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FILP 1005 Filosofia della Conoscenza II 

Anno Accademico 2023-2024 

Facoltà/Istituto Filosofia  

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 1 Docente 

Semestre 2 Prof. P. Marcelo Javier Navarro Muñoz, IVE 

Orario lezioni 
mar 8:30 – 10: 15 

mer 8: 30 – 10: 15 
Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 marcelo.navarro@upra.org 

Ore totali per lo studente  150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Dietro appuntamento 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

      Questo corso, in armonia con la ratio per i temi dell’esame complessivo di Baccalaureato, studia la filosofia della 

conoscenza che copre “l’atto umano conoscitivo sotto l’aspetto del suo svolgimento e del suo valore critico”.1 Il primo 

semestre vedrà la presentazione generale del problema critico della conoscenza; si apre così la strada per una ricerca, 

all’interno del realismo tomista, del processo conoscitivo umano, in connessione con due temi chiave come sono quelli 

della conoscenza della verità e del rapporto della conoscenza con le scienze (secondo semestre). Il corso offre una 

riflessione complessiva “sull’articolazione delle varie attività conoscitive (sensi – intelletto) e sulla capacità umana di 

raggiungere la verità e di costruire scienze e una certa ‘sapienza’, a partire di alcuni ‘principi’” della conoscenza, e “in 

dialogo con le principali soluzioni storiche” (Ibid.). 

 

     “La dottrina critica, suddivisa in due corsi, si presenta come una riflessione sulla capacità dell’intelletto umano per 

conoscere la verità in modo scientifico. Esso idealmente studia tre parti: 1a CRITICA: il “problema critico”, cioè la 

capacità dell’intelletto umano per raggiungere la verità (an sit veritas). 2a NOETICA: la natura della verità umana 

raggiungibile mediante gli atti dell’intelletto (quid sit veritas). 3a EPISTEMOLOGICA: la possibilità (an sit) e la natura 

(quid sit) della conoscenza “scientifica”, che vede l’intelletto umano progettarsi in modo organico su tutto l’orizzonte 

analogo dell’ente, in cinque modi originari: come è in sé (scienze metafisiche), come è conosciuto dalla mente (scienze 

logiche), come è amato dalla volontà (scienze etiche); come si trova nei corpi in quanto sensibilmente esperibili (scienze 

fisiche), o intelligibilmente quantitativi (scienze matematiche).”2 

 

      Nel secondo semestre si studieranno le parti noetica ed epistemologica della teoria tomista della conoscenza, insieme 

a una visione storica più dettagliata del problema gnoseologico. Si approfondiranno anche in modo particolare i diversi 

aspetti del concetto di verità, il rapporto tra conoscenza e scienza ed alcuni aspetti di epistemologia contemporanea. 

  
     1ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM, Facoltà di Filosofia, Temi dell’esame complessivo di Baccalaureato, Roma, Febbraio 

2021, pp. 9-10. 

     2ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM, Programma degli Studi, 2023-2024, APRA30, pp. 214-15. 

 

LEARNING OUTCOMES (LO) 

 

     Alla fine del semestre lo studente sarà in grado di: 

 

●  Avere una comprensione profonda della problematica della conoscenza umana nel campo filosofico dal 

punto di vista del realismo tomista. 

● Approfondire il valore della semplice apprensione, del giudizio e del ragionamento. 

● Affrontare una ricerca più profonda dei testi tomistici che spiegano il processo della conoscenza umana, la 

verità e la scienza per stabilire un dialogo con le principali figure nel campo epistemologico contemporaneo. 

● Elaborare una sintesi speculativa delle principali tematiche e dei problemi gnoseologici che emergono dai 

diversi approcci nel confronto con la gnoseologia tomista. 
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DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 

 

Lezioni magistrali (si raccomanda la presa personale di 

appunti durante le lezioni) 

Commento di testi scelti 

Partecipazione attiva tramite domande presentate al 

docente dietro suo invito 

 

 

Studio approfondito delle letture obbligatorie  

 

Lavoro scritto  

 

Preparazione personale per l’esame finale 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Alla fine del corso va presentato un elaborato scritto di 5/7 pagine, che mostri la padronanza di sintesi sulla tematica 

richiesta dal docente. La consegna va fatta attraverso la piattaforma universitaria entro lunedì 13 maggio 2024 

(ore18:00) e ha un valore del 50% sul voto finale. È anche previsto un esame orale con un valore del 50%. 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA 

 

Il corso seguirà i temi indicati nel calendario. Un piano più dettagliato verrà comunicato agli studenti all’inizio del 

semestre. 

 

CALENDARIO (da considerare approssimativo) 

 

No. DATA ATTIVITÀ 

 

1 6 febbraio Introduzione generale al secondo semestre. Riassunto della natura e metodo della filosofia della 

conoscenza.  

Storia dei problemi gnoseologici: periodo antico. Sintesi della gnoseologia nel pensiero antico, 

patristico e medievale.  

 

2 7 febbraio Storia dei problemi gnoseologici: periodo moderno (1). Sintesi della gnoseologia 

nell’Umanesimo e nel Rinascimento, la nuova scienza e la gnoseologia (Bacone, Galileo, 

Cartesio), la gnoseologia dell’empirismo (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume), la gnoseologia del 

razionalismo (Malebranche, Leibniz, Pascal, Vico).  

 

3 13 febbraio Storia dei problemi gnoseologici: periodo moderno (2). Sintesi della gnoseologia di Kant. Il 

declino della gnoseologia (Fichte, Schelling, Hegel).  

 

4 14 febbraio Ritorno alla gnoseologia (positivismo, reazione al nominalismo e al dualismo gnoseologico, 

filosofia dell’immanenza, Brentano e la fenomenologia). Del Neorealismo al Neopositivismo. 

La Neoscolastica. 

 

5 20 febbraio Analisi dei principali testi gnoseologici di san Tommaso d’Aquino. Armonia e significato 

fondamentale dei testi. I Sentenze, d. 19, q. 5, a. 1; De Veritate q. 1, a. 3 e a. 9. 

Analisi dei principali testi gnoseologici di san Tommaso d’Aquino: Contra Gentes, I, 19; VI 

Metafisica, lezione 4. 

 

6 21 febbraio Analisi dei principali testi gnoseologici di san Tommaso d’Aquino: III De anima, lezione 2; 

Primo Perihermeneias, lezione 3. 

 

7 27 febbraio Analisi dei principali testi gnoseologici di san Tommaso d’Aquino: Summa Theologiae, I, q. 
16, a. 1 et alia. 

 

8 28 febbraio Il contributo esegetico delle scuole tomiste: commentatori della seconda Scolastica, Tomisti 

dell’Ottocento e del primo Novecento, orientamento del Tomismo contemporaneo. 
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9 5 marzo L’indagine filosofica sull’attività cognitiva. Le facoltà dell’anima secondo san Tommaso 

d’Aquino. L’attività cognitiva di ordine sensoriale. Sensi esterni e sensi interni. Natura e valore 

della conoscenza sensoriale. 

 

10 6 marzo La conoscenza sensitiva. L’organizzazione sensoriale primaria secondo Cornelio Fabro. 

 

11 12 marzo L’organizzazione sensoriale secondaria. Le funzioni della cogitativa secondo Cornelio Fabro. 

 

12 13 marzo Le funzioni intellettuali: l’induzione, l’intelligibile, il processo di astrazione.  

 

13 19 marzo L’attività cognitiva di ordine intellettuale: il concetto, il problema degli universali. 

 

14 20 marzo Le operazioni intellettuali: la “semplice apprensione” o intuizione. La percezione e 

l’assimilazione. 

 

15 9 aprile Le operazioni intellettuali: il giudizio o riflessione. La riflessione sul giudizio nel dialogo 

epistemologico. 

 

16 10 aprile La certezza del giudizio. La verità del giudizio. La giustificazione del giudizio. 

 

17 16 aprile Le operazioni intellettuali: il raziocinio come terza operazione. 

 

18 17 aprile L’assenso come fine del processo intellettuale. 

 

19 23 aprile I primi principi e la conoscenza umana. 

 

20 24 aprile La nozione di verità come adaequatio rei et intellectus. Principali testi di san Tommaso. (1) 

 

21 30 aprile La nozione di verità come adaequatio rei et intellectus. Principali testi di san Tommaso. (2) 

 

22 7 maggio Dio causa della verità. L’analogia con la luce fisica. La verità come momento giudicativo. 

 

23 8 maggio Logica della conoscenza scientifica. Evoluzione della nozione di scienza. Aspetti filosofici alla 

base della concezione delle scienze. 

 

24 14 maggio I fondamenti filosofici dell’attività scientifica. La conoscenza della verità in filosofia e nelle 

scienze. Scienza, filosofia e fede. Excursus: Epistemologia contemporanea. 

 

 21 maggio  No lezione. 

 22 maggio  No lezione. 

 

BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 

      

Da determinare le pagine specifiche di ogni lettura: 

 

FABRO, Cornelio. La Fenomenologia della Percezione. Segni (RM): EDIVI, 2006. Introduzione, pp. 27-60 

 

FONTANA, Luigi. Filosofia della Verità. Conoscenza formale della verità secondo San Tommaso e i Tomisti. Torino: 

Edizioni Asteria, 1965. Qualche pagina da determinare dal docente. 

 

LIVI, Antonio. La Ricerca della Verità. Dal senso comune alla dialettica. Roma: Casa Editrice Leonardo Da Vinci, 

2005. Qualche pagina da determinare dal docente. 

 

MONDIN, Battista. Epistemologia e Cosmologia2. Filosofia della Scienza. Bologna: Edizioni Studio Dominicano, 

2017. Qualche pagina da determinare dal docente. 
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SANGUINETI, Juan José. Introduzione alla Gnoseologia. Milan: Le Monnier, 2008. Qualche pagina da determinare 

dal docente. 

SAN TOMMASO D’AQUINO. Qualche articolo della Summa Theologiae, Summa Contra Gentiles, Commento alla 

Metafisica di Aristotele, De Anima, De Veritate, Commentario alle Sentenze da determinare dal docente. 

 

TUNINETTI, Luca F. Persone che giudicano. Lineamenti di epistemologia. Roma: Urbaniana University Press, 2016. 

Qualche pagina da determinare dal docente. 

 

VANNI ROVIGHI, Sofia. Elementi di Filosofia. Introduzione, Logica, Teoria della Conoscenza. Volume 1. Brescia: 

Editrice La Scuola, 1962. Qualche pagina da determinare dal docente. 

 

CONSIGLIATA 

 

ALESSI, Adriano. Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della conoscenza. Roma: Libreria Ateneo 

Salesiano, 2001. 

BLANDINO, Giovanni. Il Problema della Conoscenza. Filosofia della Conoscenza e Fondamenti di filosofia della 

Scienza. Roma: Edizione Abete, 1972. 

FABRO, Cornelio. L’anima. Introduzione al problema dell’uomo. Segni (RM): EDIVI, 2018. 

_______ . La Fenomenologia della Percezione. Segni (RM): EDIVI, 2006.  

_______ . Percezione e Pensiero. Segni (RM): EDIVI, 2008. 
GILSON, Étienne. Introduzione alla Filosofia Cristiana. Milano: Massimo, 1986. 

LIVI, Antonio. Crítica del sentido común. Lógica de la ciencia y posibilidad de la fe. Madrid: RIALP, 1995. 

_______ . La Ricerca della Verità. Dal senso comune alla dialettica. Roma: Casa Editrice Leonardo Da Vinci, 2001. 

_______ . (ed.) Scienza, filosofia e fede. Panorama del’'epistemologia contemporanea. Roma: Cultura & Libri, 1989. 

MONDIN, Battista. Dizionario Enciclopedico del Pensiero di San Tommaso D’Aquino. Bologna: Edizioni Studio 

Dominicano, 2000. 

SANGUINETI, Juan José. Introduzione alla Gnoseologia. Milano: Le Monnier, 2008. 

VERNEAUX, Roger. Epistemologia Generale. Critica della Conoscenza. Brescia: Paideia Editrice, 1967. 

 

ALIA 

 

CONTAT, Alain. Le relation di vérité selon saint Tomas d’Aquin. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996. 
FABRO, Cornelio. Dall’essere all’esistente. Hegel, Kierkegaard, Heidegger e Jaspers2. Genova-Milano: Marietti, 2004. 

LIVI, Antonio. Verità del Pensiero. Fondamenti di Logica Aletica. Roma: Lateran University Press, 2002. 

MORANDINI, Francisco. Critica5. (Roma: Universitatis Gregorianae, 1963). 

PONTIFICIA ACADEMIA SANCTI THOMAE AQUINATIS. Doctor Communis. Il Dibattito Contemporaneo sulla 

verità. The Contemporary Debate on the Truth. Vatican City: Atti della II Sessione Plenaria, 22-24 giugno 2001, 

2002. 

RIGHETTI, Martino e Alberto STRUMIA. L’arte del pensare. Appunti di logica. Bologna: Edizioni Studio 

Dominicano, 1998. 

RIVETTI BARBÒ, Francesca. Dubbi, Discorsi, Verità. Lineamenti di filosofia della conoscenza. Milano: Le Edizioni 

Universitarie Jaca, 1991. 

SANGUINETI, Juan José. Lógica7. España: EUNSA, 2007. 

SLATTERY, William. The Logic of Truth. Thomas Aquinas’ Epistemology and Antonio Livi’s Alethic Logic. 

Epistemology: Critical Essays on Contemporary Philosophy, Book 1. Roma: Casa Editrice Leonardo Da Vinci, 

2015. 

STRUMIA, Alberto. Dalla filosofia della scienza alla filosofia nella scienza. Roma: EDUSC, 2017. 

_______ . Fede e Ragione nella professione scientifica. e-book: Amazon, 2021. 
_______ . I fondamenti logici e ontologici della scienza. Analogia e casualità. Siena: Cantagalli, 2006. 

_______ . Il problema dei fondamenti. Un’avventurosa navigazione dagli insiemi agli enti passando per Gödel e 
Tommaso d’Aquino. Studi interdisciplinari Vol. 1. Siena: Cantagalli, 2009. 

_______ . Percorsi interdisciplinari della logica. Roma: EDUSC, 2017. 

_______ . Scienza e teologia a confronto. Aspetti epistemologici e fondazionali. Verona: Fede e Cultura, 2014. 

_______ . The Sciences and the Fullness of Rationality. Aurora (CO): The Davies Group, Publishers, 2010. 

STRUMIA, Alberto e Giuseppe TANZELLA-NITTI. Scienze, Filosofia e Teologia: Avvio al lavoro interdisciplinare. 
Roma: EDUSC, 2014. 

STRUMIA, Alberto e Mauro GAGLIARDI. Scienza e teologia a confronto. Aspetti epistemologici e fondazionali. 
Verona: Fede e Cultura, 2014. 

 


