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Conoscenze di base 

1. Perché studiamo una Storia eurocentrica? 

2. Periodizzazione. Convenzionalità dell’anno 0. 

3. Anni, secoli, millenni. 

4. Concetti della Geostoria: popolo, popolazione, classe sociale, casta, tribù; battaglia e guerra; Stato, potere, 

amministrazione, governo; potere legislativo, giudiziario, militare, religioso, politico; forme di governo: 

democrazia, monarchia, aristocrazia, oligarchia, attività umane: primo, secondo, terzo settore, 

artigianato/industria, commercio, mercanti, commercianti; villaggio, città; rotte commerciali, vie di 

comunicazione, direttrici, strade; servi e schiavi. 

5. Relazione tra paesaggio e attività umane. 

Conoscenze specifiche disciplinari 

1. La Preistoria 

a. Evoluzione, ominazione: dalle scimmie antropomorfe all’Homo sapiens; australopiteco, Homo habilis, 

erectus, ergaster, Neanderthalensis. 

b. La fine dei Neanderthal e la paleogenetica. 

c. Out of Africa / Out of Eurasia. 

d. Il Paleolitico e il Mesolitico: la scoperta del fuoco, la lavorazione della pietra, l’arte preistorica, le 

glaciazioni. 

e. La rivoluzione Neolitica: agricoltura, sedentarizzazione come cause della nascita delle grandi civiltà 

fluviali; agricoltura, sedentarizzazione e crescita demografica; agricoltura, sedentarizzazione e 

invenzione della scrittura; importanza della domesticazione; agricoltura, sedentarizzazione e 

peggioramento delle condizioni di salute della specie Homo. 

f. Le età dei metalli. 

g. L’Antropocene: l’impatto dell’uomo sul pianeta dalla scoperta del fuoco e dell’agricoltura. 

2. I Sumeri 

a. Teocrazia e re-sacerdote. 

b. Ziqqurat e centro del potere: chi controlla il grano controlla la popolazione. 

c. Un popolo, molte città-stato. L’azione accentratrice di Lugalzaggesi. 

d. Società, religione, conoscenze astronomiche. 

3. Gli Accadi, i Gutei, gli Amorrei; i Babilonesi 

a. Dalle città-stato ad un regno unitario. 

b. Il codice di Hammurabi. 

4. Gli Hittiti 

a. Conoscenze tecniche e applicazioni belliche: il ferro, il cavallo, il carro da guerra. 

b. Società guerriera, laicità del potere politico. 

c. La battaglia di Qadesh. 

5. Gli Assiri 

a. La conquista di Babilonia e le deportazioni di massa.  

b. Assurbanipal e la biblioteca di Ninive. 

6. Gli Egizi 

a. Importanza del Nilo. 

b. Società piramidale, faraone e casta sacerdotale. 

c. Religione, culto dei morti, mummificazione. La scrittura geroglifica. 

d. Le Piramidi: simbolo di una civiltà, mistero di una costruzione. 

e. Antico, Medio e Nuovo Regno. 



7. I Fenici 

a. La navigazione e l’espansione nel Mediterraneo. 

b. Colonie fenice e rapporto con la madrepatria. 

c. L’alfabeto fenicio e la porpora. 

8. Gli Ebrei 

a. La Bibbia come fonte storica e culturale. 

b. L’età patriarcale, la schiavitù in Egitto e l’esodo. 

c. La schiavitù babilonese e il ritorno in Palestina. 

d. Il monoteismo. 

9. Le civiltà cretesi e la Grecia arcaica 

a. Radici culturali europee e civiltà del Mediterraneo. 

b. I Minoici 

i. Scrittura geroglifica, lineare A e lineare B: Evans, Ventris e la ricostruzione della storia di 

Creta. 

ii. La prima e la seconda civiltà palaziale. 

iii. Palazzo minoico e ziqqurat: un confronto. Il labirinto. 

iv. Nel mito le tracce delle radici cretesi della civiltà greca: il toro. 

v.  Vulcani, terremoti e popoli del mare: la fine delle civiltà cretesi. 

c. I Micenei 

i. I Micenei a Creta. 

ii. I Micenei del continente: città-stato, mura ciclopiche, società, wanax e lawagetas; 

espansione commerciale e “guerra di Troia”. 

iii. I poemi omerici come testimonianze storiche: Micenei che si comportano come popoli 

successivi. 

d. Il Medioevo ellenico 

10. I Greci 

a. Dori, Ioni, Eoli. 

b. La polis: l’identità della civiltà greca. 

c. La falange oplitica: una rivoluzione socio-culturale. 

d. Prima e seconda colonizzazione; rapporto delle colonie con la madrepatria. Eterie e tiranni. 

e. Sparta: oligarchia, società, istituzioni. 

f. Atene: dall’aristocrazia alla democrazia attraverso le riforme (Dracone, Solone, Clistene); istituzioni. 

SI può parlare di vera democrazia? 

11. La Grecia classica 

a. Le guerre persiane. 

b. L’Atene di Temistocle e Pericle. 

c. La guerra del Peloponneso. 

d. Sparta e Tebe. 

e. La Macedonia da Filippo ad Alessandro Magno. 

f. L’Ellenismo. 

12. Le civiltà italiche 

a. La penisola italica dal Neolitico alla colonizzazione greca e fenicia. 

b. Gli Etruschi. 

c. Visita al Parco Archeologico di Baratti e Populonia. 
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