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Che cos’è
la Storia?

«È la scienza degli
uomini, nel
tempo»
Marc Bloch, 1949



… e a cosa serve?

«Il passato è 
comprensibile per noi 
soltanto alla luce del 
presente, e possiamo 
comprendere pienamente il 
presente unicamente alla 
luce del passato. Far sì 
che l’uomo possa 
comprendere la società del 
passato e accrescere il 
proprio dominio sulla 
società del presente: 
questa è la duplice 
funzione della storia».

Edward H. Carr, 1961



IL METODO STORICO

Opera una ricerca intorno a dei

FATTI E ALLA LORO INTERPRETAZIONE

Mediante CONOSCENZA INDIRETTA

Resa possibile dalle FONTI ---> criterio di 
conoscenza controllabile e verificabile



«I fatti storici non si possono
minimamente paragonare a pesci
allineati sul banco del pescivendolo.
Piuttosto, li potremmo paragonare a
pesci che nuotano in un oceano
immenso e talvolta inaccessibile: e la
preda dello storico dipende in parte
dal caso, ma soprattutto dalla zona
dell’oceano in cui egli ha deciso di
pescare e dagli arnesi che adopera:
va da sé che questi due elementi
dipendono a loro volta dal genere di
pesci che si vuole acchiappare».

Edward H. Carr, 1961

Il proposito soggettivo…



«Giudici e storici sono accomunati
dalla preoccupazione di accertare
i fatti, nel senso più ampio del
termine, includendo quindi tutto
ciò che s’iscrive in qualche modo
nella realtà (…). Giudici e storici
sono perciò accomunati dalla
ricerca di prove. A questa duplice
convergenza corrisponde una
divergenza su due punti
fondamentali. I giudici emettono
sentenze, gli storici no; i giudici si
occupano soltanto di eventi che
implicano responsabilità
individuali, gli storici non
conoscono questa limitazione».

Carlo Ginzburg, 2000
… e il criterio oggettivo



La Storia è una scienza o un’arte?



Le fasi dell’indagine storica
FASE PRELIMINARE:

• Messa a fuoco del problema.

• Identificazione delle risorse (conoscenze 
linguistiche; letteratura, fonti).

FASE DI RICERCA ED ELABORAZIONE:

• Studio della letteratura scientifica.

• Raccolta delle fonti.

• Ordinamento e verifica delle fonti.

• Interpretazione, critica e analisi delle 
fonti.

• Strutturazione dei materiali in un insieme 
dotato di coerenza e coesione.

FASE DI ESPOSIZIONE:

• Scrittura e divulgazione dei risultati 
della ricerca.



TIPOLOGIE DI 
SCRITTURA STORICA:
• Volume monografico.

• Saggio (articolo 
originale, rassegna, 
recensione/scheda).

• Opera di sintesi 
generale.

• Opera multivolume.

• Esposizione didattica, 
manualistica.

• Dizionario, enciclopedia 
(generale o tematica).

• Articolo divulgativo.

• Romanzo storico.



Le scienze
ausiliarie

della Storia:

- Epigrafia. 

- Paleografia.

- Numismatica.

- Sfragistica.

- Cronologia.

- Araldica. 

- Genealogia. 

- Codicologia.

- Diplomatica.



Filosofie 
della 
Storia

• Provvidenzialismo.

• Razionalismo.

• Idealismo.

• Positivismo.

• Materialismo storico.

• Storicismo.

• Neoconservatorismo.

• Transumanesimo…



Sull’utilità della Storia per la vita: 
profetare sul passato



Sul danno della
(cattiva) Storia 
per la vita: 
anacronismi, 
analogie indebite
e altre forzature



Le varietà storiografiche 

(su scala spaziale):

• Storia regionale e locale.

• Storia nazionale.

• Storia internazionale.

• Storia universale ( ---> Storia globale).



Le varietà storiografiche 

(su scala cronologica):

• Preistoria e protostoria.

• Storia antica (L-ANT/02; L-ANT/03).

• Storia medievale (M-STO/01).

• Storia moderna (M-STO/02).

• Storia contemporanea (M-STO/04).

• Storia del tempo presente.



Le varietà storiografiche 

(su scala tematica):

• Storia politica.

• Storia militare.

• Storia economica.

• Storia sociale.

• Storia culturale.

• Storia della Chiesa.

• Storia di genere.

• Storia ambientale, eccetera…



Storia e Memoria: un rapporto complicato



Memoria/memorie:

- memoria individuale.

- memoria collettiva.

-memoria pubblica.

-memoria condivisa…

Caratteristiche della memoria:
singolarità/autoreferenzialità
(spesso a partire dalla vita
vissuta), fragilità, instabilità;
forte componente selettiva.

MEMORIA COME MATRICE DELLA 
STORIA, CHE DA ESSA SI EMANCIPA.



Il testimone: 
una risorsa

per la ricerca
storica?
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