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   Il candidato sceglierà un argomento da svilupparetra i 7 proposti: 

 

   1 tipologia A, 

   4 tipologia B, 

   1 tipologia C, 



   1 tipologia D. 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 
Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, 

Milano 2016.  

 

«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come 
una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a dire 
del complesso di testi che l’umanità ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 
annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto gratia 
sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 
conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 
obblighi scolastici). […] A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […]  
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, va 
dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può 
fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […]  
La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe stato 
un italiano unificato. […]   
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 
piana  e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia.   
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma 
pensiamo a cosa sarebbe stata la civiltà greca senza Omero, l’identità tedesca senza la traduzione della 
Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […].  
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 
dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria 
si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non 
è vero.  Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso 
dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter 
procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre 
essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.»  
 
Sulla letteratura è una raccolta di saggidi Umberto Eco(Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 
2002. I testi sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre 
pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito 
americano di tre generazioni antiamericane, del 1980.   

 

1. Comprensione del testo 

  Riassumi brevemente il contenuto del testo.  

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 

2.2 «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, 

non dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato 

attraverso la prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il 

significato e la valenza di tale affermazione dell’autore nel testo 

2.3 Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/2002


2.4 Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad 

esso? 

2.5 «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e    

commenta il significato di tale affermazione. 

 

        3.      Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi 

anche fare riferimento alla tuapersonale esperienza e percezione della funzione della letteratura 

nella realtà contemporanea. 

 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “ SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di 

«articolo di  

giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue  

conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che  

l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.  

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: L’amicizia. 

 

 
 

Briton RIVIÈRE – Il suo unico amico 

(1871),Manchester Art Gallery  
 

Il grande amico 

 

Un grande amico che sorga alto su me 

e tutto porti me nella sua luce, 

che largo rida ove io sorrida appena 

e forte ami ove io accenni a invaghirmi… 

5 Ma volano gli anni, e solo calmo è l’occhio che antivede 



perdente al suo riapparire 

lo scafo che passava primo al ponte. 

Conosce i messaggeri della sorte, 

può chiamarli per nome. È il soldato presago. 

10 Non pareva il mattino nato ad altro? 

E l’ala dei tigli 

e l’erta (1) che improvvisa in verde ombría (2) si smarriva 

non portavano ad altro? 

Ma in terra di colpo nemica al punto atteso 

15 si arroventa la quota. 

Come lo scolaro attardato (3) 

– né piú dalla minaccia della porta 

sbarrata fiori e ali lo divagano – 

io lo seguo, sono nella sua ombra. 

20 Un disincantato soldato. 

Uno spaurito scolaro. 

Vittorio SERENI, Gli strumenti umani, 

(in Appuntamento a ora insolita), Einaudi, Torino 1965 

 

(1) Salita; (2) ombríare = far ombra; (3) probabile riferimento allo scolaro François Seurel, personaggio del 

romanzo di AlainFournier Le grand Meaulnes (Il grande amico), che - fisicamente impedito - non può 

seguire l’amico. 

  

«Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi 

dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto 

amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che avevo dell’amicizia, 

nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di 

abnegazione, nessuno per cui avrei volentieri dato la vita. […] Erano ragazzi simpatici e io andavo 

abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato da particolari simpatie nei confronti di 

nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me. Non andavo mai a casa loro né loro venivano mai a 

trovare me. Un altro motivo della mia freddezza, forse, era che avevano tutti una mentalità estremamente 

pratica e sapevano già cosa avrebbero fatto nella vita, chi l’avvocato, chi l’ufficiale, chi l’insegnante, chi il 

pastore, chi il banchiere. Io, invece, non avevo alcuna idea di ciò che sarei diventato, solo sogni vaghi e delle 

aspirazioni ancora più fumose. Volevo viaggiare, questo era certo, e un giorno sarei stato un grande poeta.  

Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a 

trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato 

pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia. […] I giovani tra i sedici e i diciotto anni 

uniscono in sé un’innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno 

appassionato di una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per 

la sua stessa intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più preziose della vita.»  

FredUHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli, Milano 1986  
 

«“Che cos’è un amico? È qualcuno che conosciamo a fondo e a cui vogliamo bene comunque”. […] Ma 

l’amicizia non è soltanto completa conoscenza dell’altro. Occorre necessariamente, per lo sviluppo e la 

costruzione di questo sentimento, una parte importante di rispetto e ammirazione. Tali qualità risaltano in 

maniera tanto più autentica in quanto non sono distorte dal gioco della seduzione. All’inizio del rapporto 

amoroso, la voglia di piacere e di sedurre porta inevitabilmente a qualche menzogna, se pur piccola. 

Menzogne verbali per rendere più bella la realtà, o menzogne fisiche, sempre per rendere più bella la 



realtà: ci si pettina, ci si profuma, si fa uno sforzo per apparire migliori. C’è una trasformazione 

momentanea e non destinata a durare nel tempo, come un pavone che per fare la corte si incollasse 

addosso magnifiche piume; piume destinate a volar via col vento. Ma i vostri amici non hanno mai visto le 

vostre piume artificiali: tutto quello che hanno visto, amano, ammirano in voi è reale. C’è una forma di 

autenticità unica, possente, rassicurante. Non esiste doppio gioco. C’è un essere umano, completo, che è 

come voi lo vedete. Ed è questa verità assoluta che contribuirà a creare il legame di amicizia. Poiché in 

fondo, è di amore che parliamo.»  

JoëlDICKER, La verità, soltanto la verità, sull’amicizia, «Corriere della Sera - la Lettura»,18 settembre 2016 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

 

ARGOMENTO: L’importanza della creatività e dell’innovazione. 
DOCUMENTI 

«La creatività è una dote umana che si palesa in molti ambiti e contesti, ad esempio nell’arte, nel design e 
nell’artigianato, nelle scoperte scientifiche e nell’imprenditorialità, anche sul piano sociale. Il carattere 
sfaccettato della creatività implica che la conoscenza in una vasta gamma di settori - sia tecnologici che non 
tecnologici - possa essere alla base della creatività e dell’innovazione. L’innovazione è la riuscita realizzazione di 
nuove idee; la creatività è la condizione sine qua non dell’innovazione. Nuovi prodotti, servizi e processi, o nuove 
strategie e organizzazioni presuppongono nuove idee e associazioni tra queste. Possedere competenze quali il 
pensiero creativo o la capacità proattiva di risolvere problemi è pertanto un prerequisito tanto nel campo 
socioeconomico quanto in quello artistico. Gli ambienti creativi e innovativi – le arti, da un lato, e la tecnologia e 
l’impresa, dall’altro - sono spesso alquanto distanziati. L’Anno europeo contribuirà in larga misura a collegare 
questi due mondi, dimostrando con esempi concreti l’importanza di equiparare i concetti di creatività e di 
innovazione anche in contesti diversi, quali la scuola, l’università, le organizzazioni pubbliche e private.» 

Dalla “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo 
della creatività e dell’innovazione (2009)” 

 

«Restituire senso alla parola “creatività”. Non è creativo ciò che è strano, o trasgressivo o stravagante o diverso 
e basta. Gli italiani, specie i più giovani - ce lo dicono le ricerche - hanno idee piuttosto confuse in proposito. […] 
Bisognerebbe restituire alla parola creatività la sua dimensione progettuale ed etica: creativa è la nuova, efficace 
soluzione di un problema. È la nuova visione che illumina fenomeni oscuri. È la scoperta che apre prospettive 
fertili. È l’intuizione felice dell’imprenditore che intercetta un bisogno o un’opportunità, o l’illuminazione 
dell’artista che racconta aspetti sconosciuti del mondo e di noi. In sostanza, creatività è il nuovo che produce 
qualcosa di buono per una comunità. E che, essendo tale, ci riempie di meraviglia e gratitudine. […] Creatività è 
un atteggiamento mentale. Una maniera di osservare il mondo cogliendo dettagli rilevanti e facendosi domande 
non ovvie. Uno stile di pensiero che unisce capacità logiche e analogiche ed è orientato a capire, interpretare, 
produrre risultati positivi. In questa vocazione pragmatica e progettuale sta la differenza tra creatività, fantasia e 
fantasticheria da un lato, arte di arrangiarsi dall’altro.» 

A. TESTA, Sette suggestioni per il 2009, www.nuovoeutile.it 
 

«Essenziale è comprendere il ruolo che le due forme di conoscenza, le due facce della conoscenza “utile”, 
possono svolgere: la prima è la conoscenza sul “cosa”, la conoscenza di proposizioni sui fenomeni naturali e sulle 
regolarità; la seconda è la conoscenza sul “come”, la conoscenza prescrittiva, le tecniche. […] Illudersi insomma 
che l’innovazione nasca in fabbrica è pericoloso. A una società che voglia davvero cogliere le opportunità 
dell’economia della conoscenza servono un sistema di ricerca diffuso e frequenti contatti tra il mondo 
accademico e scientifico e quello della produzione: “la conoscenza deve scorrere da quelli che sanno cose a 
quelli che fanno cose”.» 

S. CARRUBBA, Contro le lobby anti-innovazione, in «Il Sole 24 ORE», 18 maggio 2003 
 

«La capacità di fare grandi salti col pensiero è una dote comune a coloro che concepiscono per primi idee 
destinate al successo. Per solito questa dote si accompagna a una vasta cultura, mentalità multidisciplinare e a 
un ampio spettro di esperienze. Influenze familiari, modelli da imitare, viaggi e conoscenza di ambienti diversi 
sono elementi senza dubbio positivi, come lo sono i sistemi educativi e il modo in cui le diverse civiltà 
considerano la gioventù e la prospettiva futura. In quanto società, possiamo agire su alcuni di questi fattori; su 
altri, no. Il segreto per fare sì che questo flusso di grandi idee non si inaridisca consiste nell’accettare queste 

http://www.nuovoeutile.it/


disordinate verità sull’origine delle idee e continuare a premiare l’innovazione e a lodare le tecnologie 
emergenti.» 

N. NEGROPONTE, capo MIT, Technology Review: Articoli 

 
3. AMBITO STORICO - POLITICO  

 

ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

DOCUMENTI 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le  

condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un'attività' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 

della società. 

«Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn. 

Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui esistenza Albert 

Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relatività generale, c’è solo spazio per 

l’entusiasmo. Eppure tra qualche giorno il sorriso si spegnerà, di fronte alle difficoltà pratiche della battaglia 

quotidiana. […] 

Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di licenziamento, 

salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e finanziamenti che arrivano col contagocce. […] 

Più di 300 su 1900 persone che lavorano nelle 24 sedi sparse per l’Italia. […] Ogni due ricercatori che vanno 

in pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia graduatoria a cui attingere. […] Il clima 

è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] e andiamo avanti con spirito di sacrificio e abnegazione.» 

 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come- 

lavorano-fisici-dell-infn-4e33bd76-d105-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 

 

«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai visto.” Prima non si era 

mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha detto, Stefano, che era giusto o sbagliato, 

morale o immorale.  

Ha detto che non si era mai visto, e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare, di te, di Pedro, del 

vostro sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la più imperdonabile 

delle mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera di vivere. Ma non c’è dubbio che 

“un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono” non si era mai visto; e che questo sonno ostinato, 

pregiudiziale, del tutto indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui (il lavoro dei 

vecchi), sia un inedito. Una cosa mai vista. Un meccanismo sconosciuto che muta e complica gli ingranaggi 

della macchina del tempo.» 

 

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. Feltrinelli, novembre 2013 

 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: I limiti della rete globale: privacy, trasparenza, censura. 

DOCUMENTI 

«Ty aveva ideato il sistema iniziale, l’Unified Operating System, che combinava tutte le cose online fino ad 

allora rimaste divise e abborracciate: profili di utenti dei social media, i loro metodi di pagamento, le loro 

varie password, i loro account e-mail, username, preferenze, fino all’ultimo strumento e manifestazione 

d’interesse. Il vecchio metodo – una nuova transazione, un nuovo sistema per ogni sito, per ogni acquisto – 

era come prendere una macchina diversa per sbrigare ogni tipo di commissione. “Non era necessario avere 

ottantasette macchine diverse” aveva dichiarato dopo che il suo sistema aveva stupito la Rete e il mondo. 



Lui, invece, aveva messo tutto insieme, tutti i bisogni e tutti gli strumenti di ogni utente, in un unico 

calderone, e aveva inventato TruYou: un account, un’identità, una password, un sistema di pagamento, per 

ogni persona. Non c’erano altre password, né multiple identità. I tuoi dispositivi sapevano chi eri, e la tua 

unica identità – la TruYou, inconfondibile e immodificabile – era la persona che pagava, firmava, 

rispondeva, visionava e revisionava, vedeva ed era vista. Dovevi usare il tuo vero nome, e questo era legato 

alle tue carte di credito, alla tua banca, e così pagare per ogni cosa era semplice. Un solo pulsante per il 

resto della tua vita online.» 

Dave EGGERS, Il cerchio, Mondadori, Milano 2014 

 

«Una nuova consapevolezza critica emerge in rapporto alla comprensione del ruolo che ogni medium – cioè 

ogni artefatto, ogni idea, ogni forma di innovazione – ha nel rimodulare l’ambiente umano, e trasformare 

così il modo di pensare, sentire, agire.» 

Paolo GRANATA, Elena LAMBERTI, Per un’ecologia dei media, «Il Sole 24 Ore - Nòva» 19 ottobre 2016 

 

«Alla folla di chi ti segue si mescola quella di chi ti minaccia. Ogni parola detta con le intenzioni migliori può  

diventare un cappio - magari cucito da sostenitori volubili, umorali, diffidenti. Al capo della comunicazione 

scappa per errore un tweet inopportuno? Un minuto dopo è già tardi per rimediare. Per sbaglio viene 

pubblicata l’indicazione a non usare le foto del politico che incontra il disabile? Valanga di insulti. Non fai in 

tempo a spiegare che l’intento non era discriminatorio, e che era quello di evitare strumentalizzazioni: la 

corrente di disprezzo ti ha già travolto.» 

Paolo DI PAOLO, Divi e politici l’addio alla rete è cambiato, «La Repubblica», 12 novembre 2016 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda:  

 

(Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 2002). 

«Kosĕc, sopra Drezenca. - 

Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19. 

Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal 

Comando di Tappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. - 

Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. - 

A Drezenca*ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. - 

CarloE. Gadda 

25 ottobre 1917 

Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine 

di ritirata.  

Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e Caporetto), a 

prezzo di estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. - 

La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi! 

Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie 

due armi.- 

A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti. 

26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si 

sperde. Sassella solo rimane con me. La tragica fine. » 

 

Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale 

in Italia a seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale. 

 



*O meglio a Kosĕc 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
Il tema dei valori nella poesia del Duemila 
Erri De Luca, Valore 

 

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di 
chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accor- 
rere  a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare 
di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, qual è il nome del vento che sta 
asciugando il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del 
condannato, qualunque colpa sia. 
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 
Molti di questi valori non ho conosciuto. 

 

Quali sono i valori fondamentali messi in luce nella poesia di Erri De Luca?  
Quali ritieni di condividere e perché?  
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