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Liceo Scientifico “L. Da Vinci’’ Reggio Calabria 

Programma di Italiano 

Classe 1 sez. O    A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Marcianò 

 

Testi in uso: 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso - volume A, Paravia. 

P. Biglia, Un incontro inatteso - volume C, Paravia. 

C. Savigliano, Dal pensiero alle parole. Esprimersi e comunicare in lingua italiana – vol. A-

B-ebook, Garzanti Scuola.  

 
Epica 

Omero e la questione omerica 

Iliade: la struttura, l’antefatto, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i temi, 

la voce narrante, lo stile.  

Testi:  

– Il proemio, la peste e l’ira (I, vv.1-7; 43-52; 101-187).  

– Elena, la donna contesa (III, vv.121-180; 383-454). 

– Ettore e Andromaca (VI, vv. 392-502). 

– La morte di Patroclo e il dolore di Achille (XVI, vv.783-861; XVIII, vv.22-38). 

– Il duello finale e la morte di Ettore (XXII, vv.131-166; 188-213; 250-305). 

Odissea: la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i 

temi, la voce narrante, lo stile.  

Testi:  

– Il proemio (I, vv.1-21). 

– Atena e Telemaco (I, vv.271-364).  

– Odisseo e Calipso (V, vv.116-158; 203-224). 

– Odisseo e Nausicaa (VI, vv.110-210).  

– Nell’antro di Polifemo (IX, vv.216-306; 345-414; 437-461; 500-536).  

– Circe, l'incantatrice (X, vv.210-243; 307-344; 375-399).  

– L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille (XI, vv.170-224; 405-456; 

471-491). 

– Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla e Cariddi (XII, vv.166-259).  

– I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea (XIV, vv.29-95; XIX vv. 349-

398; 467-493). 

– La prova del letto (XXIII, vv.85-116; 163-246). 

Virgilio 

L’Eneide: la struttura, la continuità e l’innovazione rispetto i poemi omerici, l’argomento, la 

fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, il mito e la storia. 

Testi: 

– Il proemio (I, vv. 1-33). 

– L’inganno del cavallo (II, vv.40-66; 145-234). 
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Narrativa  

Le tecniche narrative.  

La struttura narrativa, la fabula e l’intreccio, la scomposizione del testo in sequenze.  

La rappresentazione dei personaggi, lo spazio e il tempo, il narratore e il punto di vista, il 

patto narrativo e i livelli della narrazione.  

La fiaba e la favola. 

La novella. 

La narrazione fantastica. 

Testi:  

– Gabriel García Márquez, Il fantasma Ludovico, da Dodici racconti raminghi. 

– Robert Graves, Eco e Narciso, da I Miti greci. 

– Massimo Bontempelli, Il ladro Luca, da L’amante fedele. 

– Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe, da La luna e i falò.  

– Jack London, La dura legge della foresta, da Il richiamo della foresta.  

– Jorge Luis Borges, La casa di Asterione, da L’Aleph.  

– Apuleio, Amore e Psiche, da Metamorfosi. 

– Giovanni Verga, L'amante di Gramigna, da Vita dei campi. 

– Dino Buzzati, Il mantello, da I sette messaggeri.  

 

Morfologia 

Le vocali, le consonanti, l'ortografia, la sillaba. La coniugazione del verbo essere e avere. Le 

coniugazioni dei verbi regolari e irregolari. 

 

Sintassi 

Il soggetto, il predicato, i complementi.  

 

Scrittura  

Le forme e i requisiti del testo.  La coerenza e la coesione. 

Il testo argomentativo. 

 

Educazione civica 

Il mito di Antigone. 

E. De Amicis. Da Cuore: La piccola vedetta lombarda. 

 

Lettura integrale del testo Per questo mi chiamo Giovanni, Luigi Garlando, Rizzoli.  
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Liceo Scientifico “L. Da Vinci’’ Reggio Calabria 

Programma di Italiano 

Classe 3 sez. M    A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Marcianò 

 
Testi in uso: 

G. Baldi, R. Favatà, S.Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, Imparare dai classici a progettare il 

futuro 1 A - 1 B, Paravia.  

D. Alighieri, Commedia. Inferno multimediale con CD audio, Zanichelli.  

 

Introduzione al Medioevo  

L’evoluzione delle strutture politiche. La struttura sociale. Le strutture economiche. Mentalità 

e visioni del mondo. Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico. L’idea della letteratura e le 

forme letterarie. La lingua: il latino e il volgare.  

Società e cultura cortese in Francia 

Il contesto sociale. La società cortese e i suoi valori. L’amor cortese. I fenomeni letterari.  

Le forme della letteratura cortese 

Le canzoni di gesta. Il romanzo cortese-cavalleresco. La lirica provenzale. 

Società e cultura dell’Italia comunale 

La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento. Il Comune e la sua organizzazione politica. 

La vita economica e sociale del Comune, La mentalità. Centri di produzione e di diffusione 

della cultura. la figura dell’intellettuale. Il libro: produzione e diffusione.  

La poesia dell’età comunale 

La scuola siciliana.  

Iacopo da Lentini 

La vita e le opere. Testo: Amore è un[o] desio. 

Il “dolce stil novo” 

Guido Guinizzelli 

La vita e le opere. Testi: Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 

laudare.  

Guido Cavalcanti   

La vita e le opere. Testi: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi 

passaste ‘l core; Perch’i’ no spero di tornar giammai.  

La poesia goliardica  

La poesia popolare e giullaresca 

La poesia comico-parodica 

Cecco Angiolieri 

La vita e l’opera. Testi: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente m’ènno in grado. 

La prosa dell’età comunale 

Le raccolte di aneddoti: il Novellino. 

La novella. 

I libri di viaggi. Marco Polo. La vita e l’opera.  

Dante Alighieri 

La vita. 

La Vita Nova. Testi:  

– La prima apparizione di Beatrice, cap.II. 

– Donne ch’avete intelletto d’amore, cap. XIX. 

– Tanto gentile e tanto onesta pare, cap. XXVI. 

Le Rime. 
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Il Convivio. Testo:  

– Il significato del Convivio, I, I.  

Il De vulgari eloquentia. 

La Monarchia. 

Le Epistole.  

La Commedia. L’allegoria nella Commedia. La concezione figurale. La configurazione fisica 

e morale dell’oltretomba dantesco. Il plurilinguismo dantesco. 

Francesco Petrarca 

La vita. Petrarca come nuova figura di intellettuale.  

Le opere religioso-morali. Il Secretum. Testi:  

– Una malattia interiore: l’ “accidia”, dal Secretum, II.  

– L’amore per Laura, dal Secretum, III.  

Le opere “umanistiche”. Le raccolte epistolari. L’Africa. Il De viris illustribus. 

Il Canzoniere. Testi: 

– Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I. 

– Movesi il vecchierel canuto e bianco, XVI. 

– Solo e pensoso i più deserti campi, XXXV. 

– Padre del ciel, dopo i perduti giorni, LXII. 

– Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, XC.  

– Chiare, fresche e dolci acque, CXXVI. 

I Trionfi.  

Il De remediis utriusque fortunae. 

Giovanni Boccaccio  

La vita. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. 

Il Decameron. Testi: 

– La peste, I, Introduzione. 

– Tancredi e Ghismunda, IV, 1.  

– Lisabetta da Messina, IV, 5. 

– Chichibio cuoco, VI, 4.  

Il culto dantesco. 

Il Corbaccio. 

L’età umanistica 

Il panorama storico e culturale. 

Storia della lingua e dei fenomeni letterari. 

L’Umanesimo volgare: la poesia lirica. 

Lorenzo il Magnifico. La vita e le opere. Testo: 

– Trionfo di Bacco e Arianna, dai Canti carnascialeschi. 

L’Umanesimo volgare: la prosa. 

Leonardo da Vinci. La vita e l’opera letteraria. 

L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco. 

Luigi Pulci 

La vita e il Morgante.  

Matteo Maria Boiardo 

La vita e le opere. L’Orlando innamorato.  

Testo: Il duello di Orlando e Agricane, XVIII, ottave 39-49. 

L’età del Rinascimento 

Il panorama storico e culturale. 

Storia della lingua e dei fenomeni letterari. 

La questione della lingua. Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua.  

Ludovico Ariosto 
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La vita e le opere. L’Orlando furioso. Testi: 

– Proemio, I, ottave 1-4. 

– Il palazzo incantato di Atlante, XII, ottave 4-12. 

– La follia di Orlando, XXIII, ottave 103-115, 120-125, 129-136.  

– Astolfo sulla luna, XXXIV, ottave 70-77, 81-87. 

L’età della Controriforma 

Il panorama storico e culturale.  

 

Divina Commedia: canti I, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII, XXXIV. 

 

Lettura integrale del testo Mille splendidi soli, Khaled Hosseini, Piemme.  
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Liceo Scientifico “L. Da Vinci’’ Reggio Calabria 

Programma di Latino 

Classe 3 sez. M    A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Marcianò 

 

Testo in uso: 

G. Garbarino, M. Manca, L. Pasquariello, De te fabula narratur, Paravia.  

 

Letteratura latina  

Le forme preletterarie e i primi documenti scritti 

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione 

Livio Andronìco 

La vita. L’Odusìa e le opere teatrali. 

Nevio 

La vita. Il Bellum Poenicum e le opere teatrali. 

Plauto 

La vita. La commedia dalla Grecia a Roma. Il corpus delle commedie: i titoli e le trame. Le 

commedie del servus callidus. La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci. 

Le innovazioni rispetto ai modelli. Il teatro come gioco. La lingua e lo stile.  

Ennio 

La vita. Un poema epico: gli Annales. La tragedia greca e il teatro enniano. Le opere minori: 

Euhemerus, Epicharmus, Saturae.  

Gli inizi della storiografia romana 

La storiografia greca e i primi passi del genere a Roma: Fabio Pittore e Cincio Alimento. 

Catone 

La vita. Le Origines e la concezione catoniana della storia. Lettura in traduzione: Un eroico 

tribuno, fr.83 Peter. L’attività oratoria. Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-

didascaliche: i Libri ad Marcum filium, il Carmen de moribus, il De Agri cultura.  

Terenzio 

La vita. Un nuovo teatro comico per una realtà che cambia. La nuova funzione del prologo in 

Terenzio. I rapporti con i modelli greci e le trame. I temi e le caratteristiche delle commedie. I 

personaggi e la riflessione sull’educazione. L’humanitas e il relativismo. La lingua e lo stile.  

Letture in traduzione: 

– Homo sum: Heautontimorumenos, vv. 53-80; 81-168. 

– Bàcchide: una cortigiana onesta: Hecyra, vv. 816-840. 

– Il monologo di Micione. Due modelli educativi a confronto: Adelphoe, vv. 26-77. 

Lucilio 

La vita. La satura, un genere soltanto latino. Le tematiche delle Satire. Le caratteristiche della 

poesia di Lucilio. La raffinata umiltà dello stile.  

Tra II e I secolo a.C.: tensioni politiche e civili 

L’età di Cesare 

I poetae novi: un circolo letterario innovativo 

Catullo 

La vita. La rivoluzione catulliana. Struttura e composizione del liber catulliano. Le nugae: 

frammenti di “vissuto”. I carmina docta. 

Testi: 

– La dedica a Cornelio Nepote (carme 1). 

– Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5). 
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– C’è differenza tra amare e bene velle (carme 72).  

– Lettura in traduzione: Odi et amo (carme 85).  

Cesare 

La vita. Le opere perdute. Il “genere” dei Commentarii. Il De bello Gallico. Società e cultura 

dei Galli. Il De bello civili. La lingua e lo stile. 

Testi:  

– La divisione geografica della Gallia e le popolazioni, De bello gallico, I, 1. 

– Le divinità dei Galli, De bello gallico, VI, 17. 

– Lettura in traduzione: Il discorso alle truppe e il passaggio del Rubicone, De bello civili, 

I, 7-8, 1.  

Sallustio 

La vita. I proemi: la legittimazione dell’attività storiografica. Il De Catilinae coniuratione. Il 

Bellum Iugurthinum. Le Historiae.  

 

Riepilogo di argomenti di morfologia 

Le declinazioni. Gli aggettivi di prima classe. Le coniugazioni. Le forme verbali derivanti dai 

temi del presente, del perfetto, del supino. Il verbo fero e i suoi composti.  

Riepilogo di argomenti di sintassi 

Proposizioni infinitive, oggettive, finali, consecutive. La coniugazione perifrastica attiva e 

passiva. Il cum con il congiuntivo. L’ablativo assoluto. 
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Liceo Scientifico “L. Da Vinci’’ Reggio Calabria 

Programma di Italiano 

Classe 5 sez. M    A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Marcianò 

 

Testi in uso: 

G.Baldi, S.Giusso, M. Razzetti, G.G. Zaccaria, I nostri classici contemporanei edizione nuovo 

Esame di Stato, vol. 5.1, 5.2, 6, Paravia; 

D. Alighieri, Paradiso, Zanichelli editore.  

 

Giacomo Leopardi: 

La vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”.  

Letture dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza; Indefinito e finito; Teoria della visione; Teoria del suono; La rimembranza; Il 

giardino sofferente.  

Leopardi e il Romanticismo.  

I Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; La ginestra vv.309-317.  

Le operette morali e l’“arido vero”: Dialogo della natura e di un islandese. 

L’età post-unitaria  

Le strutture politiche, economiche e sociali; Le ideologie; Gli intellettuali; La lingua; 

Fenomeni letterari e generi. 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo francese: Emil Zola. 

Giovanni Verga 

La vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

L’ideologia verghiana.  

Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo. 

Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: I “vinti” è la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.  

Il Mastro-don Gesualdo. 

Il Decadentismo  

Il contesto: società e cultura; La visione del mondo decadente; La poetica del Decadentismo. 

Charles Baudelaire 

I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro; Spleen. 

Paul Verlaine 

Da Un tempo e poco fa: Languore. 

Arthur Rimbaud 

Dalle Poesie: Vocali. 

Gabriele d’Annunzio 

La vita. L’estetismo e la sua crisi. Da Il piacere: Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed 

Elena Muti.  
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I romanzi del superuomo. Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 

Da Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica.  

Le Laudi. Alcyone: La sera fiesolana.  

Il periodo “notturno”. 

Giovanni Pascoli 

La vita. La visione del mondo. La poetica: Il fanciullino. L’ideologia politica. I temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  

Da Myricae: Arano; Lavandare; L’assiuolo; Temporale; Il lampo.  

I Poemetti.  

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

I Poemi conviviali. 

I futuristi: il Manifesto del Futurismo. 

Italo Svevo 

La vita. La cultura. Una vita. Senilità: Il ritratto dell’inetto; La trasfigurazione di Angiolina. 

La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La salute “malata” di Augusta; Le 

resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno; La profezia di un'apocalisse cosmica. 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo. L’umorismo.  

Le novelle. Dalle Novelle per un anno: La trappola; Il treno ha fischiato.  

I romanzi. Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila. Da Il fu Mattia Pascal: La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi; La “lanterninosofia”.  

Il “teatro del teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore. 

Umberto Saba  

La vita. Il Canzoniere: La capra, Trieste, Goal, Amai, Mio padre è stato per me “l'assassino”. 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. L’allegria: Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; Sono una creatura; San Martino del 

Carso; Mattina; Soldati. 

Il Sentimento del tempo.  

Il dolore: Non gridate più. 

L'Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

La vita. Da Acque e terre: Ed è subito sera; Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

Eugenio Montale 

La vita. Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto.  

Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri.  

La bufera e altro.  

Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  

Giorgio Caproni 

La vita. Da Res amissa: Versicoli quasi ecologici. 

Il Neorealismo 

Alberto Moravia 

La vita. I romanzi: Gli Indifferenti, Agostino, La noia. Da Agostino: La scoperta della realtà 

sociale. La scoperta del popolo: La romana e La ciociara. 

Pier Paolo Pasolini 
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La vita. Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice, VI.  

Da Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea; La 

scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana. 

Italo Calvino 

La vita. Il filone fantastico: I nostri antenati; Marcovaldo.  

Le città invisibili.  

 

Divina Commedia 

Paradiso: Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII.  
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Liceo Scientifico “L. Da Vinci’’ Reggio Calabria 

Programma di Latino 

Classe 5 sez. M    A.S. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Marcianò 

 

Testo in uso: G. Garbarino, Luminis orae 3, Paravia. 

L’età giulio-claudia 

Fedro 

La vita. La favola. Letture in traduzione da Fabulae: Il lupo e l’agnello (I,1); La parte del 

leone (I, 5); La volpe e la cicogna (I,26); La volpe e l’uva (IV,3); Un aneddoto storico: 

Tiberio e lo schiavo zelante (II,5); La novella della vedova e del soldato (Appendix 

Perrottina,13); I difetti degli uomini (IV,10). 

Seneca 

La vita. I Dialogi: i dialoghi di impianto consolatorio e i dialoghi-trattati. Lettura in 

traduzione da De tranquillitate animi: “Malato” e paziente: sintomi e diagnosi (1, 1-2; 16-18; 

2,1-4). 

I trattati.  

Le Epistole a Lucilio. Letture: Solo il tempo ci appartiene (1); La morte come esperienza 

quotidiana (24,17-21); Vivere secondo natura (41); Come devono essere trattati gli schiavi 

(47, 1-4); I “veri” schiavi (47, 10-13). 

Le tragedie. 

L’Apokolokyntosis.  

Lucano 

La vita. Il Bellum civile. 

Persio 

La vita. La satira. 

Petronio  

La questione dell’autore del Satyricon. Il Satyricon. Letture in traduzione: L’ingresso di 

Trimalchione (32-34); Trimalchione fa sfoggio di cultura (50, 3-7). 

L’età dei Flavi 

Marziale 

La vita. Liber de spectaculis. Xenia e Apophoreta. 

Gli Epigrammata. Letture in traduzione: Obiettivo primario. Piacere al lettore! (IX,81); La 

scelta dell’epigramma (X,4); Fabulla (VIII,79); Auguri a un amico (I,15). 

Quintiliano 

La vita. L’Istitutio oratoria. Letture: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 

(prooemium, 9-12); I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I,2,11-13; 18-20). Letture in 

traduzione: Le punizioni (I, 3, 14-17); Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131). 

Plinio il Vecchio 

La vita. La Naturalis Historia. 

L’età di Traiano e di Adriano 

Giovenale 
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La vita. Le Satire. Letture in traduzione: estratti da Satire, III; L’invettiva contro le donne 

(VI, vv.231-241; 246-267; 434-456).  

Plinio il Giovane 

La vita. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario. Lettura in traduzione: L'eruzione del Vesuvio 

e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16). 

Svetonio 

La vita. De viris illustribus. De vita Caesarum. 

Tacito 

La vita. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae. Lettura: L’inizio 

delle Historiae (I,1). Gli Annales. Lettura: Il proemio degli Annales: sine ira et studio (I,1).  

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

Apuleio 

La vita. Il De magia. I Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi. Lettura in traduzione: 

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (IV, 28-31). 

La letteratura cristiana 

Agostino 

La vita. Le Confessiones. Lettura in traduzione: La misurazione del tempo avviene nell’anima 

(XI, 27,36; 28, 37). Il De civitate Dei.  

 

 

 

 

 

 

 

 


