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Il linguaggio della poesia. Il testo come disegno: l'aspetto grafico. 
L'aspetto metrico-ritmico. Il verso. Le figure metriche. 
Gli accenti e il ritmo. Le cesure. Le rime. Le strofe. Il sonetto.

F. Petrarca, “Pace non trovo”
G. Gozzano,  “Parabola”

Il testo come musica: l' aspetto fonico. 
Significante e significato. Le figure di suono: onomatopea allitterazione paronomasia.
Il timbro. Il fonosimbolismo.

G. Pascoli, “Il tuono”

L'aspetto lessicale e sintattico. Parole chiave e campi semantici. Il registro stilistico. 
La sintassi. L'aspetto retorico. Gli usi delle figure retoriche.
Le figure retoriche di posizione.: anastrofe, iperbato, anafora, iterazione, parallelismo, chiasmo, 
climax.
Le figure retoriche di significato:  similitudine, metafora,  analogia, sineddoche, metonimia,  
ossimoro, iperbole, sinestesia, perifrasi, antonomasia, ipallage, ironia. 

E. Montale “Felicità raggiunta, si cammina”

La parafrasi e l'analisi del testo. 

E. Montale, “Cigola la carrucola nel pozzo”
F. Petrarca, “Solo e pensoso”
U. foscolo, “A Zacinto”
G. Pascoli, “Temporale”
G. Pascoli, “Nebbia”
Trilussa, “Nummeri”
E. Montale, “Meriggiare pallido e assorto”
G. Leopardi, “Il sabato del villaggio”
G. Ungaretti, “Veglia”,  “Fratelli”   “I fiumi”    “Soldati”

Il linguaggio teatrale. Le caratteristiche del genere teatrale.

       GRAMMATICA E LESSICO.

Elementi di analisi del periodo. Coordinazione e subordinazione. 
La frase complessa. La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate. 
La proposizione principale. La coordinazione.  La subordinazione.
Le proposizioni subordinate. Esplicite e implicite. Le subordinate completive.
La proposizione soggettiva. La proposizione oggettiva. La proposizione interrogativa indiretta.
La proposizione relativa propria. Le proposizioni subordinate circostanziali.
La proposizione causale. La proposizione consecutiva. 
La proposizione temporale. La proposizione concessiva.



La competenza lessicale. Come sono fatte le parole. Formazione e significato delle parole.

I Promessi Sposi. Analisi complessiva del romanzo. Contenuti, personaggi, trama. Il tempo e lo 
spazio della narrazione. 
Lettura e analisi di ampi capitoli del romanzo.
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La civiltà umanistico-rinascimentale. L'Italia delle signorie. La visione del mondo. La questione 
della lingua. I luoghi della civiltà umanistica.  L'intellettuale di corte. La civiltà del Rinascimento. 
La visione del mondo. Il cortigiano.

G. Pico della Mirandola, “Orazione sulla dignità dell'uomo”.
P. Bracciolini,  “Gli antichi testi liberati dal carcere”.
L. Valla,  “Sulla donazione di Costantino”.

Niccolò Machiavelli. La vita e l'opera. La visione del mondo. Il Principe: temi e motivi. Metodo 
storiografico e stile.

N. Machiavelli, Lettera al Vettori del 10 dicembre 1513
N. Machiavelli,  Il Principe: capitoli  I  V  VI  XV  XVII  XVIII  XXV

Francesco Guicciardini. I Ricordi e la visione del mondo. La concezione della storia.

F. Guicciardini, Ricordi:  186  125  160  30  85  6  82  147  10  117  66  218  

Ludovico Ariosto e il romanzo cavalleresco. La vita e l'opera. La visione del mondo. La materia e i 
temi del poema.

L. Ariosto, Orlando Furioso:  Canto I  ottave 1-81
L. Ariosto, Orlando Furioso:  Canto XII  ottave 8-12   17-23
L. Ariosto, Orlando Furioso:  Canto XXIV  70-87     

L'autunno del Rinascimento. Anticlassicismo e manierismo. 
Torquato Tasso. La visione del mondo. La Gerusalemme liberata: il poema, la storia, l'eroe. 

Gerusalemme liberata: canto I  ottave 1-11

La civiltà Barocca. Il contesto storico-culturale. La visione del mondo. L'estetica Barocca. Retorica 
e poetica del Barocco. G. B. Marino. La commedia dell'arte nel '600.

T. Campanella, “Del mondo e sue parti”
B. Pascal,  “L'uomo tra due abissi”.
Caravaggio,  “Canestra di frutta”
E. Tesauro,  “La metafora”
G. B. Marino,  “Apollo e Dafne”
G. B. Marino,  “Donna che si pettina”
G. Chiabrera,   “La violetta”
Ciro de Pers,    “L'orologio e il tempo”



L'Illuminismo. Il contesto storico-culturale. La visione del mondo. La produzione letteraria 
dell'illuminismo. Temi della cultura illuministica. L'Illuminismo in Italia.

D'Alambert  Enciclopedia
P. Verri, “Cos'è questo caffè?”
C. Beccaria “Contro la tortura e la pena di morte”

C. Goldoni e la riforma del teatro. La visione del mondo. “La locandiera” 

C. Goldoni, “Il mondo e il teatro”
C. Goldoni,  introduzione alla Locandiera.

Vittorio Alfieri. La visione del mondo e i rapporti con l'Illuminismo.

Alfieri:  Della tirannide  libro II  cap. 7
Alfieri:  “Tacito orror di solitaria selva”

G. Parini. La visione del mondo. Dialogo sopra la nobiltà. Il giorno: temi, struttura e stile.

Dal Neoclassicismo al gusto romantico. Dalla Restaurazione alle rivoluzioni liberali. La visione del 
mondo. Il gusto neoclassico. La cultura del neoclassicismo in Italia. 

Ugo Foscolo. La visione del mondo. Il valore delle illusioni e la letteratura. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis. I sonetti

Winckelmann,  “Nobile semplicità e quieta grandezza”
Lessing,  “La misura dell'arte”

Purgatorio: introduzione generale alla cantica.  Canti  I  II  III  V  VI    
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Il principato augusteo. Il contesto storico-culturale.  La pax augusta e la nascita dell'impero. La 
politica culturale di Augusto. Il circolo di Mecenate.  La restaurazione morale e religiosa.
Poesia e prosa nell'età augustea.

Virgilio. La biografia e le opere. Le Bucoliche. Le Georgiche. L'Eneide.

Bucolica I 
Eneide, proemio
Eneide, II,  721-795
Eneide, II,  296-330

Orazio, la vita e l'opera. Il pensiero e la poetica. Le satire. Gli epodi. Le odi. Le epistole.

Orazio:  Sermones  I, 1
Orazio:  Sermones  I, 9
Orazio:  Epodi,  10
Orazio:  Carmina I, 1
Orazio:  Carmina III,  30
Orazio:  Carmina I, 23
Orazio:  Carmina III, 9
Orazio:  Carmina I, 37
Orazio:  Carmina I, 9
Orazio:  Carmina I, 11
Orazio:  Carmina II, 10
Orazio:  Carmina II, 14
Orazio:  Carmina I, 22
Orazio:  Epistulae I, 11

La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio. Temi e caratteri dell'elegia.

Tibullo, Corpus Tibullianum I, 1  45-78
Properzio, Elegiae  I, 1

Tito Livio. La vita e l'opera. Ab Urbe condita libri. Struttura e contenuti. Le fonti e le finalità 
dell'opera.

Livio, Ab Urbe condita, praefatio   1-7
Livio, Ab Urbe condita,   XXI,  1


