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Mercoledì 12 giugno 2013 (Sassari) 
Aula Magna dell’Università di Sassari, Piazza Università 21 
 
 
Ore 15.30 
Apertura del Convegno 
 
Saluti istituzionali: 
ATTILIO MASTINO (Magnifico Rettore dell’Università di Sassari) 
SERGIO MILIA (Assessore alla Cultura della Regione Sardegna) 
GAVINO MARIOTTI (Direttore del Dip. di Scienze Umanistiche e 

Sociali dell’Univ. di Sassari) 
SIMONETTA SANNA (Fondazione Banco di Sardegna)  
ALDO MARIA MORACE (Consiglio Direttivo ADI) 
ANGELO R. PUPINO (Presidente della MOD) 
 
Intervento musicale 
TENORES DI BITTI MIALINU PIRA 
 
 
Presiede VITTORIO SPINAZZOLA (Presidente emerito della MOD) 
 
MARIO BARENGHI (Università di Milano-Bicocca), Una serie inter-

minabile di specchi. Letteratura e modernità 
 

Pausa caffè 
 
GUIDO MAZZONI (Università di Siena), Il romanzo e la letteratura del 

passato 
MARCO DONDERO (Università di Macerata), Leopardi personaggio 
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Giovedì 13 giugno 2013 (Sassari) 
Aula Lessing, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Socia-

li, via Roma 151 
 
Ore 9.00 
Presiede ALDO MARIA MORACE (Prorettore dell’Università di 

Sassari) 
 
ANNA DOLFI (Università di Firenze - Accademia dei Lincei), 

L’écrivain par lui-même 
MASSIMO ONOFRI (Università di Sassari), L’invenzione del vero. Che 

scrittore è il critico scrittore? 
 
 

Pausa caffè 
 
 
PASQUALE MARZANO (Università di Napoli «L’Orientale»), Echi 

di nomi letterari nella narrativa dell'Otto-Novecento 
GIUSEPPE LO CASTRO (Università della Calabria), Tradizione, linea, 

effetto. I letterati siciliani e la letteratura italiana moderna 
 

Buffet 
 
 
Aule del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

dell’Università di Sassari, via Roma 151 e Piazza Conte 
di Moriana, 8 

 
Ore 15.00-19.00 
Sessioni parallele 
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Venerdì 14 giugno 2013 (Sassari) 
Aule del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

dell’Università di Sassari, via Roma 151 e Piazza Conte 
di Moraina, 8 

 
Ore 9.00-13.00 
Sessioni parallele 
 

Buffet 
 
 
Aula Lessing, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Socia-

li, via Roma 151 
 
Ore 15.00 
Assemblea dei Soci 
Introduce e presiede ANGELO R. PUPINO (Presidente della MOD) 
 
NICOLA MEROLA (Segretario della MOD),  Relazione annuale 
RINO CAPUTO (Coordinatore emerito della Conferenza nazionale 

dei Presidi delle Facoltà di Lettere), Problemi attuali dei Dipar-
timenti di italianistica o affini e altri problemi istituzionali 

PINO LANGELLA (Responsabile della MOD per la scuola), Relazio-
ne annuale 

MARIA CARLA PAPINI (Tesoriera della MOD),  Relazione di cassa an-
nuale 

 
 

Repliche 
 
SANDRO MAXIA (Decano dei Contemporaneisti), e ALDO MARIA 

MORACE: Presentazione della «Modernità Letteraria» 2013 e 
delle pubblicazioni Collana MOD-ETS 2012-2013 
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Ore 19.30 
Trasferimento ad Alghero e cena sociale 
 
 

Sabato 15 giugno 2013 (Alghero) 
Torre di Sulis, Piazza Sulis 
 
Ore 9.00 
Presiede MARIO BARENGHI (Università di Milano-Bicocca) 
 
NIVA LORENZINI (Università di Bologna), Tra memoria e dislocazio-

ne: la citazione in poesia 
VALTER BOGGIONE (Università di Torino), Citazioni e rifrazioni. 

Da Manzoni a Gozzano 
 

Pausa caffè 
 
BEATRICE STASI (Università del Salento), Giuseppe e i suoi fratelli: 

miti biblici e depistaggi freudiani nella Coscienza di Zeno 
ELENA PORCIANI (Seconda Università di Napoli), La parola e la 

scrittura nella narrativa italiana otto-novecentesca 
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Giovedì 13 giugno, ore 15.00 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 
151 e Piazza Conte di Moriana, 8 

 
 
Aula 1 (Nivola) 
Ipotesti, fonti, intertestualità (Ottocento e primo Novecento) 

Presiede MARIO SECHI (Università di Bari) 
 
LUCILLA BONAVITA (Tor Vergata), L’Ortis foscoliano e gli echi della 

XXVI  lettera di Julie ou la Nouvelle Héloïse 
GABRIELE FANTINI (La Sapienza), Foscolo e il pubblico inglese: prime 

indagini su un’influenza reciproca 
ELENA RONDENA (Cattolica), La metaletteratura di Ludovico di Bre-

me, il Romitorio di sant’Ida 
LOREDANA CASTORI (Salerno), Leopardi e i Trionfi del Petrarca 
ELISABETH CHAARANI (Lorraine), Memoria intertestuale di Musset e 

di Mazzini nelle Confessioni d’un Italiano di Nievo 
LUCIANA PASQUINI (Chieti), Eco dannunziane nel Capuana della 

Sfinge 
LOREDANA PALMA (L’Orientale), Tra Boccaccio e Serao: gli ottocente-

schi Racconti di un portinajo 
DUILIO CAOCCI (Cagliari), Fare letteratura con la letteratura per la lette-

ratura. Gli esordi di Grazia Deledda (1888-1900) 
MARIO CIMINI (Chieti), A proposito del “reato di non confessata imita-

zione”: D’Annunzio tra Thovez e Croce 
MANUELE MARINONI (Firenze), Problemi di intertestualità. Rimbaud 

in alcuni poeti del primo Novecento 
MAGDALENA MARIA KUBAS (Stranieri Siena), Fonti pascoliane e fonti 

dannunziane nella formazione poetica di Antonia Pozzi 
 
 
Aula 2 (Cervantes) 

Ipotesti, fonti, intertestualità (Novecento) 
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Presiede CATERINA VERBARO (Seconda Università di Napoli) 
 
DAVIDE TORRECCHIA (Palermo), Anna Banti e il/i modello/i 
ANNA LIVIA FRASSETTO (Sassari), Quaderno proibito di Alba de 

Céspedes: un diario che genera il romanzo 
GIOVANNI PIETRO VITALI (Lorraine-Perugia), Il mélange privato 

della questione letteraria nei testi di Beppe Fenoglio 
DANIELA MARREDDA (Sassari), Ricezioni tassiane nella poesia contem-

poranea: il Tasso di Risi 
ANTONELLA SANTORO (Salerno), Rifrazioni intertestuali nel Todo 

modo di Sciascia 
GIACOMO RACCIS (Bergamo), Bianciardi, Tadini, Del Buono: relazioni 

intertestuali 
PIERO MURA (Cagliari), Le fonti latine ne La divina mimesis di Pier 

Paolo Pasolini 
GIUSEPPE MUSSI (Sassari), Tra i palinsesti di Petrolio di Pasolini: il fil 

rouge del demonismo russo 
MARIA RITA FADDA (Sassari), Sullo stilnovismo in Un dolore nor-

male di Walter Siti: considerazioni critico-stilistiche 
OLEKSANDRA REKUT-LIBERATORE (Firenze), Cancro inesistente e 

fantastico: Tommaso Landolfi e Amélie Nothomb 
ALESSANDRO SALVATORE MARONGIU (Sassari), Elio Vittorini e 

Andrej Longo: l’incipit 
 
 
 
Aula 3 (Dostoevskij) 

La meta-testualità fra teoria e prassi  

Presiede BEPI BONIFACINO (Università di Bari)  
 
ROSALBA GALVAGNO (Catania), C’era una volta il Testo: Roland Bar-

thes, «Texte (Théorie du)», Encyclopaedia Universalys, 1973 
ROSSANA ESPOSITO (Federico II), Odeporica e intertestualità: la “bi-

blioteca” dello scrittore 
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PÉRETTE-CÉCILE BUFFARIA (Lorraine), Forme e modalità della lette-
ratura riflessa. Sogni, fantasticherie, dialoghi-interviste: Tabucchi, 
Manganelli, Segre, ecc.   

GLORIA GHIONI (Sassari), Il diario come luogo della riflessione metadia-
ristica 

SANDRA CELENTANO (Salerno), Sulle Lezioni americane di Calvino 
FRANCESCA CAPUTO (Bicocca), I modi di dire la letteratura nei libri di 

Luigi Meneghello 
CHIARA LUNGO (Pavia), Dall’Archivio Meneghello: prova d’antologia 
GIANMARCO GALLOTTA (Lorraine-Salerno), «Sostengo la letteratu-

ra»: gioco delle citazioni, influenze e sistema dei personaggi nell’opera 
di Antonio Tabucchi 

ANTONELLO PERLI (Nizza), «Nei libri succede spesso così, è letteratu-
ra»: metapoetica di Tabucchi 

DARIO TOMASELLO (Messina), Tabucchi e i sogni degli altri 
FILIPPO PACE (Sassari), «Mefiez vous des morceaux choisis»: Notturno 

indiano 
 
 
 
 
Aula 4 (Humboldt) 

Teatro e metateatro 

Presiede GIOVANNA CALTAGIRONE (Università di Cagliari) 
 
CARLO SANTOLI (Salerno), Riscritture goldoniane: originalità dei libretti 

‘seri’ 
SILVIA URODA (Ca’ Foscari), Tra Mondo e Teatro: Gozzi critico di 

Goldoni ne Il teatro comico all’Osteria del Pellegrino 
CLARA BORRELLI (Napoli), La fiaba nel teatro di Carlo Gozzi e Fran-

cesco Cerlone 
ANTONIA MARCHIANÒ (Salerno), Tradizione classica e clima romantico 

nella Sofonisba di Vittorio Alfieri 
FEDERICA ADRIANO (Sassari), Riscrittura dell’antico e del mito nella 

Città morta di D’Annunzio 
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STEFANIA LA VACCARA (Catania), D’Annunzio ‘stilnovista’ rivale di 
Dante nella Francesca da Rimini 

EMANUELE BROCCIO (Messina), Atto Unico: in scena la Resistenza 
ANNIBALE RAINONE (Salerno), Le possibilità della riscrittura teatrale 

nella drammaturgia moraviana 
ALESSANDRO CADONI (Sassari), Pasolini e la riscrittura come riflessione 

sul tragico 
TERESA SPIGNOLI (Firenze), La Monaca di Monza di Giovanni Te-

stori 
MARZIA CARIA (Sassari), La scrittura per il teatro di Nino Randazzo 
 
 
 
 
 
 
Aula 5 (Lu Xun)  

Poesie e poetiche 

Presiede ALBERTO GRANESE (Università di Salerno) 
 
MARIA CRISTINA DI CIOCCIO (Chieti-Pescara), La «bella favola» di 

Guido Gozzano. Un esperimento ‘crepuscolare’ nella Torino antidan-
nunziana 

MATTEO ZOPPI (Milano), «In fondo a questa strada è il silenzio»: la ri-
flessione metapoetica in Camillo Sbarbaro 

ALESSANDRA OTTIERI (Salerno), La scatola nera di Giorgio Caproni. 
Materiali per la definizione di una poetica 

SOFIA PELLEGRIN (Padova), La poesia di Primo Levi tra intertestualità 
e «autotestualità» 

SILVIA FREILES (Catania), Poesia e metapoesia nella seconda produzione 
cattafiana 

FRANCESCO SIELO (Napoli), La letteratura dell’autocommento 
nell’ultimo Montale 

MARCO CORSI (Firenze), Dal Figurante alla Traversata di Milano. 
Isotopie e luoghi letterari di Maurizio Cucchi 
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LUCA DAINO (Milano), Raffaello Baldini cittadino postmoderno 
CARMELO PRINCIOTTA (La Sapienza), Da Nomi distanti a Notti 

di pace occidentale: le poesie di risposta nell’opera di Anedda 
LAURA PIAZZA (Catania), «Volte: e le cose già non sono più». Carmelo 

Bene per Dino Campana 
MARTINA DARAIO (Padova), La nuova Residenza dei poeti marchigiani 
 
 
 
Aula 6 (Joyce) 

Vero, verosimile e menzogna 

Presiede UGO VIGNUZZI (Università di Roma “La Sapienza”) 
 

ALDO NEMESIO (Torino), Perché l’uomo ha interesse per la lette-
ratura? 

CATERINA GIORDANO (Roma), La questione del Vero nelle o-
pere di Alessandro Manzoni 

BARTOLO CALDERONE (Catania), Thomas l’imposteur (e il 
fotografo cieco) 

MICHELE ROSSI, Rileggendo Racconto d’autunno di Tommaso 
Landolfi 

IVAN PUPO (Calabria), «C’è qualcosa di guasto in questo paese». 
Appunti su Tempo di uccidere 

SANDRO CERGNA (Pola), Diario, testimonianza, letteratura: i 
quaranta giorni dell’occupazione jugoslava di Trieste in  Primavera a Trie-
ste di Pier Antonio Quarantotti Gambini 

EMANUELA PIGA (Cagliari), La prosa della storia. Passages e 
sentieri interrotti nella scrittura di Elsa Morante 

MARCO MANOTTA (Sassari), Letteratura come storiografia del 
non accaduto. Sulla narrativa di Guido Morselli 

FRANCESCA FISTETTI (Bari), Verità paradossali e menzogne rive-
latrici ne Il Cimitero di Praga di Umberto Eco 

ANDREA GIALLORETO (Chieti), «Fuori da ogni ordine e da ogni 
forma conosciuta»: l’ombra di Witold Gombrowicz ne La straduzione di 
Laura Pariani 
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CLAUDIO PANELLA (Torino), Fransé e gli altri: di come può ac-
cadere che uno scrittore diventi personaggio 

 
 
 

 
 
Aula 7 (Mameli) 
SEZIONE MOD PER LA SCUOLA 

Il valore della letteratura nella scuola delle competenze 

Presiede e discute coi relatori GIUSEPPE LANGELLA (Cattolica) 
 
BRUNO FALCETTO (Milano), Servono per vivere. Educazione letteraria e 

competenze 
LUCIO GIANNONE, PATRIZIA GUIDA, FABIO MOLITERNI (Salen-

to), Meritocrazia letteraria. Criteri per la selezione scolastica di auto-
ri e testi 

ANNA RITA RATI (Perugia), Il testo al centro. Proposte per una didattica 
dell’Italiano nella Scuola secondaria 

GIUSEPPE LO CASTRO (Calabria), CHIARA MARASCO (Calabria), 
La declinazione del canone. Indirizzi di studio e costruzione di percor-
si 
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Venerdì 14 giugno, ore 9.00 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 
151 e Piazza Conte di Moriana, 8 
 
Aula 1 (Nivola) 

Metanarrativa e forme della letterarietà 
Presiede MARINA PAINO (Università di Catania) 
 
PIER PAOLO ARGIOLAS (Cagliari), La letteratura allo specchio. 

L’oggetto-libro e la scrittura nell’universo tematico novecentesco 
GIOVANNA CALTAGIRONE (Cagliari), Aspirazioni enciclopediche nella 

letteratura italiana del Novecento: parole d’autore 
MONICA MANZONI (Cattolica), Letteratura della letteratura della 

scienza. Paolo Mantegazza romanziere 
CHIARA MARASCO (Calabria), La scrittura e l’ispirazione: le “formiche 

letterarie” di Italo Svevo 
MARINA PAINO (Catania), Elsa Morante, il racconto e Sheherazade 
FEDERICO FASTELLI (Firenze), “Costruire con materiali sintetici”. 

L’anonimo lombardo di Alberto Arbasino come metaromanzo 
ELISABETTA REALE (Messina), Gli incontri meta-letterari nelle Avven-

ture di Luigi Malerba 
ALDO M. MORACE (Sassari), Alberto Ongaro, o del romanzo come me-

taromanzo 
ANDREA CHIURATO (IULM), Lo specchio che ritorna. Oreste del Buono 

e la funzione strutturale della metanarrativa 
ORETTA GUIDI (Stranieri Perugia), Mario Vargas Llosa o la ricerca di 

una tradizione letteraria 
ROSANNA MORACE (La Sapienza), La letteratura-mondo tra autobio-

grafia, metaromanzo e meta/riflessione linguistica 
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Aula 2 (Cervantes) 

Topoi, temi, clichés 
Presiede MARCO MANOTTA (Università di Sassari) 
 
IDA DE MICHELIS (La Sapienza), Metamorfosi del desiderio: il suicidio 

di Faust 
MARIA LUCIA ZITO (Chieti), Orizzonti meridiani e letteratura «rifles-

sa»: le figure femminili nel Mastro-don Gesualdo di Verga 
VIRGINIA DI MARTINO (Federico II), Riscrivere l’infanzia: tra gli 

Ossi di seppia e il Quaderno di quattro anni di Eugenio Mon-
tale 

ALESSANDRO ANDREOLLI (Bologna), Tra realtà e finzione. Memoria 
e metamemoria culturale nella rappresentazione dannunziana del cor-
po femminile 

ALESSIO GIANNANTI (Sassari), Cuore, testa e «ricuore». Fortuna, ripre-
sa e dissacrazione di una retorica e di una funzione del sentimento in 
letteratura 

EPIFANIO AJELLO (Salerno), Oggetti curiosi nel Marcovaldo e nel Pa-
lomar e loro insensato uso 

GABRIELE FICHERA (Siena), Il viaggiatore disincantato: la Cina di For-
tini 

ALBERICO GUARNIERI (Calabria), La ‘funzione’ Pinocchio in Una vi-
ta violenta di Pasolini 

ANNALISA COMES (La Sapienza), Per i più piccoli: pubblico, mercato, 
critica. Esiste una poesia “per l’infanzia” in Italia? E quali sono i 
canoni della poesia? Quali gli autori? 

DANIELA BERNARD (L’Orientale), Napoli tra purgatorio, magia e ra-
gione nelle pagine di La Capria, Rea, Compagnone, Gatto e Benja-
min 

CINZIA GALLO (Catania), Il topos della donna fatale nella narrativa di 
Ferdinando Di Giorgi 
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Aula 3 (Wagner) 

Traduzioni, saggi e riletture critiche 
Presiede GIANNI TURCHETTA (Università statale di Milano) 
 
ENZA LAMBERTI (Salerno), Foscolo “inglese” critico del Boccaccio 
EMANUELA BANDINI (Milano), Al Circolo dei Grandi Dilettanti. Mo-

di dell’intertestualità nella saggistica letteraria di Alberto Savinio 
ELENA PISUTTU (Sassari), «Ho cominciato a tradurre poesie per caso»: 

Joyce Lussu e la traduzione 
LORENZO CARDILLI (Milano), Da Contini a Montale e “ritorno”: com-

plicità critiche e problemi metodologici nel saggio sulle occasioni 
LAURA INGALLINELLA (Normale Pisa), Il fascino del «favolare»: Man-

ganelli lettore del Novellino 
MARTINA DI NARDO (Chieti), Poeta additus poetae: Vittorio Sereni 

lettore di poesia 
FRANCESCA CASTELLANO (Firenze), Su Zanzotto lettore di Montale 
MARIA DIMAURO (Bari), «Punto acerbo / che di vita ebbe nome»: Zan-

zotto lettore della Vita d’un uomo ungarettiana 
UGO VIGNUZZI (La Sapienza), PATRIZIA BERTINI MALGARINI 

(LUMSA), «Pace a te, salterio mio»: Guido Ceronetti traduce i 
Salmi 

APOLLONIA STRIANO (L’Orientale), Novecento passato remoto. 
Luigi Baldacci legge, interpreta e riscrive la letteratura del secolo breve 

GIULIO IACOLI (Parma), Autoritratto con sfondo urbano: su una forma 
di interazione critico-scrittore 

 
 
Aula 4 (Humboldt) 

Travestimenti e parodie 

Presiede ANTONIO SACCONE (Università di Napoli “Federico II”) 
 
SILVIA ACOCELLA (Federico II), La letteratura della fin de siècle: 

degenerazioni e fioriture fuori stagione 



18 

 

ALBERTO CARLI (Molise), Modelli, riflessi ed episodi speculari in alcune 
opere letterarie per l’infanzia fra Otto e Novecento 

AGATA IRENE DE VILLI (Bari), «Piccoli uccelli dell’Ovest». Parodie cre-
puscolari nel Purosangue di Massimo Bontempelli 

LUISA BIANCHI (La Sapienza), Le avventure del libro di Pinocchio. 
Riscritture e rivisitazioni del secondo Novecento 

KATIA TRIFIRÒ (Messina), Dioniso en travesti. Riscritture tra Pasolini 
e Ruccello 

VINCENZA DI VITA (Messina), Letteratura di letteratura nei cocktail 
allegorici diretti da una penna-rivoltella. Carmelo Bene tra Petronio e 
Oscar Wilde 

DARIO STAZZONE (Catania), Di qua dal faro: palinsesto, paratesto ed 
epitesto consoliano 

MILENA MONTANILE (Salerno), Sui falsi d’autore: il Boccaccio di An-
drea Camilleri 

SILVIA ZANGRANDI (IULM), L’ironia intertestuale del Birraio di Pre-
ston di Andrea Camilleri 

SARA BONFILI (Macerata), Ermanno Cavazzoni e la parodia del bestia-
rio medievale 

FILIPPO PENNACCHIO (IULM), «La Realtà non è uno scherzo». Paro-
dia, letteratura al secondo grado e intermedialità in Grotteschi e 
arabeschi di Vitaliano Trevisan 

 

 

Aula 5 (Lu Xun) 

Transcodificazioni 

Presiede ELENA CANDELA (Università di Napoli “L’Orientale”) 
 
VITTORIO CRISCUOLO (L’Orientale), Dal romanzo epistolare alla sce-

na: variazioni sul personaggio di Pamela Andrews 
LAURA CANNAVACCIUOLO (Napoli), Innesti epici e melodrammatici 

nelle Novelle napolitane di Salvatore Di Giacomo 
FRANCESCA TOMASSINI (Roma Tre), La lingua di poesia come stru-

mento di protesta nel teatro pasoliniano 
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GIANNI CIMADOR (Trieste), Identificazione di due autori: gli sguardi 
incrociati di Calvino e Antonioni 

LORELLA ANNA GIULIANI (Calabria), Rai e letteratura: una storia ef-
fimera? Il caso Alvaro 

MARIA PANETTA (La Sapienza), Tra citazione e riscrittura: Bufalino 
lettore di Longhi 

ANNA GALLIA (Pavia), Poesia e intertestualità nell’opera di Luigi Mene-
ghello 

SANDRO DE NOBILE (Chieti), L’opera o i giorni? Su I fabbricanti del 
“bello” di Nelo Risi 

EMANUELE FAZIO (Messina), La pentalogia di Mauro Covacich: ele-
menti di metaletterarietà tra narrazione e performance 

GIULIA IANNUZZI (Trieste), Letteratura della letteratura, 
dell’immaginario, della scienza. La fantascienza tra riuso e riflessione 
critica e il caso di Volo simulato di Vittorio Curtoni 

FILIPPO MILANI (Bologna), Algoritmi e poesia: da Tape Mark ai 
sought poems 

 
 
Aula 6 (Joyce) 

Riscritture del mito e del classico 
Presiede ANTONIO LUCIO GIANNONE (Università del Salento)  
 
CLAUDIA CAO (Cagliari), Quando l’autore non è attendibile: Ulisse e la 

riscrittura del ritorno a Itaca 
ROBERTA DELLI PRISCOLI (Salerno), L’Odissea secondo Savinio: 

Capitano Ulisse 
ILARIA PUGGIONI (Sassari-Leeds), «Potrebbe essere Odisseo» nel Mar 

dei Caraibi: rilettura e riscrittura omerica nell’opera di Derek Wal-
cott 

ROSA GIULIO (Salerno), «Rendere sensibile l’astratto, corporeo 
l’immateriale». Dante “visionario” tra Eliot e Montale 

NOVELLA PRIMO (Catania), Quasimodo, Ovidio e le traduzioni siciliane 
del mito 

UGO PEROLINO (Pescara), Nicola Chiaromonte: il mito della caverna 
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FRANCESCA TUSCANO (Perugia), Il Teorema di Ivan Ilič – Tolstoj ri-
scritto da Pasolini 

CATERINA VERBARO (Napoli), Apocalisse 1969. Patmos di Pier Pao-
lo Pasolini 

CARLA GUBERT (Trento), La difficile resa alla quotidianità. Sul recupe-
ro del mito in alcuni poeti degli anni Settanta 

SILVIA LUTZONI (Sassari), Intenzione e invenzione in Foe di John M. 
Coetzee: la riscrittura dei classici come scena della riflessione poetica 

ANDREA TULLIO CANOBBIO (Monastir), Germano Lombardi e la 
tradizione letteraria 

 
 
Aula 7 (Mameli) 
SEZIONE MOD PER LA SCUOLA 

Esperienza della letteratura e strategie didattiche 

Presiede e discute coi relatori BRUNO FALCETTO (Milano) 

 
STEFANO GIOVANNUZZI (Torino), Come leggere il testo poetico nove-

centesco 
MARIA RIZZARELLI (Catania), La lettura delle immagini. Percorsi di 

confine fra letteratura e arti visive 
MARIA LAURA VANORIO, DIANA ROMAGNOLI (Pozzuoli), Copian-

do s’impara: l’esperienza de «La pagina che non c’era». Appunti per 
una didattica attiva della lettura nella scuola superiore di secondo gra-
do 

GINA CAVONE (Bari), Letteratura italiana e letterature straniere nella 
pratica didattica: riflessioni e proposte 

CORRADO PESTELLI (Firenze), Filologia testuale e pratica didattica. Un 
laboratorio di poesia sulla «Pentecoste» manzoniana 
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All’interno del Congresso Mod 2013 si svolgeranno due lezioni 
del Master in “Scrittura creativa ed editoria”, a cura del Diparti-
mento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari 
 
Venerdì 14 giugno 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 151 
 
Ore 9.00 (Aula Mameli)  
ALBERTO ROLLO  (Feltrinelli), Prima del libro, durante il libro, dopo il 
libro 
 
Ore 15.00 (Aula Mameli)  
GIACOMO MANZOLI (Bologna), Da Luciano Bianciardi a Federico 
Moccia: scrittori, sceneggiatura e cinema di genere in Italia 
 

 

LEGENDA AULE DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E 

SOCIALI 
 
Aula Cervantes, via Roma 151 (I piano) 
Aula Dostoevskij, via Roma 151 (II piano) 
Aula Humboldt, via Roma 151 (sottopiano) 
Aula Joyce, via Roma 151 (sottopiano) 
Aula Lessing, via Roma 151 (II piano) 
Aula Lu Xun, via Roma 151 (sottopiano) 
Aula Mameli, Palazzo Ciancilla, p.zza Conte di Moriana 8 (II pi-
ano) 
Aula Nivola, Palazzo Ciancilla, p.zza Conte di Moriana 8 (piano 
terra) 
Aula Wagner, via Roma 151 (sottopiano) 
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ACCREDITAMENTO MOD COME ENTE PER LA FORMAZIONE DO-

CENTE 
 
La MOD, iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (numero di co-
dice: 60054SJO), è accreditata quale “ente qualificato per la formazione 
del personale della scuola”, ai sensi della direttiva ministeriale n. 90 del 
1° dicembre 2003, con Decreto Ministeriale del 28 luglio 2008. 
Come testualmente recita la notifica di detto accreditamento, a firma 
del Dirigente del Dipartimento per l’istruzione, Ufficio VI, dottoressa 
Anna Rosa Cicala, datato 29 luglio 2008, “le iniziative formative pro-
mosse dai Soggetti accreditati sono riconosciute dall’Amministrazione e 
danno diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconosci-
mento dell’esonero dal servizio del personale della scuola che vi parte-
cipa” (per ciò che concerne la “normativa vigente”, ossia i 5 giorni per 
la formazione spettanti per anno scolastico, si veda art. 125 CCNL 
29.11.07) 

 

ACCESSO ALLA RETE 
 
Per poter accedere alla rete wifi di Ateneo, durante le giornate del con-
vegno, vi invitiamo a rivolgervi alla Segreteria organizzativa. Dopo aver 
consegnato copia del documento di identità vi saranno rilasciate le cre-
denziali personali utili alla connessione Internet.  
 

 



www.modlet.it

