisica, 
Rusconi, Milano 1992, 1003 a, p. 175) 
 
La dottrina dei significati dell'essere e delle categorie 
 
Testi 
La sostanza (Aristotele, La Metafisica, Rusconi, Milano 
1992, 1028 a-b, pp. 294-97) 
 
Sostanze prime (individui) e sostanze seconde (generi e 
specie), il distacco dalla teoria delle idee di Platone 
 
Testi 



La sostanza come materia, forma e sinolo (La 
Metafisica, VIII, 1, 1042 a - 1043 a, citato, pagine 356-
361) 
 
La concezione aristotelica del divenire 
 
Testi 
Potenza e atto (Aristotele, La Metafisica, Rusconi, 
Milano 1992, 1045 b-1046 a, pp. 377-79) 
 
La concezione aristotelica di Dio: Metafisica e teologia; 
La dimostrazione aristotelica di Dio; Gli attributi di Dio 
 
Testi 
Il motore immobile (Aristotele, La fisica, Laterza, Bari 
1968, 259 a-260 a, pp. 235-37) 
 
La logica come via della conoscenza 
Logica e metafisica 
Il principio di non-contraddizione 
I concetti 
Le proposizioni 
Il sillogismo 
Le «figure» e i «modi» del sillogismo 
 
Testi 
Il principio di non-contraddizione (Aristotele, 
Sull'interpretazione, 7, 17 a-b, traduzione italiana di G. 
Colli, in Opere, citato, volume 1, pagine 57-58) 
Il sillogismo come forma logica perfetta (Aristotele, 
Analitici primi, I, 25 b - 26 a, traduzione italiana di G. 
Colli, in Opere, citato, volume 1, pagine 90-92) 
La natura del sillogismo scientifico (Aristotele, Analitici 
secondi, I, 71 a-b, traduzione italiana di G. Colli, in 
Opere, citato, volume 1, pagine 259, 261-263) 
 
L'etica 
Felicità e ragione 
Le virtù etiche 
Le virtù dianoetiche 
La dottrina dell'amicizia 

 


