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Arte. 
Una storia naturale 
e civile

Salvatore Settis

  nuova edizione  1. Dalla Preistoria alla fine del Trecento

Tomaso Montanari

Un corso nato per comprendere la funzione delle immagini attraverso il loro 
contesto, per cogliere le relazioni tra generale e particolare, per maturare un 
atteggiamento critico nei confronti di ogni forma di messaggio visivo.

Il progetto didattico

 40 analisi d’opera   
 in contesto 
Il grande capolavoro 
conosciuto grazie alle sue 
relazioni con le committenze, 
i luoghi, i siti e i complessi 
architettonici e artistici

 laboratori didattici 
Mappe di sintesi, 
esercitazioni di confronto 
attivo, approfondimenti 
interdisciplinari e di 
educazione civica

 il paesaggio 
È il primo elemento ad avere 
una funzione artistica, quando 
rivolgiamo il nostro sguardo 
alla bellezza della natura

 100 analisi d’opera  
 da vicino 
Per avvicinarsi al dettaglio 
e andare in profondità 

nell’osservazione dell’opera 
d’arte e dei suoi segreti

 opere in parallelo 
Due opere a confronto  
per rintracciare affinità  
e differenze di stile, attraverso 
brevi domande capaci  
di coinvolgere gli studenti

 un’arte militante 
Per un’arte multidisciplinare 

che intreccia temi di ordine 
ecologico, urbanistico, 
ambientale, politico e civico

 le tecniche 
Uno sguardo sulle differenti 
abilità sviluppate nel corso dei 
secoli dagli artisti per rendere 
efficace la comunicazione 
espressiva e visiva

 una geografia artistica 
In ogni capitolo mappa  
e linea del tempo, per 
visualizzare le coordinate 
storiche e geografiche

analizzare le grandi opere 
in un percorso immersivo 

che avvicina gradualmente 
all’universo artistico
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