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Docente:  Prof.ssa SOFIA MELPIGNANO 

 

Testi in adozione:   

 Langella – Frare – Gresti – Motta, Amor mi mosse, voll. 1-2 (Pearson) 

 Dante, La Divina Commedia (Le Monnier scuola) 

Ai libri di testo in uso sono stati aggiunti alcuni dossier forniti in fotocopia o caricati su classroom per 
completare il quadro o favorire lo studio domestico.  

 

*********** 
 

Ripasso di elementi introduttivi alla letteratura medievale, già trattati l’anno precedente.  

La definizione di Medioevo e la sua cronologia, la mentalità medievale, la diffusione della cultura, la nascita 
dei volgari e delle lingue neolatine, le prime attestazioni scritte in volgare. I principali generi d’Oltralpe: la 

lirica provenzale, la chanson de geste e il romanzo bretone. I generi della letteratura italiana: la poesia 

religiosa, la scuola siciliana, i rimatori siculo-toscani, la poesia comico-realistica. 
 

Lo Stilnovo 

Dante e la definizione di "dolce stil novo". I contenuti (l'amore come principio assoluto, la donna angelo 

tramite di salvezza, il tema della lode). Uno stile piano ma "sottile". Lo Stilnovo come scuola poetica o come 
fase della produzione poetica di Dante. Guido Guinizzelli iniziatore dello Stilnovo. Guido Cavalcanti: la 

concezione dell'amore in Cavalcanti. Testi: 
 G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore  

 G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

 G. Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

 G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ’l core 

 G. Cavalcanti, Tu m’hai sì piena di dolor la mente 

 

Dante Alighieri 

Visione del documentario “Vita di Dante” di Alessandro Barbero. La Vita nova: la struttura, un'autobiografia 

dell'anima più che della vita reale, le fonti d'ispirazione, la trama, dalla poetica del saluto alla poetica della 
lode al superamento dello Stilnovo. Le Rime: una raccolta eterogenea. Il Convivio: il carattere dottrinario 

dell'opera, il piano originario, il contenuto dei quattro trattati composti, la scelta del volgare, le fonti, il ruolo 

del Convivio tra la produzione giovanile e la Divina Commedia. Il De vulgari eloquentia: un trattato 

dedicato al volgare, i contenuti dei due libri, la prima riflessione di linguistica italiana. Il De monarchia: le 
ipotesi di datazione, i contenuti dei tre libri (la necessità di una monarchia universale, il ruolo dell'impero 

romano nel disegno divino, la teoria dei due soli). Le Epistole. La Commedia: la summa della civiltà 

medievale, ipotesi sulle date di composizione, la struttura, il metro, l'argomento, il titolo, le tre guide di 
Dante nell'aldilà, la concezione tolemaica dell'universo, la struttura dell'inferno. Testi: 

 Vita nova: capp. I (proemio), II (Il primo incontro con Beatrice), III (A ciascun’alma presa e gentil 

core), V (La prima donna dello schermo), X-XI (Beatrice toglie il saluto a Dante), XIX (Donne 

ch’avete intelletto d’amore), XXVI (Tanto gentile e tanto onesta pare), XLI (Oltre la spera che più 

larga gira), XLII; 

 Epistole: La lettera a Cangrande della Scala (Epistola XIII); 



 Rime: Guido, i' vorrei che tu e Lippo ed io; Così nel mio parlar vogli'esser aspro; La tenzone con 

Forese Donati; 

 Convivio: Il proemio (cap. I, 1); I quattro sensi delle scritture (cap. II, 1); 

 De vulgari eloquentia: La definizione di volgare illustre; 

 De monarchia: La teoria dei due soli (libro III, cap. XVI); 

 Commedia, Inferno: canti I, II, III, V, VI, VII, X, XIII, XV, XXVI, XXXIII (vv. 1-75), XXXIV. 

 

Francesco Petrarca 

La vita. La personalità inquieta. L'intreccio di vita e letteratura in Petrarca. La produzione letteraria tra latino 

e volgare. Le Epistole: l’immagine ideale del letterato. Il Secretum: la datazione, il titolo, la struttura, i 
contenuti, le fonti, il ruolo di Sant’Agostino. Il Canzoniere: il percorso autobiografico di un’anima nel suo 

dissidio interiore, i tre livelli di lettura, la struttura in due parti, Laura donna dai tratti reali e il senhal, il 

Canzoniere come romanzo autobiografico in versi, le scelte linguistiche e le soluzioni metriche. Testi: 

 Epistole: Familiari IV,1 (L’ascesa al Monte Ventoso); 

 Secretum: libro II (L’accidia); libro III (Al cospetto di Laura: valore e funzione della bellezza 
terrena); 

 Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno ch’al sol si scoloraro; Solo et 

pensoso i più deserti campi; Erano i capei d’oro a l'aura sparsi; Chiare, fresche e dolci acque; Pace 

non trovo, et non ò da far guerra; La vita fugge, e non s’arresta un’ora. 
 

Giovanni Boccaccio 

La vita. Le opere del periodo napoletano. Le opere del periodo fiorentino. Il Decameron: genesi e fonti, titolo 

e sottotitolo, il genere letterario, la cornice narrativa, la struttura e le voci, i dieci giovani narratori, i temi (la 
fortuna, la natura, l'intelligenza, l'amore, la comicità), “l’epopea del mercatante” (V. Branca), lo schema 

ascensionale dell’opera, il realismo e lo stile, la fortuna dell’opera. Le opere scritte dopo il Decameron. 

Testi: 
 Decameron: proemio e introduzione alla I giornata (la dedica, la descrizione dell’onesta brigata e 

della peste); introduzione alla IV giornata e apologo delle donne papere; 

 Decameron I, 1: Ser Ciappelletto; 

 Decameron IV, 1: Tancredi e Ghismunda; la tradizione degli amori tragici fino a Shakespeare; 

 Decameron IV, 5: Lisabetta da Messina; 

 Decameron V, 8: Nastagio degli Onesti; 

 Decameron V, 9: Federigo degli Alberighi; 

 Decameron VI, 4: Chichibio e la gru; 

 Decameron X, 10: Griselda. 

 

Umanesimo e Rinascimento 

I concetti di Umanesimo e di Rinascimento. Il rapporto con il Medioevo come continuità o rottura. Il 
recupero dell'antichità nel Medioevo e nell'Umanesimo. Il concetto di imitazione nel rapporto con i classici. 

La ricerca di manoscritti latini e greci e il contributo della filologia. L'antropologia rinascimentale: libertà, 

azione, virtù. Il ruolo dell'intellettuale: il nesso tra cultura e vita civile, i letterati di corte. I luoghi della 
cultura: la scuola, le biblioteche, le accademie. La rivoluzione della stampa. La produzione lirica. La 

trattatistica rinascimentale. La questione della lingua: Bembo, Trissino e Machiavelli. I poeti antipetrarchisti 

e anticlassicisti. Testi: 
 Poggio Bracciolini, Lettera a Guarino Veronese del 15 dicembre 1416 (La gioia e il valore della 

riscoperta dei classici); 
 Giovanni Pico della Mirandola, Sulla dignità dell'uomo (La libertà e la responsabilità dell'uomo); 
 Lorenzo Valla, La falsa donazione di Costantino (La filologia madre della verità) 
 Lorenzo il Magnifico, Canzona di Bacco 
 Angelo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
 Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, libro I, capp.18-19 (Lingua comune e lingua letteraria a 

confronto) 

 B. Castiglione, Il libro del cortegiano (La regola della sprezzatura) 
 P. Aretino, Dialogo nel quale la Nanna insegna a la Pippa (L'arte puttanesca) 



 F. Berni, Chiome d'argento fine, irte e attorte 
 Burchiello, Non ti fidare di femina ch'è usa 

 

Niccolò Machiavelli 
La vita. L’epistolario. Il principe: composizione, genere, struttura, contenuti e finalità dell’opera. Testi: 

 Epistole: Lettera a Francesco Vettori (La composizione del Principe) 

 Il principe: La dedica a Lorenzo de’ Medici, capp. I, VI, VII, XV, XVIII, XXIV. 

  

Tipologie di scrittura. Tipologia A e C dell’esame di stato. 
 
Letture estive: 
B. Brecht, Vita di Galileo 
N. Machiavelli, La mandragola 
C. de la Barca, La vita è sogno 
I. Calvino, Le città invisibili 
 

 
*********** 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Giornata della memoria: le discriminazioni contro i disabili e la Aktion T4. 

Bullismo - Cyberbullismo - Uso consapevole dei social e di Internet.  

Compito di realtà: sviluppare uno spot pubblicitario partendo da versi danteschi. 

L'individuo, la società: sviluppare le competenze trasversali e fare progetti per il futuro. 

 

 

Rimini, 04/06/22                                                                                             L’insegnante                                                                                            

Gli studenti                                                                                                                                                                                   


	ANNO SCOLASTICO 2021/22
	Programma svolto di Italiano

