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PROGRAMMA DI 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

• INCONTRO CON LA STORIA. Che cos’è la storia? I fatti e i protagonisti della storia. Le fonti 
della storia. I tempi e gli spazi della storia. La spiegazione storica. 
 
 

• MODULO 1. LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA’ 
 
- Lo scenario evolutivo della specie umana. Il puzzle dell’ominazione. Prima tappa: 

compaiono i primati. Seconda tappa: gli ominidi. Terza tappa: la stazione eretta. Una 
risposta evolutiva vincente. Quarta tappa: Homo abilis. Quinta tappa: intorno al fuoco. 
Homo sapiens. L’uomo moderno. 

- Il Paleolitico. L’età della “pietra”. I grandi mutamenti. L’economia di caccia e raccolta.  
Società di bande e nomadismo. La nascita di una cultura simbolica.  

- La rivoluzione neolitica. Economia di produzione e trasformazione dell’ambiente. Gli inizi 
dell’agricoltura. L’affermazione dell’agricoltura. La domesticazione degli animali. La 
ceramica. La scoperta dei metalli: il metallo e il bronzo. Il segreto del ferro. Commerci e 
mercanti. 

- La città, il potere, la scrittura. La sedentarizzazione. Nomadismo e sedentarietà. Il 
villaggio neolitico. Dal villaggio alla città. Agricoltura irrigua e città. Il modello urbano e le 
sue funzioni. Città e campagna. La città e il potere. Potere religioso e potere politico. 
L’invenzione della scrittura.  

 

• MODULO 2. LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
 

- La Mesopotamia, paese di molti popoli. L’agricoltura e le città: la civiltà dei sumeri. Terra 
dei fiumi, terra aperta. Il più antico popolo mesopotamico. L’economia controllata dal 
tempio. La divisione delle funzioni politiche e religiose. Gli dèi e le cosmogonie. La 
scrittura e le conoscenze scientifiche.  

- Dagli accadi ai babilonesi: la Mesopotamia come regno unitario. Il primo impero 
mesopotamico: gli accadi. La breve rinascita sumerica. Hammurabi e la civiltà babilonese. 
Il dominio dei cassiti.  



- La lunga linea verde nel deserto: l’Egitto. L’Egitto dono del Nilo. Le origini della civiltà 
egizia. L’Antico Regno. Il potere del faraone. Il centro dello stato. Nobili e sacerdoti. Il 
mestiere di scrivere. La piramide sociale: servi, contadini, artigiani. Dal regno all’impero: 
l’espansione della civiltà egizia. Il primo periodo intermedio. Nel Medio Regno: 
prosperità ed espansione territoriale. Sotto il dominio degli hyksos. Il Nuovo Regno. Lo 
scontro tra egizi e hittiti. Il declino dell’Egitto. La religione e la sapienza egizia. Le divinità 
egizie.  

- Migrazioni di grandi imperi fra II e I millennio a.C. Gli indoeuropei e la civiltà hittita. La 
Mesopotamia: l’impero assiro e lo splendore di Babilonia. Il grande impero dei Persiani. 
Le conquiste persiane. Un impero ben organizzato.  
 
 

• MODULO 3. PER TERRA E PER MARE: LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 
 

- L’area egea: i cretesi e i micenei. Creta, isola di palazzi e di commerci. La talassocrazia. 
Una civiltà pacifica palaziale. Le fasi della storia cretese. La religione cretese. La 
decadenza. I micenei. L’arrivo degli Achei in Grecia. Dall’espansione alla decadenza. La 
mitica guerra di Troia. La società cretese. L’economia.  

- L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei. Nella terra di Canaan. Le navi, la porpora, i 
metalli: la civiltà dei fenici. La civiltà urbana. L’economia di scambio e la colonizzazione. 
La colonia di Cartagine. La marina fenicia. La scrittura alfabetica. La Palestina: la storia 
degli Ebrei.  
 

• MODULO 4. LA CIVILTA’ GRECA.  
 
- La Grecia dal XII all’ VIII secolo a.C. Il crollo della civiltà micenea. Un’epoca di regresso. 

La prima colonizzazione. I secoli bui testimoniati da Omero. La Grecia omerica. Chi erano 
i Greci? I re, primi fra pari. L’aristocrazia e il popolo.  

- La svolta dell’VIII secolo a.C.: poleis, colonie, scrittura. Un’epoca di grandi 
retrasformazioni. La formazione delle poleis. I due poli della polis. La grande espansione. 
La fondazione delle colonie. Le conseguenze della colonizzazione. Il ritorno della 
scrittura: l’alfabeto greco.  

- Opliti, legislatori e tiranni. La polis arcaica: gli aristocratici al governo della città. La 
cittadinanza. La polis aristocratica. Una legge uguale per tutti. I valori dei ‘migliori’ (areté, 
timé, agòn). Il potere aristocratico. Gli arconti. Le rivendicazioni del demos. La rivoluzione 
oplitica. Il cittadino-soldato. I legislatori. Al potere con il demos: i tiranni. Il significato 
storico delle tirannidi.  

- La società greca. Terra, schiavi e commerci. L’agricoltura e l’allevamento. La schiavitù. La 
produzione artigianale. Lo spazio del commercio. La nascita di un’economia monetaria.  

- Frammentazione politica e identità comune. Gli elementi unificanti della civiltà greca. 
La lingua comune. La religione pratica e collettiva. La religione antropomorfa: il pantheon 
greco. I santuari. Le anfizionìe. I riti dionisiaci. I culti orfici. I giochi sacri. Le Olimpiadi.  

- Atene e Sparta.  
§ Atene. L’età arcaica: gli aristocratici al potere. Due modelli di cittadinanza: la 

democrazia e l’oligarchia. La formazione della polis ateniese. La politica dell’Atene 
aristocratica. La prima legislazione scritta di Dracone. I conflitti sociali. 
L’abolizione della schiavitù per debiti. La divisione in quattro classi in base al 
reddito. La novità della riforma soloniana. La tirannide di Pisistrato. La 



democrazia di Clistene. La nuova organizzazione della società: demi, trittìe, tribù. 
Il ruolo centrale dell’assemblea. La bulé. Arconti e strateghi. Le basi della 
democrazia ateniese.  

§ Sparta. L’arrivo dei dori nel Peloponneso e le origini della città. La rigida gerarchia 
sociale. Le istituzioni politiche. L’educazione degli ‘uguali’. Il cosmo spartano.  
 
 

• MODULO 5. LE GUERRE PERSIANE E L’EGEMONIA ATENIESE.  
 
- Greci e Persiani: scontro di civiltà. L’impero persiano e i suoi satrapi. La rivolta delle 

colonie ioniche. La prima guerra persiana. Il trionfo di Maratona. La costruzione della 
flotta ateniese. I persiani di nuovo all’attacco. La lega panellenica. Il sacrificio alle 
Termopili. La vittoria a Salamina. La vittoria della ‘libertà greca’.  

- Atene nel V secolo a.C.: imperialismo e democrazia. L’egemonia della lega di Delo (delio-
attica). L’egemonia ateniese. La politica ateniese da Cimone a Pericle. L’apogeo. 
Ampliamento della democrazia, restrizione della cittadinanza. Atene capitale della 
Grecia. La politica estera di Pericle.  
 

• MODULO 6. LA GUERRA DEL PELOPONNESO E LA CRISI DELLA POLIS.  
 
- Il mondo greco sconvolto dalla guerra tra Atene e Sparta. Uno scontro per l’egemonia 

della Grecia. Atto primo: la guerra archidamica. Atto secondo: la fase intermedia. Una 
svolta: il ritorno in scena dei persiani. Atto terzo: la guerra deceleica. L’impossibile 
egemonia di Sparta e Tebe. Atene e i trenta tiranni. Sparta, un’egemonia senza 
prospettive. I persiani sulla scena politica greca. Il crollo del mito di Sparta. L’effimera 
egemonia tebana.  
 

• MODULO 7. L’ASCESA DELLA MACEDONIA E L’IMPERO DI ALESSANDRO.  
 
- Macedoni e Greci: forza e diplomazia. Il regno macedone. Filippo e i greci. La falange 

macedone. La battaglia di Cheronea. La fine delle poleis. La federazione panellenica. 
- Alessandro e il sogno di un impero universale. La morte di Filippo. L’ascesa al trono di 

Alessandro. La liberazione dell’Asia minore. Il sogno di un impero universale. La conquista 
della Mesopotamia e dell’Egitto. Nozze ‘politiche’. L’aristocrazia mista greco-macedone. 
La fine dell’avventura.  

 
• MODULO 8. LA CIVILTA’ ELLENISTICA 

 
- Dalla polis alla monarchia. Le contraddizioni di Alessandro. L’impero si divide: i regni 

ellenistici. I diadochi. Le monarchie ellenistiche. Gli eserciti mercenari. Le poleis e i regni. 
Il re filantropo.  

- Economia, società e cultura nel mondo ellenistico. La vita economica. I canoni. Il 
monopolio di stato. Le banche private. Il carattere cosmopolitico delle città. Il greco, 
lingua universale. Mecenatismo e sviluppo culturale. Il museo e la Biblioteca di 
Alessandria d’Egitto.  

 



 
• MODULO 9. L’EREDITA’ CULTURALE DEI GRECI 

 
- La cultura del logos. A scuola dai greci. Il pensiero in azione: la filosofia. I sofisti e 

Socrate. Platone e Aristotele. Il liceo. L’Accademia. La storiografia. Il metodo e la 
responsabilità dello storico. Letteratura e politica. Il teatro: tragedia e commedia. 
 

• MODULO 10. LE CULTURE DELL’EUROPA PREISTORICA.  
 
- L’Europa prima della storia. Il ritardo dell’Europa. Il lento passaggio dal Paleolitico al 

Neolitico. Le trasformazioni del Neolitico. I megaliti. L’età del bronzo. La rotazione delle 
colture. La cultura dei campi d’urne. L’età del ferro. La cultura di Hallstat. L’inumazione 
dei defunti.  

- I Celti. Un popolo di guerrieri. La cultura di La Tène. La società celtica: tribù e clan. La 
schiavitù. I druidi. Celti agricoltori e commercianti.  
 

• MODULO 11. L’ITALIA: DALLA PREISTORIA ALLA DOMINAZIONE ETRUSCA. 
 
- I più antichi abitanti della penisola italica. L’Italia nel Paleolitico. Agricoltura e comunità 

di villaggio. Dal rame al bronzo.  
- Le civiltà della penisola nelle età del bronzo e del ferro. Gli insediamenti su palafitte. 

La cultura delle terramare. La civiltà appenninica. La tecnica della transumanza. I 
villanoviani e l’inizio della matallurgia del ferro. La civiltà dei nuraghi in Sardegna. 

- Coloni greci nella penisola italica. La Magna Grecia e la Sicilia. Le tirannidi e lo scontro 
coi cartaginesi.  

- Le origini e l’espansione degli etruschi. Le origini incerte. Le ipotesi di Erodoto e Dionigi 
di Alicarnasso. La questione della lingua etrusca e la loro importanza per l’alfabeto 
latino. L’Etruria. Il rapporto con la Magna Grecia. La dodecàpoli. Il governo del 
lucumone. La società etrusca. Le fonti della loro ricchezza: le tecniche idrauliche, i 
giacimenti minerari, i commerci marittimi. Le necropoli e le pitture tombali. La religione 
degli etruschi. La divinazione.  
 

• MODULO 12. ROMA. DALLE ORIGINI ALL’ETA’ DELLA MONARCHIA. 
 
- La nascita della città. I latini e gli altri. Il racconto mitico. Da Enea a Romolo. La fusione 

con i Sabini. Le origini storiche. La posizione strategica. Un crocevia di traffici e culture. 
L’aggregazione dei villaggi.  

- La fase della monarchia: re latini e re etruschi. L’età monarchica di Roma. I sette re. Il 
VI secolo a.C. e la fase dell’egemonia etrusca.  
 

• MODULO 13. LA SOCIETA’ E LE ISTITUZIONI FRA MONARCHIA E REPUBBLICA. 
 
- Le strutture di una società aristocratica. Nasce la repubblica. La familia, base della 

società romana. La gens e la nascita dell’aristocrazia. I patrizi. I clientes. La plebe. I comizi 
curiati. Il senato. La riforma censitaria. I comizi centuriati. I comizi tributi.  

- L’economia della Roma arcaica. I patrizi e la terra. I prodotti agricoli romani. 
L’artigianato. L’ascesa economica della plebe.  



- In pace con gli dèi: la religione romana. La religione della comunità. La pietas. La pax 
deorum. Lo spazio e il tempo ‘sacri’: le città e il calendario. Le divinità principali. I collegi 
sacerdotali. I pontefici. Le vestali. La tolleranza verso i culti stranieri. 
 

• MODULO 14. ROMA REPUBBLICANA E L’EGEMONIA SUL LAZIO.  
 
- Il senato e le magistrature. Il senato. Il sistema della magistrature. Il consolato. 

L’imperium. La coercizione. La questura. La pretura. I censori. La dittatura. Le 
caratteristiche comuni: elette, temporanee e collegiali. La gratuità. 

- Il dominio sul Lazio: un secolo di guerre. Roma e la Lega latina agli inizi del V secolo a.C. 
Le guerre contro Equi e Volsci. Roma contro Veio. Il saccheggio dei Galli. La fine della 
lega latina.  
 

• MODULO 15. PATRIZI E PLEBEI. 
 
- Le ragioni del conflitto tra patrizi e plebei. I privilegi dei patrizi. Il problema dei debiti. 

La questione della terra.  
- Le conquiste della plebe e le nuove istituzioni. La secessione del Monte Sacro. I tribuni 

della plebe. Il concilio della plebe. I poteri dei tribuni e i plebisciti. Gli edìli. Le leggi delle 
XII tavole. Il plebiscito Canuleio e la questura. Le leggi del 367 a.C. e i plebei al consolato. 
Una repubblica patrizio-plebea. La Legge Ortensia.  

 

 

 


