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Testo:	Con-Filosofare.	Abbagnano	Fornero.		Ed.	Paravia.	Voll.	-	1B	–	2A	–	2B	
 

PROGRAMMA	SVOLTO	MEDIANTE	DIDATTICA	IN	PRESENZA	
	

Dal	volume	1B:	dall’ellenismo	alla	scolastica	

UNITÀ	5.	LE	FILOSOFIE	ELLENISTICHE.	

CAPITOLO	2.	Epicuro.	1.		La	scuola	epicurea.	2.	La	filosofia	come	
quadrifarmaco.	4.	La	fisica.	5.	L’etica.	CAPITOLO	3.	Lo	stoicismo.	1.	La	scuola	
stoica.	3:	La	fisica.	5.	L’etica.	Capitolo	4.	Lo	scetticismo.	1.	I	caratteri	generali	
del	pensiero	scettico.	2.	Fra	interpretazione	tradizionale	e	nuovi	punti	di	vista.	

UNITÀ	6.	LA	PATRISTICA	E	AGOSTINO.	

Capitolo	1.	La	nascita	della	filosofia	cristiana.	1.	Cristianesimo	e	filosofia.	2.	Il	
testo	sacro	della	religione	cristiana.	3.	Le	novità	del	messaggio	cristiano.	
Capitolo	2.	Agostino.	1.	I	tratti	principali	del	pensiero	agostiniano.	2.	Ragione	e	
fede.	3.	Dal	dubbio	alla	verità.	4.	Dio	come	Essere,	Verità	e	Amore.	5.	La	struttura	
trinitaria	dell’uomo	e	la	natura	del	peccato.	6.	La	creazione	e	il	tempo.	7.	La	
polemica	contro	il	manicheismo	e	il	problema	del	male	(riferimenti	a	PLOTINO).	

UNITÀ	7.	LA	SCOLASTICA	E	TOMMASO.	

	Capitolo	1.	La	scolastica	e	il	rapporto	fede-ragione.	3.	Anselmo	d’Aosta.	Le	
prove	dell’esistenza	di	Dio.	Le	obiezioni	all’argomento	ontologico	Capitolo	2.	
Tommaso.	3.	La	teologia:	le	cinque	“vie”	per	dimostrare	l’esistenza	di	Dio.	
Capitolo	3.	La	crisi	e	la	fine	della	Scolastica.	5.	Guglielmo	d’Ockham.	La	critica	
della	metafisica:	il	principio	di	economia.	

Dal	volume	2A:	dall’Umanesimo	all’empirismo	

UNITÀ	2.	LA	RIVOLUZIONE	SCIENTIFICA	E	ASTRONOMICA,	GALILEI.			

Capitolo	1.	La	rivoluzione	scientifica.	1.Un	evento	di	importanza	capitale.	2.	Lo	
schema	concettuale.	Il	nuovo	modo	di	vedere	la	natura.	Il	nuovo	modo	di	
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concepire	la	scienza.	5.	La	rivoluzione	astronomica	e	la	nuova	filosofia	
dell’infinito.	L’universo	degli	antichi	e	dei	medievali.	FILOSOFIA	E	SCIENZA:	Dal	
geocentrismo	all’eliocentrismo.	Dal	mondo	chiuso	all’universo	aperto:	da	
Copernico	a	Bruno.	

Capitolo	2.	Galilei.	1.	Una	vita	consacrata	alla	scienza.	2.	La	battaglia	per	
l’autonoma	e	la	libertà	della	scienza.	FILOSOFIA	E	SCIENZA:	3.	Le	scoperte	fisiche	
e	astronomiche.	La	distruzione	della	cosmologia	aristotelico-tolemaica.	Il	valore	
scientifico	del	cannocchiale.	4.	Il	metodo	della	scienza.	5.	Metodo	e	filosofia.	

UNITÀ	3.	IL	RAZIONALISMO:	INTERPRETI	E	CRITICI	

Capitolo	1.	Cartesio.	1.	Il	metodo.	2.	Il	dubbio	e	il	cogito.	3.	Dio	come	
giustificazione	metafisica	delle	certezze	umane.	4.	Il	dualismo	cartesiano.	
L’occasionalismo	(sintesi).		

Capitolo	2.	Pascal	1.	La	vita	e	gli	scritti	(cenni).	2.	Il	problema	del	senso	della	
vita.	3.	I	limiti	della	mentalità	comune:	il	divertissement.	4.	I	limiti	della	scienza:	
dalla	ragione	al	cuore.	5.	I	limiti	della	filosofia.	7.	La	scommessa	su	Dio.	

UNITÀ	3.	RAGIONE	ED	ESPERIENZA	NEL	PENSIERO	INGLESE:	DA	HOBBES	A	
HUME.	

Capitolo	1.	HOBBES.	1.	Ragione	e	calcolo.	3.	La	politica.	La	prospettiva	
contrattualistica.	La	condizione	pre-sociale	e	il	diritto	naturale.	La	ragione	
calcolatrice	e	la	legge	naturale.	La	concezione	dello	stato.	La	prospettiva	
assolutistica.	Hobbes	tra	giusnaturalismo	e	giuspositivismo	(riferimento	a	UGO	
GROZIO,	pp.	60-61).	

	
PROGRAMMA	SVOLTO	MEDIANTE	DIDATTICA	A	DISTANZA	

Capitolo	3.	LOCKE.	Il	fondatore	dell’empirismo.	2.	Ragione	ed	esperienza.	3.	
Le	idee	semplici	e	la	passività	della	mente.	4.	Le	idee	complesse	e	l’attività	della	
mente.	

Capitolo	4.	Berkeley.	1.	Tra	empirismo	e	religione.	3.	L’immaterialismo:	Esse	est	
percipi.	Gli	spiriti	finiti	e	lo	Spirito	infinito.	
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Capitolo	5.	HUME.	1.	Il	percorso	della	conoscenza.	Le	impressioni	e	le	idee.	Il	
principio	di	associazione.	Le	“relazioni	tra	idee”	e	le	“materie	di	fatto”	(cenni)	
L’analisi	critica	del	principio	di	causalità.	

Dal	volume	2B:	Dall’illuminismo	a	Hegel	

UNITA’	6:	KANT.	

Capitolo	1:	Il	progetto	filosofico.	3.	Il	criticismo	come	“filosofia	del	limite”.	

Capitolo	2.	La	Critica	della	ragion	pura.	1.	Il	problema	generale.	2.	I	giudizi	
sintetici	a	priori.		3.	La	“rivoluzione	copernicana”.		4.	Le	facoltà	della	conoscenza	
e	la	partizione	della	Critica	della	ragion	pura.	5.	Il	concetto	kantiano	di	
“trascendentale”	e	il	senso	complessivo	dell’opera.	6.	L’estetica	trascendentale.	
La	teoria	dello	spazio	e	del	tempo.	7.	L’analitica	trascendentale.	Le	categorie.	Gli	
ambiti	d’uso	delle	categorie	e	il	concetto	di	“noumeno”.	8.	La	dialettica	
trascendentale.	La	genesi	della	metafisica	e	le	sue	idee.	La	critica	della	psicologia	
razionale	e	della	cosmologia	razionale.	La	critica	alle	prove	dell’esistenza	di	Dio.	
La	funzione	regolativa	delle	idee.	La	nuova	concezione	della	metafisica.	

Capitolo	3.	La	Critica	della	ragion	pratica.	2.	La	realtà	e	l’assolutezza	della	
legge	morale.	4.	I	princìpi	della	ragion	pura	pratica.	La	“categoricità”	
dell’imperativo	morale.	La	“formalità”	della	legge	morale	e	il	dovere-per-il-
dovere.	L’”autonomia”	della	legge	morale	e	la	“rivoluzione	copernicana”.		
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