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1. Assi culturali e competenze 

D.M. n. 139 del 22 agosto 2007  

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” 

a. Asse culturale di riferimento  

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE MATEMATICO  

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO  

ASSE STORICO-SOCIALE X 

 

b. Tabella delle competenze di BASE secondo gli Assi 

ASSE COMPETENZE COMPETENZE DI AREA 

(PECUP LICEI)  

DPR 89/2010 Allegato A 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 

 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa  

verbale in vari contesti 
b) Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo  
c) Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 
d) Utilizzare una lingua per i principali 

scopi comunicativi ed operativi  
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e) Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
f)     Utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE 

MATEMATICO 

 

a) Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

b) Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

c) Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

d) Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

ASSE 

TECNOLOGICO 

- SCIENTIFICO 

 

a) Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

b) Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

c) Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale i cui vengono 

applicate 

 

ASSE STORICO - 

SOCIALE 

 

a) Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

b) Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato su reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

Saper riflettere criticamente sulle forme del 

sapere filosofico e saper collocare il pensiero 

filosofico-scientifico all’interno di una 

dimensione umanistica. 

Maturare una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi filosofici e di risolvere diverse 

tipologie di problemi. 

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico 

e la riflessione filosofica. 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno 

prodotto lo sviluppo scientifico-tecnologico, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-

applicative ed etiche delle conquiste scientifiche 

stesse. 

Saper identificare i modelli teorici e politici di 

convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano 

etico-civile e pedagogico-educativo. 
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c. Competenze chiave per la cittadinanza 

[indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali] 

ATTESE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Aiuta i discenti a organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,  non 

formale ed informale). 

Aiuta i discenti a prendere consapevolezza delle strategie che utilizzano e del metodo di studio 

e di lavoro. 

PROGETTARE Aiuta i discenti ad elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo sviluppo delle  loro  attività  

di studio  e  di  lavoro 

COMUNICARE Implementa nei discenti le capacità di comprensione e rappresentazione coniugando 

conoscenze disciplinari e linguaggi espressivi 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

La disciplina favorisce momenti di interazione  in  gruppo che facilitano la  comprensione dei 

diversi punti di vista, valorizzando le reciproche capacità, nonché gestendo  la conflittualità 

eventualmente presente in classe. 

La disciplina incrementa l’apprendimento comune e la realizzazione di attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Aiuta a sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e a far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 

i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Aiuta ad affrontare situazioni problematiche 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Aiuta a cogliere la natura sistemica del reale e a individuare analogie e differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

La disciplina stimola la riflessione critica ingegnando a valutare l’attendibilità e l’utilità delle 

informazioni, distinguendo fatti e opinioni. 

 

ATTESE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO (COMPETENZE EUROPEE) 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01) 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Aiuta a sviluppare l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 

modo opportuno e creativo 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 
Aiuta a migliorare la capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Incrementa le capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione. 

Aiuta a identificare le problematiche e a trarre conclusioni che siano basate su fatti 

empirici 

COMPETENZE DIGITALE 
Consente di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico e 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi legati all’uso di internet. 
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COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

Implementa la capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Sviluppa la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Aiuta a sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri.  

Aumenta la creatività, le capacità di pensiero critico e la risoluzione di problemi. 

Migliora la capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

COMPETENZA IN 

MATERIA ESPRESSIONE 

CULTURALI 

La disciplina favorisce la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme culturali.  

Aiuta inoltre nell’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

2. Obiettivi disciplinari 

a. Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

 
 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

- Concettualizzare una nozione ed argomentare una 

tesi. 

- Utilizzare correttamente la terminologia della 

disciplina. 

- Comprendere ed esporre  in modo organico le idee 

e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

- Comprendere e analizzare testi significativi degli 

autori. 

- Confrontare e contestualizzare teorie e risposte 

differenti. 

- Comprendere il sapere filosofico alla luce del 

contesto storico-culturale. 

- Argomentare in forma personale tesi 

filosofiche. 

- Costruire collegamenti interdisciplinari 

a partire da idee filosofiche. 

- Rafforzare l’attitudine al pensiero 

critico e libero. 

- Considerare i diversi approcci della 

ragione umana alla realtà umana e 

naturale. 

- Conoscere le principali scuole 

filosofiche e i principali autori 

nel loro contesto storico.  

- Conoscere i concetti filosofici 

principali. 

- Conoscere il lessico specifico 

disciplinare. 

 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

SECONDO BIENNIO 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

Utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina e 

contestualizzare le 

questioni filosofiche. 

Cogliere di ogni autore o 

tema trattato sia il legame 

con il contesto storico-

Saper collocare nel tempo e nello spazio 

le esperienze filosofiche dei principali 

autori studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Saper collocare la questione dell’essere 

nell’orizzonte dell’analisi linguistica, 

Le proprietà distintive del sapere filosofico 

occidentale rispetto ai saperi orientali. 

Elementi di continuità tra mito e filosofia. 

Il significato e la genesi dei concetti di “natura” e 

“principio”. 

La genesi e la natura della matematica occidentale. 

Il significato e la genesi della questione dell’essere. 
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culturale, sia la portata 

potenzialmente 

universalistica che ogni 

filosofia possiede. 

Comprendere le radici 

concettuali e filosofiche 

dei principali problemi 

della cultura 

contemporanea. 

Sviluppare la riflessione 

personale, il giudizio 

critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

Riconoscere la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere e interpretare il 

reale.  

Sviluppare la capacità di 

argomentare una tesi, 

anche in forma scritta, 

riconoscendo la diversità 

dei metodi con cui la 

ragione giunge a 

conoscere e interpretare il 

reale. 

riferendola a modelli teorici divergenti e 

alternativi. 

Porre a confronto, rispetto a un medesimo 

problema, i concetti e le immagini, 

l’argomentazione filosofica e la 

raffigurazione artistica (Connessione con 

Storia dell’Arte). 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei 

temi trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico rigoroso, specifico 

e appropriato. 

Saper riflettere criticamente su se stessi e 

sul mondo, per imparare a “rendere 

ragione” delle proprie convinzioni 

mediante l’argomentazione razionale ed 

elaborare un punto di vista personale sulla 

realtà. 

Saper “mettere in questione” le idee 

morali e le diverse concezioni del male 

mediante il riconoscimento della loro 

genesi storica e l’analisi delle strategie 

argomentative. 

Saper trasferire la questione del male, di 

Dio e del divino, da un orizzonte emotivo 

e da un contesto di luoghi comuni 

passivamente ereditati ad un livello di 

consapevolezza critica. 

Saper affrontare la questione teologica 

secondo modelli alternativi, individuando 

possibilità e limiti di un discorso razionale 

sull’esistenza e sulla natura di Dio. 

Superando i luoghi comuni 

dell’esperienza quotidiana, acquisire 

l’attitudine a “mettere in questione” le 

proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente 

diversi modelli teorici. 

Partendo dalla preferenza più o meno 

istintiva per alcuni autori sentiti come più 

congeniali, imparare a riflettere 

criticamente sulle proprie convinzioni, per 

imparare a motivarle in una discussione 

critica. 

Saper “mettere in questione” le diverse 

concezioni della politica dello Stato,  

mediante il riconoscimento della loro 

genesi storica e l’analisi delle strategie 

argomentative. Saper trasferire la 

questione e i conflitti ideologici (come 

quelli della morale) da un orizzonte 

emotivo e da un contesto di luoghi 

comuni passivamente ereditati ad un 

livello di consapevolezza critica.Saper 

trasferire la questione della guerra da un 

orizzonte emotivo e da un contesto di 

luoghi comuni passivamente ereditati ad 

un livello di consapevolezza critica. 

Il lessico di base dell’ontologia: essere, nulla, 

divenire. 

I modelli teorici (meccanicismo e finalismo) 

inaugurati dalla filosofia antica per interpretare i 

fenomeni naturali. 

Il significato della democrazia ateniese, della paidéia 

e la funzione politica della retorica. 

Il pensiero dei Sofisti maggiori sulla verità, il 

linguaggio, la politica, le tecniche e la religione. 

La questione della verità e la sfida del relativismo. 

L’idea dell’uomo come “coscienza”. 

Il dialogo e la persuasione: l’utile e il vero. 

La fondazione della filosofia della morale: il bene e il 

male. 

I modelli teorici (teismo, ateismo, agnosticismo) 

inaugurati dalla filosofia antica in relazione alla 

questione di Dio (Connessione con Religione). 

La questione della verità: dal relativismo sofistico alla 

“scienza delle idee” platonica. 

La questione del bene: l’evoluzione dei concetti di 

“virtù” e “felicità”. 

Il rapporto tra filosofia, educazione e politica in 

Platone. 

L’evoluzione storica dei concetti di “società”, “legge” 

e “potere”. (Connessione con Scienze Umane e 

Diritto). 

I due modelli teorici (intellettualismo socratico e 

volontarismo platonico) inaugurati dal pensiero antico 

per spiegare la natura del male. 

L’aristotelismo come enciclopedia del sapere. 

Il lessico della metafisica e della logica. 

Il modello aristotelico dell’universo. 

Virtù e felicità, individuo e polis nell’aristotelismo. 

Gli sviluppi del pensiero nell’età ellenistica: la crisi 

della polis e la filosofia come “rimedio”. 

Il passaggio dall’epoca classica a quella ellenistica: 

dalla filosofia come sistema della realtà e progetto 

politico, alla filosofia come terapia esistenziale. 

(Connessione con Psicologia) 

Il neoplatonismo e l’incontro tra la filosofia greca e le 

religioni bibliche. 

La filosofia nella tarda antichità: Agostino d’Ippona e 

la patristica. 

Il significato e l’evoluzione storica dei termini “bene”, 

“male”, “colpa”, “pena”. 

La distinzione tra male metafisico, morale e fisico. 

Il modello platonico (dualismo) e quello biblico 

(volontarismo) di fronte alla sfida del male. 

Il pensiero della scolastica dalle sue origini. 

La questione del rapporto tra ratio e fides. 

Prove a priori e prove a posteriori dell’esistenza di 

Dio. 

La metafisica cristiana: ente ed essenza 

La questione del rapporto fede-ragione nel 

razionalismo tomista e nel fideismo di Ockham. 

La fine della scolastica: il divorzio tra fede e ragione. 

L’origine e la natura della modernità in 

contrapposizione all’epoca medievale. 

Le caratteristiche della civiltà umanistico-

rinascimentale. 

Le riflessioni di Erasmo da Rotterdam come modello 

del pensiero pacifista. 

L’origine e la natura della scienza moderna. 

La nuova cosmologia. 

La “scoperta” dell’infinito. 
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Il metodo scientifico nella formulazione di Galilei. 

Le implicazioni filosofiche e teologiche della nuova 

scienza e della rivoluzione astronomica. 

I due modelli teorici di interpretazione della natura: 

magia e scienza nell’epoca moderna.Il sistema 

filosofico di Cartesio. 

Il cartesianesimo come inizio della modernità. 

Il passaggio dal “mondo chiuso” all’universo 

infinito.Il sistema filosofico di Spinoza. 

I principali temi della filosofia di Leibniz. 

La teodicea di Leibniz e il dibattito intorno alla 

questione del male. 

I due modelli teorici della teologia moderna: 

razionalismo e fideismo. (Connessione a Religione).Il 

pensiero politico di Hobbes. 

Gnoseologia e filosofia politica in Locke. 

La genesi dell’idea moderna di tolleranza. 

Il contributo della riflessione di Locke alla genesi 

dello Stato Laico: la distinzione tra peccato e reato, 

Chiesa e Stato. 

L’esito scettico dell’empirismo in Hume e le premesse 

del kantismo. 

I due principali modelli della gnoseologia moderna: 

razionalismo ed empirismo.La filosofia di Vico: la 

“scoperta” della storia. 

Il pensiero politico di Rousseau. 

Un confronto tra assolutismo, liberalismo e 

democrazia quali modelli politici del pensiero 

moderno. 

Il pensiero di Kant. 

La gnoseologia kantiana. 

La morale kantiana. 

Bellezza e arte in Kant. 

L’attualità del pensiero politico kantiano. 

Due modelli teorici alternativi: etica deontologica ed 

etica utilitaristica. (Hume-Kant).Il confronto tra la 

pittura romantica e l’estetica kantiana (Collegamento a 

Storia dell’Arte). 

La genesi dell’idealismo e la prospettiva di Fichte. 

L’idealismo di Schelling.Gli elementi caratterizzanti 

del pensiero hegeliano. 

Il percorso fenomenologico. 

La logica e la filosofia pratica di Hegel. 

La posizione di Kant e Hegel sulla questione della 

guerra. 

 

 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina e 

contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

Cogliere di ogni autore o tema trattato 

sia il legame con il contesto storico-

culturale, sia la portata potenzialmente 

Saper collocare nel tempo e nello spazio le 

esperienze filosofiche dei principali autori 

studiati. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 

I temi più significativi della riflessione 

filosofica di Schopenhauer e di 

Kierkegaard, nel quadro della 

complessiva crisi dell’hegelismo. 

Gli elementi che contrassegnano il 

passaggio dall’idealismo spiritualistico 
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universalistica che ogni filosofia 

possiede. 

Comprendere le radici concettuali e 

filosofiche dei principali problemi 

della cultura contemporanea. 

Sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico, l’attitudine 

all’approfondimento e alla discussione 

razionale. 

Riconoscere la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere 

e interpretare il reale. 

 

trattati operando collegamenti tra 

prospettive filosofiche diverse. 

Superando i luoghi comuni dell’esperienza 

quotidiana, acquisire l’attitudine a “mettere 

in questione” le proprie idee e visioni del 

mondo, analizzando e vagliando 

criticamente diversi modelli teorici. 

Saper esporre le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico rigoroso, specifico e 

appropriato. 

Saper cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale esercita sulla 

produzione delle idee. 

Saper riflettere criticamente su se stessi e 

sul mondo, per imparare a “rendere 

ragione” delle proprie convinzioni mediante 

l’argomentazione razionale ed elaborare un 

punto di vista personale sulla realtà. 

Saper affrontare la questione del rapporto 

tra la coscienza e la verità secondo modelli 

alternativi, riconoscendone la genesi 

storica. 

Saper trasferire le questioni dell’identità e 

della libertà da un orizzonte emotivo e da 

un contesto di luoghi comuni passivamente 

ereditati ad un livello di consapevolezza 

critica. 

Saper trasferire la questione della libertà e 

della scelta da un contesto di luoghi comuni 

passivamente ereditati ad un livello di 

consapevolezza critica. 

al materialismo: l’ateismo di Feuerbach 

e il materialismo storico di Marx. 

Origini e natura del positivismo: il 

pensiero di Comte e la dottrina 

dell’evoluzione di Darwin. 

La riflessione filosofica di Nietzsche. 

I temi fondamentali della psicoanalisi. 

La critica della soggettività in Marx, 

Nietzsche e Freud. 

Origini e natura della fenomenologia 

La fenomenologia e l’esistenzialismo 

positivo e negativo come risposte 

filosofiche alla crisi dei fondamenti 

La questione della libertà: un confronto 

tra Freud e l’esistenzialismo di Sartre 

I temi etico-politici della Scuola di 

Francoforte 

Educazione alla cittadinanza: potere e 

costruzione del consenso (Collegamento 

a Sociologia) 

Il pensiero politico novecentesco: da 

Carl Schmitt a John Rawls 

L’epistemologia del Novecento:  

dal neopositivismo a Popper 

L’ermeneutica di Gadamer questione 

della verità e dell’interpretazione 

Alcuni temi del dibattito etico-politico 

contemporaneo: la globalizzazione, il 

rapporto tra economia, politica e finanza 

(Collegamento a Sociologia) 

 

b. Obiettivi disciplinari minimi (soglia di sufficienza) 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

SECONDO BIENNIO 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

Il lessico fondamentale, comprendere e esporre in modo elementare le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. 

Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere conosciuti almeno in riferimento alle tappe più 

significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da costituire un percorso il più possibile unitario, 

anche se elementare, attorno alle tematiche sopra indicate. 

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la conoscenza elementare di Socrate, Platone e Aristotele; 

il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche; 

necessariamente Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino 

inquadrato nel contesto della riflessione scolastica.  

Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il 

problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo 

particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e 

Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel.  

Per sviluppare questi argomenti sarà opportuno inquadrare almeno a livello elementare gli orizzonti culturali aperti 

da movimenti come l’Umanesimo-Rinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo. 
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La presentazione delle varie tematiche dovrà essere acquisita almeno a livello elementare di definizione e 

differenze. 

Si intendono raggiunti gli obiettivi minimi quando l’allievo dimostra di aver acquisito i contenuti disciplinari 

essenziali, applica con una certa consapevolezza le conoscenze acquisite e possiede il linguaggio specifico. 

 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

QUINTO ANNO 

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ 
 

 

CONOSCENZE 

Sarà imprescindibile lo studio almeno a livello elementare di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel 

contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche.  

Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni 

che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza. 

Il percorso continuerà poi con almeno la conoscenza elementare di quattro autori o problemi della filosofia del 

Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: 

a) Husserl e la fenomenologia; 

b) Freud e la psicanalisi; 

c) Heidegger e l’esistenzialismo; 

d) il neoidealismo italiano; 

e) Wittgenstein e la filosofia analitica; 

f) vitalismo e pragmatismo;  

g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; 

h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; 

i) temi e problemi di filosofia politica; 

l) gli sviluppi della riflessione epistemologica; 

i) la filosofia del linguaggio; 

l) l'ermeneutica filosofica. 

 

La presentazione delle varie tematiche dovrà essere acquisita almeno a livello elementare di definizione e 

differenze. Si intendono raggiunti gli obiettivi minimi quando l’allievo dimostra di aver acquisito i contenuti 

disciplinari essenziali, applica con una certa consapevolezza le conoscenze acquisite e possiede il linguaggio 

specifico. 
 

 

3. Percorso didattico 

(Attenzione: ciascun docente provvederà a compilare la propria programmazione disciplinare personalizzando il proprio percorso 

didattico in funzione del numero di ore disponibili, della situazione d’aula e delle caratteristiche di apprendimento dei discenti, 

senza rinunciare agli elementi essenziali previsti dal D.M. N.211 del 07.10.2010 recante le Indicazioni Nazionali per i Licei) 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

TERZO ANNO 

TEMPI: i contenuti andranno declinati in modo bilanciato tra il primo e secondo quadrimestre, tenendo 

conto dell’andamento di apprendimento delle classi e gli imprevisti legati alla situazione ambientale. 

MODULO  CONTENUTI  

TITOLO 1 

La filosofia presocratica 

La nascita della filosofia. 

Talete e Anassimandro. 

Pitagora, Eraclito, Parmenide, Democrito. 
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TITOLO 2 

La Sofistica e Socrate 

La sofistica: Protagora. 

Socrate: virtù, scienza, il processo e la morte. 

TITOLO  3 

Platone 

Platone: teoria delle idee, Stato ideale, arte. 

TITOLO  4 

Aristotele 

Aristotele: metafisica, fisica, politica. 

TITOLO  5 

La filosofia ellenistica 

Scetticismo, Epicureismo, Stoicismo. 

TITOLO  6 

L’età tardo-antica e medievale 

La patristica e Agostino 

La scolastica e Tommaso 

 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

QUARTO ANNO 

(Ciascun docente sceglierà per ogni epoca, corrente di pensiero e autore 

 gli argomenti più attinenti al percorso di studio dei discenti) 

TEMPI: i contenuti andranno declinati in modo bilanciato tra il primo e secondo quadrimestre, tenendo 

conto dell’andamento di apprendimento delle classi e gli imprevisti legati alla situazione ambientale. 

MODULO CONTENUTI 

TITOLO 1 

Umanesimo e rinascimento 

Coordinate storico-sociali e concetti generali 

Il ritorno alle origini del cristianesimo 

L’ideale di un rinnovamento politico 

L’interesse per la natura 

TITOLO 2 

La rivoluzione scientifica 

Galileo Galilei 

Francesco Bacone 

TITOLO  3 

Cartesio e il razionalismo 

La “ragione” nella filosofia del ‘600 

Renato Cartesio 

TITOLO  4 

La tradizione metafisica, etica e 

logica della modernità 

(Un autore a scelta) 

Pascal o Spinoza o Leibniz 

TITOLO  5 

Ragione ed esperienza 

 nel pensiero inglese 

Hobbes (Ragione e calcolo. La politica) 

Locke (Ragione e esperienza. La politica. La tolleranza) 

Hume (Lo scetticismo. Morale, religione e politica) 

TITOLO  6 

Il ‘700: il secolo dei lumi 

L’Illuminismo: Coordinate storico-sociali e concetti generali 

Rousseau + Kant 

TITOLO  7 

l’800: tra Romanticismo e idealismo 

 

Il Romanticismo: Coordinate storico-sociali e concetti generali 

(Fichte e Schelling) 

Hegel 
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LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

QUINTO ANNO 

(Ciascun docente sceglierà per ogni epoca, corrente di pensiero e autore 

 gli argomenti più attinenti al percorso di studio dei discenti) 

TEMPI: i contenuti andranno declinati in modo bilanciato tra il primo e secondo quadrimestre, tenendo 

conto dell’andamento di apprendimento delle classi e gli imprevisti legati alla situazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO CONTENUTI 

TITOLO 1 

Critica del sistema hegeliano 

A. Schopenhauer  

S. Kierkegaard 

TITOLO 2 

Dallo spirito all’uomo 

(Feuerbach) 

K. Marx 

TITOLO  3 

Il positivismo 

Coordinate storico-sociali e concetti generali 

A. Comte 

Il positivismo evoluzionistico: 

Darwin o Spencer 

TITOLO  4 

La crisi delle certezze filosofiche 

Nietzsche 

TITOLO  5 

Quattro autori a scelta: 

Husserl e la fenomenologia; 

Freud e la psicanalisi; 

Heidegger e l’esistenzialismo; 

il neoidealismo italiano; 

Wittgenstein e la filosofia analitica; 

vitalismo e pragmatismo;  

la filosofia d'ispirazione cristiana e la 

nuova teologia; 

interpretazioni e sviluppi del 

marxismo, in particolare di quello 

italiano; 

temi e problemi di filosofia politica; 

gli sviluppi della riflessione 

epistemologica; 

la filosofia del linguaggio; 

l'ermeneutica filosofica. 

 

1. Husserl e la fenomenologia; 

2. Freud e la psicanalisi; 

3. Heidegger e l’esistenzialismo; 

4. Il neoidealismo italiano; 

5. Wittgenstein e la filosofia analitica; 

6. Vitalismo e pragmatismo;  

7. La filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; 

8. Interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di 

quello italiano; 

9. Temi e problemi di filosofia politica; 

10. Gli sviluppi della riflessione epistemologica; 

11. La filosofia del linguaggio; 

12. L'ermeneutica filosofica. 

TITOLO  6 

Approfondimenti e attualità 

eventualmente 

uno o due argomenti 

 

Educazione alla cittadinanza: potere e costruzione del consenso 

(Collegamento a Sociologia) 

Il pensiero politico novecentesco: da Carl Schmitt a John Rawls 

L’epistemologia del Novecento:  

dal neopositivismo a Popper 

L’ermeneutica di Gadamer questione della verità e 

dell’interpretazione 

Alcuni temi del dibattito etico-politico contemporaneo: la 

globalizzazione, il rapporto tra economia, politica e finanza 

(Collegamento a Sociologia)) 
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4. Strategie didattiche 

a. Metodologie didattiche 

[mettere le crocette] 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriali  

Ricerca individuale  

Lavoro di gruppo  

Esercizi  

Soluzione di problemi  

Discussione di casi X 

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti  

  

ALTRO: 

[specificare] 

 

 

b. Strumenti didattici 

[mettere le crocette] 

Libro/i di testo X 

Altri testi  

Dispense X 

Laboratorio:   

[specificare] 

 

Biblioteca  

Palestra  

LIM  

Strumenti informatici  

Audioregistratore  

Videoproiettore  

DVD  

CD audio  

  

ALTRO: 

[specificare] 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione  

a. Tipologia e numero delle prove di verifica 

[mettere le crocette e compilare i relativi campi] 

Tipologia X Scritto

/ 

orale 

N° minimo 

(1° periodo) 

N° minimo 

 (2° periodo) 

N° minimo 

totale 

annuale 

Colloqui  

(interrogazioni orali 

individuali) 

 
X 

  
2 

 
2 

 
4 



 

PAG

Prove strutturate      

Prove semistrutturate X X    

Prove scritte: analisi del 

testo 

     

Prove scritte:  

saggio breve/articolo di 

giornale 

     

Prove scritte: tema generale      

Prove scritte: tema di storia      

Prove scritte: riassunto      

Esercizi grammaticali      

Esercizi di calcolo      

Soluzioni di problemi      

Traduzioni      

Relazioni      

Prove pratiche      

Prove motorie      

Prove informatiche      

Prove grafiche      

Prove di laboratorio      

Progetti      

Ricerche individuali X     

Ricerche di gruppo      

Simulazioni d'esame      

      

ALTRO: 

[specificare] 

     

      

TOTALE      

 

b. Griglie di valutazione delle prove di verifica 

[inserire qui le griglie di valutazione in DECIMI (o in quindicesimi per le simulazioni d'esame), con indicatori 

e descrittori] 

LIVELLO  CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE  VOTO/10 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenze nulle o 

pressocché nulle sia a 

livello settoriale che 

generale. Rifiuto delle 

prove di verifica. 

Capacità inesistenti o 

non attivate  

Non si evidenziano 

competenze. 

Gravissime 

improprietà 

espressive.  

VOTO 2-3 

INSUFFICIENTE Conoscenze lacunose 

e frammentarie che 

lasciano dubbi per 

un’adeguata 

prosecuzione 

dell’apprendimento.  

Abilità scadenti o non 

curate.  

Incapacità di applicare 

le conoscenze anche 

sotto la guida 

dell’insegnante. 

Improprietà 

nell’espressione 

VOTO 4 

MEDIOCRE Conoscenze 

superficiali, incerte 

e/o lacunose e/o 

mnemoniche ma che 

Abilità presenti ma 

non adeguatamente 

attivate.  

Imperfezione 

nell’applicare le 

conoscenze. 

VOTO 5 
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non precludono la 

prosecuzione 

dell’apprendimento.  

Imprecisioni 

nell’espressione.  

SUFFICIENTE Conoscenze semplici, 

corrette, ma non 

approfondite.  

Abilità attestate sui 

livelli minimi.  

Le conoscenze sono 

applicate senza errori 

sostanziali. 

Espressione corretta.  

VOTO 6 

DISCRETO Valide conoscenze 

globali con un 

discreto livello di 

approfondimento 

Abilità specifici 

discretamente 

consolidate. 

Le conoscenze sono 

applicate in modo 

corretto e con un 

discreto livello di 

autonomia. 

VOTO 7 

BUONO Sicure e complete 

conoscenze con buone 

capacità di 

approfondimento e di 

rielaborazione.  

Abilità specifiche 

appropriate ed 

efficaci.  

Apprezzabile 

autonomia operative 

unita ad una capacità 

di rielaborazione 

personale.  

VOTO 8 

OTTIMO Conoscenze ampie, 

organiche, articolate e 

con modalità 

autonoma di 

rielaborazione.  

Abilità specifiche 

solide utilizzate con 

autonomia personale e 

critica.  

Sicura autonomia 

operative anche in 

situazioni di novità e 

di complessità.  

VOTO 9 

ECCELLENTE Conoscenze vaste e 

criticamente 

organizzate applicate 

sia in ambito 

specifico, che 

trasversale.  

Abilità pienamente 

padroneggiate in ogni 

circostanza con 

originalità e spessore 

critico.  

 Piena autonomia 

operative negli ambiti 

specifici con capacità 

di applicazione 

creative e 

interdisciplinare dei 

propri risultati. 

VOTO 10 

 
Valutazione ------/10 

 

c. Criteri della valutazione finale 
 

Criterio 
 

X 
 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X 

Livello individuale di acquisizione di abilità  X 

Livello individuale di acquisizione di competenze X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

Impegno X 

Interesse X 

Partecipazione X 

  

ALTRO: 

[specificare] 
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6. Recupero e valorizzazione delle eccellenze 

 Modalità del recupero curricolare 

(da effettuarsi all'interno dei percorsi modulari) 
Ripresa delle conoscenze essenziali  X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa  

Attività in classe per gruppi di livello   

Peer Education (educazione tra pari) X 

  

ALTRO: 

[specificare] 

 

 

 b. Modalità del recupero extra-curricolare 

 
Ripresa delle conoscenze essenziali  X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità  

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio  

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi  

Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei  

Attività didattiche su piattaforma e-learning  

  

ALTRO: 

[specificare] 

 

 

 c. Modalità di recupero dei debiti formativi 
Prove X Tipologia della prova  Durata della 

prova 

Prova scritta 
 

X PROVE  SEMISTRUTTURATE 1  ORA 

Prova orale 
 

   

 d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 

 
Corsi di preparazione e partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi 

 

Corsi di approfondimento X 

Esercitazioni aggiuntive in classe  

Esercitazioni aggiuntive a casa X 

Attività in classe per gruppi di livello   

Attività didattiche su piattaforma e-learning  

  

ALTRO: 

[specificare] 
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7. Progetti, osservazioni e proposte 

ARGOMENTO PROGETTI / OSSERVAZIONI / PROPOSTE 

  

  

  

  

 


