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Argomenti & inferenze

PROBLEMA: Costruire (riconoscere) argomenti logicamente
corretti.

Risolvere questo problema è uno degli obiettivi della logica.
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È giorno oppure è notte;

non è giorno;

dunque è notte.

√
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È giorno oppure è notte;
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A oppure B;
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Qualche esempio

Nessun parlamentare è disonesto;

tutti i filosofi sono disonesti;

dunque nessun filosofo è parlamentare.

√
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Nessun parlamentare è disonesto;

tutti i filosofi sono disonesti;

dunque nessun filosofo è parlamentare.

√



Qualche esempio

(per ogni x)(se x è parlamentare, allora x non è disonesto);

(per ogni x)(se x è filosofo, allora x è disonesto);

(per ogni x)(se x è filosofo, allora x non è parlamentare).

√



La sillogistica (o logica delle proposizioni categoriche)

Creata da Aristotele (384 a.C. – 322 a.C.).

Rielaborata e risistemata nel corso della storia della logica.

È stata la logica fino alla metà del XIX secolo.
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È stata la logica fino alla metà del XIX secolo.



Proposizioni categoriche

In forma schematica, una proposizione categorica si presenta come
una struttura della forma

soggetto–copula–predicato

In simboli, una p. c. ha la forma

S è P
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Esempi:

‘La Luna è un pianeta’ (prop. singolare)

‘Uomo è animale’
‘Greco è uomo’ (prop. generali)
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‘Greco è uomo’ (prop. generali)



Proposizioni categoriche

Esempi:
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Quantità & qualità di una p.c.

Per avere una p.c., la natura del collegamento tra soggetto e
predicato deve essere specificata

1. sotto l’aspetto della quantità, che può essere universale o
particolare,

2. sotto l’aspetto della qualità, che può essere affermativa o
negativa.
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Le quattro forme di p.c.

Universale Affermativa Universale Negativa
Ogni S è P Nessun S è P

(in simboli: S a P) (in simboli: S e P)

Particolare Affermativa Particolare Negativa
Qualche S è P Qualche S non è P

(in simboli: S i P) (in simboli: S o P)

AdfIrmo
nEgO
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Il sillogismo

Un sillogismo è un’inferenza composta da due premesse e una
conclusione, tale che:

1. premesse e conclusione sono p.c.;

2. premesse e conclusione contengono tre termini in tutto: S, M,
P;

3. S e P sono, rispettivamente, il soggetto e il predicato della
conclusione (che ha la forma S ? P, con ?=a,e,i,o);

4. S compare in una e una sola premessa (detta premessa
minore), mentre P compare solo nell’altra (detta premessa
maggiore);

5. M, detto termine medio, compare in entrambe le premesse.



Il sillogismo
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Un sillogismo è un’inferenza composta da due premesse e una
conclusione, tale che:

1. premesse e conclusione sono p.c.;

2. premesse e conclusione contengono tre termini in tutto: S, M,
P;

3. S e P sono, rispettivamente, il soggetto e il predicato della
conclusione (che ha la forma S ? P, con ?=a,e,i,o);

4. S compare in una e una sola premessa (detta premessa
minore), mentre P compare solo nell’altra (detta premessa
maggiore);

5. M, detto termine medio, compare in entrambe le premesse.



Il sillogismo
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Le figure sillogistiche

A seconda della posizione del termine medio nelle due premesse, i
sillogismi sono classificati in quattro figure come segue:

I Figura II Figura III Figura IV Figura

M – P
S – M
S – P

P – M
S – M
S – P

M – P
M – S
S – P

P – M
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I modi sillogistici validi I

Per ciascuna figura, si ottiene un modo sillogistico specificando
quantità e qualità di premesse e conclusione.

Quindi:

I in ogni figura ci sono 4× 4× 4 = 64 modi sillogistici,

I per un totale di 64× 4 = 256 modi sillogistici.
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S è incluso propriamente in P
S a P
S i P

S e P
S o P
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P è incluso propriamente in S
S i P
S o P

S a P
S e P
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S è incluso propriamente in P
S a P
S i P

S e P
S o P
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S è coincide con P
S a P
S i P

S e P
S o P

S e P si intersecano senza includersi

S i P
S o P

S a P
S e P



I diagrammi di Eulero–Venn
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. . .

+ ⇒

√



Altri esempi, esercizi

Nessun ingenuo è cattivo
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+

⇒

√



Altri esempi, esercizi

Nessun ingenuo è cattivo
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