
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma di Italiano 

Classe II sez. O 

 

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo: 

Anna Degani- Anna Maria Mandelli- Pier Giorgio Viberti, Dire Scrivere Comunicare, SEI 

Paola Biglia- Paola Manfredi- Alessandra Terrile, Un incontro inatteso (volume B), 
Pearson 

Daniela Ciocca, Tina Ferri, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, Mondadori 

Grammatica 

Sintassi del periodo 

Il periodo 

• La struttura del periodo, tipi di periodo 

Le proposizioni autonome 

• La proposizione principale, la proposizione indipendente e l’incidentale, le funzioni delle 

proposizioni autonome 

Le proposizioni coordinate 

• Le forme della coordinazione, le funzioni delle proposizioni coordinate 

Le proposizioni subordinate 

• I gradi di subordinazione, le forme della subordinazione, le funzioni delle proposizioni 
subordinate 

Subordinate sostantive o completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 
indiretta 

Subordinate attributive o appositive: relative proprie e improprie 

Subordinate complementari indirette: condizionale, finale, causale, temporale, concessiva, 
comparativa, modale, strumentale, consecutiva, avversativa, eccettuativa, esclusiva, 
aggiuntiva, limitativa. 

Il testo poetico 

Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico 

• Il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti 
e il ritmo, le rime, le strofe 



Testi: Francesco Petrarca, “Pace non trovo, et non ò da far guerra”  

           Guido Gozzano, “Parabola” 

Il testo come musica: l’aspetto fonico 

• Significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo 

Testo:  

 Giovanni Pascoli, “Il tuono”  

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

Testo:  

Giovanni Raboni, “Zona Cesarini” 

• Denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici, il registro stilistico, la 
sintassi 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 

• Le figure retoriche come deviazione dalla norma, gli usi delle figure retoriche, le figure 
retoriche di posizione, le figure retoriche di significato, altre figure retoriche 

Testo:  

Eugenio Montale, “Felicità raggiunta”  

La parafrasi e l’analisi del testo 

• La parafrasi, la sintesi del testo, l’analisi del testo 

Testi: Francesco Petrarca, da Canzoniere, “ Solo e pensoso i più deserti campi” 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “Cigola la carrucola del pozzo”  

Giacomo Leopardi, da Canti,  “Alla luna”, “L’infinito”, “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” 

 

Le origini della letteratura 

Il contesto storico e culturale 

Caratteri generali del Medioevo 

L’idea della letteratura e le forme letterarie 

La lingua: latino e volgare 

I primi documenti della formazione dei volgari romanzi: I “Giuramenti di Strasburgo”, 

“L’indovinello veronese”, il “Placito capuano” 

La nascita della letteratura europea in Francia. La cavalleria e l’ideale cortese. 

La “Chanson de Geste”: 

“La Chanson de Ronald” 

 Morte di Orlando (lasse CLXX- CLXXIX)) 



Il romanzo cortese 

Chrétien de Troyes ,“Lancillotto o il cavaliere della carretta” 

 Lancillotto sul Ponte della Spada 

La lirica trobadorica 

Bernart de Ventadorn, “Amore e poesia” 

 Guglielmo d’Aquitania, “Come il ramo del biancospino”, 

Andrea Cappellano: “De Amore” (passi scelti)  

La nascita della letteratura italiana 

La poesia religiosa e gli ordini mendicanti:  Francescani e Domenicani 

Francesco d’Assisi,  “Laudes creaturarum” 

Jacopone da Todi, “ O Signor, per cortesia” 

La scuola siciliana  

Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire”,  

                                   “Amore è un desio che ven da core” 

La poesia comico-realistica 

 Cecco Angiolieri “S’i fosse foco, arderei ‘l mondo” 

                                 “Tre cose solamente m’enno in grado” 

Il “Dolce Stil Novo” 

I Promessi Sposi 

Lettura integrale di tutti i capitoli, eccetto i capp. XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII (passi scelti e riassunto della trama). 

Tipologie testuali 

Testo descrittivo, Testo narrativo, Scrittura creativa a partire dal testo, Testo 
argomentativo, Articolo di giornale, Analisi del testo, Recensione. 

Invito alla lettura 

Lettura integrale e analisi dei seguenti testi: 

Italo Calvino, “ Il cavaliere inesistente”,  “Il barone rampante”, “Il visconte dimezzato” 

Alessandro D’Avenia, “Bianca come il latte, rossa come il sangue” 

Chiara Gamberale “Per dieci minuti” 

Maurizio De Giovanni “Il pianto dell’alba” 

Fabio Geda ” Nel mare ci sono i coccodrilli” 

 



Educazione civica 

I quadrimestre:  

Legalità e territorio. “Liberi di scegliere” di Roberto Di Bella e Monica Zapelli 

II quadrimestre: 

 Il piano di protezione civile: Il terremoto di Reggio e Messina del 1908; Analisi del testo: 
“Al padre” di Salvatore Quasimodo 

 

Il presente programma è stato letto e approvato dagli alunni in data 03/06/2022 

 

 

                                                                                                                     DOCENTE 

                                                                                                                  Maria C. Ferrara 

 

 

 

 



Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto di Italiano 

Classe III sez. O 

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo: 

Guido Baldi- Silvia Giusso- Mario Razetti- Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

volume 1 (dalle origini all’età comunale), volume 2 (l’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della 

Controriforma) 

 

Ripetizione e raccordo con il Modulo “Le origini della letteratura” 

IL MEDIOEVO LATINO: L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali. Mentalità, 

istituzioni culturali, intellettuali e pubblico. L’idea della letteratura e le forme letterarie. La lingua: 

latino e volgare   

L’ETA’ CORTESE: Il contesto sociale. L’amor cortese. Le tendenze generali della produzione 

letteraria e i generi principali. I generi minori. Le forme della letteratura cortese: le canzoni di gesta, 

la lirica provenzale. 

 

L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA 

L’evoluzione delle strutture politiche e sociali.  

La lirica provenzale, gli autori, i temi, le forme poetiche, l’eredità della lirica provenzale,  

Testi: 

Bernart de Ventadorn: “Amore e poesia”; 

La letteratura religiosa nell’età comunale. San Francesco d’Assisi.  

Testi:  

San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole; 

Iacopone da Todi: “O segnor, per cortesia”. 

La poesia dell’età comunale. Lingua, generi letterari e diffusione della lirica. La scuola siciliana, 

Iacopo da Lentini. I rimatori toscani di transizione. Il “Dolce Stil Novo”, Guido Guinizzelli, Guido 

Cavalcanti. La poesia comico-parodica, Cecco Angiolieri 

Testi:  

 Stefano Protonotaro: “Pir meu cori alligrari”; 

 Iacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio che vien dal 

core;  

 Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna 

laudare 



 Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi passaste 

‘l core 

 Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo; Tre cose solamente m’enno in grado;  

 

DANTE ALIGHIERI 

La vita. La Vita nuova. Le Rime. Il Convivio. La Monarchia. Le Epistole. La Commedia 

Testi: 

 Dante Alighieri, Vita nuova, cap. I, II, X, XI, XXVI, XLI, XLII; 

 Dante Alighieri, Rime, “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io”; 

 Dante Alighieri, De vulgari eloquentia: Caratteri del volgare “illustre”, I, XVI-XVIII; 

 Dante Alighieri, De Monarchia, III, xv, 7-18; 

 Dante Alighieri, Epistole, Epistola a Cangrande 

 Dante Alighieri, Commedia, canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII.  

in sintesi IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII; XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV. 

 

FRANCESCO PETRARCA 

La vita. Petrarca come nuova figura di intellettuale. Le opere religioso-morali. Le opere 

umanistiche. Il Canzoniere. L’aspirazione all’unità: i Trionfi e il De remendiis utriusque fortunae 

Testi: 

 Petrarca, Secretum, II “Una malattia interiore: l’accidia”  

 Petrarca, De vita solitaria, I “L’ideale dell’otium letterario”  

 Petrarca, Familiari, IV, 1 “L’ascesa al Monte Ventoso”  

 Petrarca, Canzoniere, “Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono” (dal Canzoniere, I), 

“Movesi il vecchierel canuto e bianco” (dal Canzoniere, XVI), “Solo e pensoso i più deserti 

campi” (dal Canzoniere, XXXV), “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (dal Canzoniere, 

XC), “Chiare, fresche e dolci acque” (dal Canzoniere, CXXVI), “La vita fugge, e non 

s’arresta un’ora” (dal Canzoniere, CCLXXII). 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

La vita. le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. Il Decameron. Le opere 

dopo il Decameron. 

Testi: 

 Boccaccio, Il Decameron, “La peste”, dal Decameron, I, Introduzione; “Ser Ciappelletto”, 

dal Decameron, I, 1; “Landolfo Rufolo”, dal Decameron, II, 4; “Tancredi e Ghismunda”, 

dal Decameron IV, 1; “Lisabetta da Messina”, dal Decameron, IV, 5; “Federigo degli 

Alberighi”, dai Decameron, V, 9; “Cisti fornaio”, dal Decameron, VI, 2; “Chichibio 

cuoco”, dal Decameron, VI, 4; “Guido Cavalcanti”, dal Decameron, VI, 9. 

 

L’ETA’ UMANISTICA 



Le strutture politiche, economiche e sociale nell’Italia del Quattrocento. I centri di produzione e di 

diffusione della cultura. Intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del mondo. La lingua: latino e 

volgare. 

L’Umanesimo latino. Lorenzo Valla 

L’Umanesimo volgare: la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico. Lorenzo de’ Medici. 

Angelo Poliziano. 

L’Umanesimo volgare: il poema epico-cavalleresco. I cantari cavallereschi. La degradazione dei 

modelli: il Morgante di Pulci, Luigi Pulci. La riproposta dei valori cavallereschi: Matteo Maria 

Boiardo, l’Orlando innamorato. 

L’Umanesimo volgare: la prosa. Leonardo da Vinci.  

Testi: 

 Valla, La falsa donazione di Costantino 

 Lorenzo de’ Medici, Canti carnascialeschi, “Trionfo di Bacco e Arianna”  

 Poliziano, Canzoni a ballo “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino” 

 Pulci, Morgante, XVIII, 122-124, 128-142 “L’autoritratto di Margutte”,  

 Boiardo, Orlando innamorato, I, 1-4, 8-9, 11-12, 19-34, Proemio del poema e apparizione 

di Angelica,  

 Leonardo da Vinci, “Osservazioni e pensieri”, “Studi di anatomia”, “Lettera a Ludovico il 

Moro” 

 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e la visione del mondo. I centri e i luoghi di 

elaborazione culturale in età rinascimentale. La questione della lingua 

La trattatistica. Pietro Bembo. Baldesar de Castiglione. 

Testi: 

 Bembo, Asolani, III, cap. VI “Il buon amore è di bellezza disio”,  

 

LUDOVICO ARIOSTO 

La vita. Le opere minori. L’Orlando furioso 

Testi:  

 Ariosto, Satire, III, vv.1-72 “L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia”  

 Ariosto, ’Orlando furioso, I, 1.4 Proemio,  

 La follia di Orlando, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 

Astolfo sulla luna, XXXIV, 70-87 

 

INVITO ALLA LETTURA 

 Leoni di Sicilia di Stefania Auci; 

 Ciò che inferno non è di Alessandro D'Avenia; 



 Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio; 

 Le città invisibili di Italo Calvino; 

 1984 di George Orwell. 

 

TIPOLOGIE TESTUALI 

Analisi e interpretazione di un testo letterario in versi e prosa (tip.A); Analisi e produzione di un 

testo argomentativo (tip.B); Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità (tip.C); Recensione;   

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I e II QUADRIMESTRE: Donne eroine e vittime in Dante, Petrarca, Boccaccio e Ariosto 

 

Il programma è stato letto e approvato dagli alunni in data 04/06/2022 

 

 

DOCENTE 

Maria C. Ferrara 



Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma di Latino 

Classe III sez. O 

Docente: prof.ssa Miriam Ferrara 

Libri di testo: 

Ardone–Panico –Pirozzi, Ludus in tabula Gradus secundus; Zanichelli 

Giovanna Garbarino, Luminis Orae, letteratura e cultura latina volumi 1A e 1B, Pearson 

 

GRAMMATICA 

Ripetizione e Consolidamento: ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva, periodo ipotetico, 

verbi anomali (volo, nolo, e malo), cum e congiuntivo. 

IL NOMINATIVO: costruzione personale e impersonale di videor e dei verbi declarandi, sentiendi, 

exstimandi, iubendi 

L’ACCUSATIVO: i verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano; i verbi assolutamente e 

relativamente impersonali; verbi costruiti con il doppio accusativo 

 

LETTERATURA 

L’AVVENTURA DEI TESTI ANTICHI 

Le origini tra oralità e scrittura. I modi della scrittura della letteratura: strumenti, materiali, 

procedimenti. Il pubblico e i modi della “pubblicazione”. Edizioni di libri e botteghe librarie; Le 

biblioteche. La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta. 

LE ORIGINI DI ROMA E DELLA CIVILTA’ LATINA 

I popoli della penisola italica prima di Roma. Roma: le tracce più antiche e la nascita delle città. La 

Roma dei re tra storia e leggenda. Le istituzioni della società romana. La democratizzazione dello 

Stato e la “laicizzazione” del diritto. La lingua latina e l’alfabeto. La nascita della letteratura latina 

per influsso greco.  

LE FORME PRELETTERARIE TRAMANDATE ORALMENTE E I DOCUMENTI SCRITTI 

Testi religiosi: lettura del carmen lustrale, carmen dei Fratelli Arvali; Testi celebrativi e privati; Le 

forme preletterarie teatrali; I primi documenti scritti in lingua latina. Le più antiche iscrizioni latine: 

lettura dell’epigrafe sulla “cista Ficoroni”, elogium di Lucio Cornelio Scipione; Gli Annales 

maximi; Il diritto. Le leggi delle XII Tavole: lettura Tabula IV, 2, Tabula VIII, 2; Appio Claudio 

Cieco: il primo politico scrittore. 

LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO E L’ELLENIZZAZIONE 



L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina. I rapporti tra il mondo 

romano e il mondo ellenico: lettura Orazio, Epistulae, II, 1, vv. 156-157; La reazione dei 

tradizionalisti antielleni: lettura Plauto, Curculio, vv. 288-292, Le parole della civiltà latina, il Mos 

Maiorum, lettura Cicerone, Tusculanae discipulationes, I, 1; L’apertura verso la cultura greca: il 

“circolo Scipionico”. I generi della letteratura latina delle origini. L’importanza del teatro in età 

arcaica. 

 

LETTERATURA 

L’EPICA: CANTO DEI VALORI NAZIONALI     

Livio Andronico. Nevio. Ennio. 

Testi: 

Livio Andronico: 

 Fra tradizione omerica e innovazione (frr. 1, 15 e 19 Traglia) 

Nevio: dall’epica greca a quella romana 

 Un cittadino romano dallo spirito libero (fr. 4 Traglia) 

 Le opere teatrali (fr. 51 Traglia, fr. 86 Traglia) 

 La ragazza di Taranto (fr. 63 Traglia) 

 La poesia epica greca e il Bellum Poenicum 

 L’originalità del Bellum Poenicum e i frammenti conservati (fr. 6 Traglia, fr. 7 Traglia, fr. 

21 Traglia, fr. 32 Traglia, fr. 37 Traglia) 

Ennio: 

 Un poeta con “tre anime”  

(v. 525 Skutsch) 

 Un poema epico: gli Annales 

La storia di Roma e delle sue origini narrata in esametri (v. 1 Skutsch, vv. 2 s. Skutsch) 

La lingua e lo stile: un’armoniosa fusione tra elementi tipicamente latini e innovazioni 

grecizzanti (v. 104 Skutsch, v. 451 Skutsch, vv. 488 s. Skutsch, vv. 485 s. Skutsch, v. 156 

Skutsch, Varia, p.12 Traglia), Un sogno profetico (Annales, vv. 34-50 Skutsch) 

 La tragedia greca e il teatro enniano 

Il genere tragico greco: un modello per Ennio 

 Le tragedie di Ennio 

(fr. 40 Traglia, fr. 170 Traglia, fr. 116 Traglia, fr. 138 Traglia, fr. 19 ex incertis fabulis 

Traglia) 

 

PLAUTO 

Testi  

 Plauto, Miles gloriosus, vv. 1-78 in traduzione;  

 Plauto, Miles gloriosus, vv. 991-1012; 1031-1087 in traduzione 



 Plauto, Aulularia, vv. 79-119 in traduzione;  

 Plauto, Aulularia, vv. 713-726 in traduzione;  

 Plauto, Aulularia, vv. 727-777 in traduzione; 

 Plauto, Menaechmi, vv. 701-752; 910-956 in traduzione. 

 

GLI INIZI DELLA STORIOGRAFIA ROMANA: L’ANNALISTICA E CATONE 

Gli inizi della storiografia. Catone. 

Testi:  

 Esordio del discorso in favore dei Rodiesi (fr. 118 Sblendorio); 

 Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-didascaliche (fr. 9 Jordan, fr. 13 Jordan, fr. 1 

Jordan;  

 De agri cultura, praefatio 1-4 in traduzione; 

 De agri cultura, 2, 7 in traduzione;  

 De agri cultura, 2, 2-4 in traduzione; 

 De agri cultura, 132 in traduzione. 

 

TERENZIO 

Testi: 

 Terenzio, Adelphoe, vv.1-25 (in traduzione italiana); 

 Terenzio, Haeutontimorumenos, vv. 53-80 (in traduzione italiana); 

 Terenzio, Hecyra, vv.198-241, 316-408, 577-605, 816-840, 841-880 (in traduzione italiana). 

 

 

LUCILIO E LA SATIRA 

Testi: 

 Lucilio, Satire, vv.1342-1354 Krenkel (in traduzione italiana); 

 Lucilio, Satire, vv. 985-988, 1130-1132, 1133-1135, 89-95, 1252-1258 Krenkel (in 

traduzione italiana). 

 

FRA II E I SECOLO A. C.: TENSIONI POLITICHE E CIVILI 

Conflitti sociali e riforme: dai Gracchi alla guerra sociale. Dal conflitto con Mitridate alla dittatura 

di Silla. I generi letterari e la filosofia fra II e I secolo a. C. 

 

LA PRODUZIONE LETTERARIA FRA II E I SECOLO A. C. 

Gli inizi della poesia soggettiva: Lutazio Catulo e i poeti preneoterici. 

Testi: 

 Catulo, fr.1 Morel; 

 Catulo, fr.2 Morel. 



 

L’ETA’ DI CESARE  

 

CATULLO E I POETAE NOVI 

I poetae novi. Catullo 

Testi:  

(lettura metrica del distico elegiaco e dell’endecasillabo falecio) 

 Catullo, Liber, carmi 1, 5, 8, 13 (in traduzione italiana), 51, 72, 85, 101. 

 

CESARE 

Testi: 

 Cesare, De bello Gallico, I, 1, 41; 

 Cesare, De bello Gallico, VI, 11, 22, 23 (in traduzione italiana); 

 Cesare, De bello Gallico, VII, 89; 

 Cesare, De bello civili, I, 7-8, 1; 72 (in traduzione); 

 Cesare, De bello civili, III, 73 (in traduzione). 

 

METRICA LATINA 

Lettura dell’esametro, del distico elegiaco e dell’endecasillabo falecio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’emancipazione femminile a Roma: 

Clodia nelle testimonianze di Catullo  

 

ARGOMENTI NON TRATTATI E CHE SARANNO INTEGRATI NELLA 

PROGRAMMAZIONE DI IV ANNO: 

Sintassi dei Casi: Genitivo, Dativo e Ablativo 

Sallustio, homo novus e storico moralista 

Testi:  

 De Catilinae coniuratione, 1,10, 29,54,60;  

Bellum Iugurthinum, 6, 95 (3-4); 

 

Il programma è stato letto e approvato dagli studenti in data 04/06/2022. 



                                                                                                                           DOCENTE 

                                                                                                                          Maria C. Ferrara 



Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma di Italiano 

Classe IV sez. O 

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo: 

Guido Baldi- Silvia Giusso- Mario Razetti- Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

volume 2 (l’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma), volume 3 (dal Barocco 

all’Illuminismo), volume 4 (l’età napoleonica e il Romanticismo) 

INVITO ALLA LETTURA: 

 L’Appello, di Alessandro d’Avenia 

 Prima persona singolare, di Murakami 

 Cecità, di Josè Saramago 

 Anime nere, di Gioacchino Criaco 

 Come donna innamorata, di Marco Santagata 

 1984, di George Orwell 

 Una questione privata, di Beppe Fenoglio 

NICCOLO’ MACHIAVELLI                                                                                                                                                                

La vita. L’epistolario. Gli scritti politici del periodo della segreteria (1498-1512). Il Principe e i 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Le opere letterarie: la Mandragola; la Clizia.  Echi nel 

tempo: Gramsci e il “moderno principe”.      

 Testi: 

 Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, dalle Lettere 

                                              Dedica; cap. I, XV, XVIII, XXV, XXVI, dal Principe 

FRANCESCO GUICCIARDINI                                                                                                                                         

La vita. Le opere minori. I Ricordi. La Storia d’Italia.                                                                                                               

Testi: 

 Francesco Guicciardini, i Ricordi, 

1,6,15,16,17,28,30,32,44,60,61,110,114,117,118,125134,161,189,220 

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA                                                                                                                     

Il contesto. La cultura scientifica e l’immaginario barocco. La voce dei testi: La metafora                                                                                     

La lirica barocca. La lirica in Italia. Giovan Battista Marino                                                                                                          

Dal poema al romanzo. Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia. Cervantes e la 

nascita del romanzo moderno.                                                                                                                                                                                           

Testi:  

 Giovan Battista Marino, Donna che si pettina, dalla Lira 

                                             Elogio della rosa, dall’Adone, III, 155-159 



 Miguel de Cervantes, La spaventosa avventura dei mulini a vento, dal Don Chisciotte della 

Mancia, libro I, cap.1 

 Approfondimento: Pirandello e Cervantes: l’umorismo di Don Chisciotte 

GALILEO GALILEI                                                                                                                                                                     

La vita. l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano. Il Sidereus nuncius. 

L’epistolario e le lettere “copernicane”. Il Saggiatore. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo, tolemaico e copernicano.                          

  Testi:  

 Galileo Galilei, La favola dei suoni, da Il Saggiatore 

 Approfondimento: Galileo e la rivoluzione scientifica moderna secondo Brecht  

L’ETA’ DELLA “RAGIONE” E DELL’ILLUMINISMO                                                                                                                       

Il contesto. La storia politica, l’economia e il diritto. La cultura del primo Settecento. L’Illuminismo 

e lo spirito enciclopedico. Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia. La questione della lingua 

nel Settecento. Forme e generi della letteratura nel Settecento.                                                                                                                             

La lirica e il melodramma. Pietro Metastasio.                                                                                                                            

La trattatistica italiana del primo Settecento. Ludovico Antonio Muratori. Giambattista Vico.                                    

L’illuminismo francese. Denis Diderot. Voltaire. Charles-Louis de Montesquieu.                                                                           

La trattatistica dell’Illuminismo italiano. Cesare Beccaria. Pietro Verri.                                                                              

Testi: 

 Metastasio, atto I, scene XVII e XVIII, da Didone abbandonata 

 Muratori, Per una “repubblica dei letterati”, dai Primi disegni della repubblica letteraria 

d’Italia 

 Vico, Le “degnità”, dalla Scienza nuova 

 Diderot, L’eclettismo filosofico, dall’Enciclopedia 

 Voltaire, cap. XXX, da Candido 

 Montesquieu, Saggio che si occupa delle leggi naturali e della distinzione fra il giusto e 

l’ingiusto, Lo spirito delle leggi 

 Beccaria, cap. I, XVI, XXVIII, da Dei delitti e delle pene  

 Verri, cap. III, VII, dalle Osservazioni sulla tortura 

 Approfondimento: Vassalli, Il rogo di una strega, da Chimera 

CARLO GOLDONI                                                                                                                                                                                

La vita. la visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo. La riforma della commedia. L’itinerario 

della commedia goldoniana. La lingua. La Locandiera. Le Baruffe chiozzotte.                                                                                                                     

Testi: 

 Goldoni, “Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni, dalla Prefazione dell’autore alla 

prima raccolta delle commedie 

              La locandiera: interpretazione di Carla Gravina 

              Atto primo, scene V e VI, da Le baruffe chiozzotte 

 Approfondimento: La donna incantatrice d’uomini in Goldoni e Pirandello, da Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore 

GIUSEPPE PARINI                                                                                                                                                                             

La vita. Parini e gli illuministi Le prime odi e la battaglia illuministica. Il Giorno. Le ultime odi.                                               

Testi: 



Parini, La salubrità dell’aria, dalle Odi 

           vv. 1-124, 125-157, dal Mattino 

           vv. 497-556, dal Mezzogiorno 

Approfondimento: L’insalubrità dell’aria nella Milano raccontata da Andrea Da Carlo, da 

Due di due 

VITTORIO ALFIERI                                                                                                                                                                           

La vita. I rapporti con l’Illuminismo. Le idee politiche. Le opere politiche. Il titanismo. Le Satire e 

le Commedie. La poetica tragica. L’evoluzione del sistema tragico. Saul. Mirra. La scrittura 

autobiografica: la Vita scritta da esso. Le Rime.               

    Testi:  

Alfieri, capp. III e IV, libro III, da Della tirannide 

           capp. VIII e IX, epoca terza, dalla Vita scritta da esso 

        Tacito orror di solitaria selva e Bieca, o Morte, minacci? E in atto orrenda, dalle Rime 

L’ETA’ NAPOLEONICA                                                                                                                                                  

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia.                                                                                                        

UGO FOSCOLO                                                                                                                                                                                 

La vita. La cultura e le idee. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. Le Odi e i Sonetti. Dei Sepolcri.                                                

Testi: 

Foscolo, Il sacrificio della patria nostra è consumato e La lettera da Ventimiglia,  

             dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

              Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, dai Sonetti 

              Dei Sepolcri, vv.1-212 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI 

August Wilhelm Schlegel, La “melancolia” romantica e l’ansia di assoluto, dal Corso di 

letteratura drammatica 

William Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano, dalla Prefazione alle Ballate 

liriche 

Wolfgang Goethe, La scommessa col diavolo, dal Faust 

John Keats, Ode su un’urna greca 

Approfondimento: Il romanzo “nero” 

IL ROMANTICISMO IN ITALIA 

Documenti teorici del Romanticismo italiano 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita. Le opere classicistiche. La concezione della storia e della letteratura. Gli Inni sacri. La 

lirica patriottica e civile. Le tragedie. Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. 

 

Alessandro Manzoni, Il cinque maggio, dalle Odi 

                              Il romanzesco e il reale e Storia e invenzione,  dalla Lettre à M.   Chauvet 



                             L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo 

 

COMMEDIA, PURGATORIO: canti I, II, III, V, VI, XVI, XXX, XXXI, XXXIII 

Riassunto degli altri canti 

 

Reggio Calabria, 04/06/2022                                                        

                                                                                                             DOCENTE 

                                                                                                        Maria C. Ferrara 
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Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo: 
Giovanna Garbarino, Luminis Orae, letteratura e cultura latina volumi 1B (l’età di Cesare) e 2 (l’età di Augusto) 
 

CICERONE                                                                                                                                                                                        
La vita. Le orazioni. Le opere retoriche. Le opere filosofico-politiche. Le opere filosofiche. Gli epistolari. Le opere 
poetiche. 
 

Testi: 
            Cicerone, In Verrem I, 1-3 

I Catilinaria, 1-2, 17-18, 32-33 ( in traduzione) 
II Catilinaria, 7-9  
Pro Sestio, 96-100  in traduzione 
De oratore, I, 18-20; II, 33-37 (in traduzione) 
Tusculanae disputationes, I, 3-5 (in traduzione) 
De divinatione, II, 4-7 (in traduzione) 
Brutus, 288.291 (in traduzione)  
De finibus bonorum et malorum, II, 75-77 (in traduzione) 
De republica, I, 69 (in traduzione), VI, 13 
Ad Atticum, VII, 22, 1-2; X, 8 (in traduzione) 

 
 

SALLUSTIO                                                                                                                                                                              
La vita. La funzione storiografica e il ruolo dello storico secondo Sallustio. Il De Catilinae coniuratione, Il Bellum 

Iugurthinum. Le Historiae. Ideologia e arte in Sallustio.                          

Testi: 
Sallustio, De Catilinae coniuratione, 1,5, 25, 60 

 De Catilinae coniuratione, 10, (solo in traduzione) 
 Bellum Iugurthinum, 4, 1-6, 41-42 

 
 

L’ETA’ DI AUGUSTO                                                                                                                                                                         
Gli ultimi conflitti civili. La pax Augusta e la nascita del principato. La restaurazione morale e religiosa. La 

riorganizzazione dello Stato. Il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero. La politica culturale di Augusto. 

Sviluppi dell’estetica alessandrina nella poesia augustea. Il circolo di Mecenate. Gli altri promotori della cultura.  

VIRGILIO                                                                                                                                                                                       
La vita. La cronologia delle opere. Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide. Caratteri formali della poesia di Virgilio. 
L’Appendix Vergiliana. 
 

Testi: 
Virgilio, Bucoliche, I, vv.1-48; IV, vv.1-20 
            Georgiche, I, vv.118-146 (solo in traduzione) 

     Eneide, I, vv.1-11, 92-123 
            Eneide, IV, vv.54-89, 296-33; XI, vv.799-831 (solo in traduzione) 



ORAZIO                                                                                                                                                                            
La vita e la cronologia delle opere. Le Satire. Gli Epodi. Le Odi. Le Epistole.                             

Testi: 

Orazio,  Sermones, I, 6, vv.45-64; I, 9; I, 1, vv.1-26 ( in traduzione) 
Sermones, I, 1, vv.106-121; II, 6 
Carmina, I, 11, 20, 22, 37; II, 10; III, 13, 30 (confronto con la poesia “Non chiederci la parola” di 
Montale) 
Epodi, 4 (solo in traduzione) 

   Epistulae, II, 3, vv.333-346, 408-433 (solo in traduzione) 
 

I POETI ELEGIACI                                                                                                                                                                                
Le origini dell’elegia latina. Tibullo. Properzio.           

Testi: 
Properzio, Elegiae, I, 1 

          Elegiae, III, 3, vv.1-24, 37-52; 16 (solo in traduzione) 
 
 

OVIDIO                                                                                                                                                                                              
La vita e la cronologia delle opere. Gli Amores. Le Heroides. L’Ars amatoria. I Fasti. Le Metamorfosi.                                         

Testi: 

Ovidio, Metamorfosi, III, vv.454-473 ( in traduzione) 
            Amores, I, 9;  II, 4 ( in traduzione) 
            Heroides, XVI, vv.281-340 ( in traduzione) 

                          Ars amatoria, I, vv.611-614; 631-646 ( in traduzione) 
 

 

LIVIO                                                                                                                                                                                                  
La vita. Gli Ab urbe condita libri. Le fonti dell’opera. Il metodo di Livio. Lo scopo dell’opera. Le qualità letterarie. Lo stile.      

Testi:  
 Livio, Ab urbe condita, I, 13, 1-5 ( in traduzione) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE: Il concetto di humanitas (Cicerone, De natura deorum, II, r.153-168) 

EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE: Agenda 2030, Goal 3 “salute e benessere”: La tragedia degli animali 

riflesso della sofferenza degli uomini. La peste del Norico (Virgilio, Georgiche, III, vv.470-566);  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 DOCENTE 

                                                                                                                         Maria C. Ferrara 
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