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par la re  d i  p romoz ione de l la
le t tu ra .  Non perche g iuc l i ch i
p r i r  o  d i  impor tanza o  ina t -
tua le  l  a rgomento .  lu t t 'a l t ro :
la  scarsa  con l idenza d i  e io -
v a n i  e  a d u l t i  c o n  I a  l e t r i r a .
c o n [ e r m a l a  n e i  n u m e r i  d a
cont inue indag in i .  è  un  pro-
b l e m a  d e i  m a g g i o r i .  l e g a r o
a lJa  quaL i tà  cu l ru ra le  c  c iv i le
de l la  soc ie tà  in  cu i  v iv iamo.
per  i l  qua ìe  senz 'a l t ro  non s i
fa  abbas tanza.  non s i  fanno
l e  c o s e  p i u  a d a r r e .  Q u e l l o
cie è difiicile sopponare è la
banalizzazione della discus-
s ione,  la  sua r iduz ione a  va-
lore su cui rult i  concordano.
l ' a p p i a t t i m e n r o  a  I u o g o  c o -
mune da sa lo t ro  o  da  co lon-
na di giomale.
La promozione del la lettura è
volenùeri confusa dagli edìrori
con la promozione del la ven-
d i t a  d i  l i b r i .  c h e  -  c o m e  è
:lato lucidamente dimostrato
- è altra cosa dal l ;r  dif fusio-

ne  de l l ' ah i tud ine  a  leggere .
Ad essa si r ichiamano inolrre
v a r i e  i n i z i a t i v e  c l i  i s t i t u z i o n i
educaúve o cultural i .  impron-
late spesso a molta buona vo-
lon tà  ma a  scarsa  lan tas ia  e
contag ia te  da  un  d i f fuso  d i -
sammnle paterna[ìsmo.'
Se comunque ne l la  scuo la  s i
c o m i n c i a  a  n u t r i r e  q u a l c h e
dif i idenza nei conlronri  del le
schede d i  le r tu ra  e  de l la  de-
codificazione deJ tesro (per lo
meno a l l ' i n le rno  de l l  educa-
zione al la letrura. non in ahri
c o n t e s t i  d i d a t t i c i t ,  n o n  v ' è
dubbio che qualsiasi ass€sso-
re. preside o direttore didatti-
co  che s i  t rov i  a  p roget ta re
quaJche in le rvento  cu l t  u ra le
per  i  g ìovan i  espr imerà  [ ' i n -
tenzione che si faccia qualco-
sa per [a lenrra.
M a  s e  è  r e r o  c h e  i i  l i b r o  a
scuo la .  in  rea l tà .  lo  s i  Iegge
sotto i l  banco, '  se la lertura si
d i f fonde per  contag io  comc
tu t t i  i  v iz i  che  s i  r i spe t r ino  e
non per i l luminata volontà di-

t latt ica. '  bisognerà avere l  ar-
dire di sondare alire strlde.
In  e f le t t i  da l le  scuo le  -  so-
pratrutto quel le del ciclo del-
I 'obbl igo - giunge notizia di
una qualche l iheral izzazione:
lettura ora a voce aha. ora si-
lenz iosa ,  o ra  (on  l ib r i  a  p ia -
cere. ora scelt i  dal l inscgnan-
t e .  o r a  c o n  v a l u l a z i o n c  o r a
c o m e  z o n a  f r a n c a ' '  d e l l a
rna l t ina ta .  L  esper ienza tu t ta -
v i a  d i f f i c i L m e n r r  s u p e r a  i
con f in i  de l l ' en t i tà  ' c lasse"  e
non si sfugge al l  impressione
d i  q u a l c o s a  c h e  t u t t o  s o m -
mato  non s i  d is t ingue mol ro
dal resto del carico didatt ico
Nr l  l i ceo  sc ien t f i co  Leonar -
d o  d a  V i n c i  d i  F i r e n z e  s i  è
ten ta ta  una v ia  d iversa .  basa-
Ia su una sona di descolariz-
zazione del la lettura. L'obier-
t i v o  c o n s i s t e  n e l  c r e a r e
un 'occas ione d i  d is in toss ica-
zione dal l  obbl igo di leggere
che ne l la  scuo la  è  pur  sem-
pre  inev i tab i le .  s ia  csso  ap-
p l i ca to  a i  l ib r j  d i  tes ro  chc  a
que i l i  ' cons ig l ia t i " .  Pcr  r i t ro -
vare il sanore dell'ano di les-' ' "  -  " - r _ " ' '

gere. come rn un vcro t'enlro
d i  r iah i l i taz ione.  la  te rap ia  Ia
s r  f a  i n  g r u p p o .  G l i  i n g r e -
d jen l i  sono sempl ic i  e  i l  co-
s t o  z e r o  e  i r a  l e  l a n t e  n o n

sempfe original issime att ivi la
perpet ra le  ne l le  au lc  i ta l iane
sotto i l  vessi l lo dei vari  Cie o
proge l l i  g io ran i .  ques ta  non
mi  sembra  s f igurare ,  Ma an-
diamo con ordine.
N e l  n o v e m b r c  l 9 q J ,  c o n  i l
p lace l  ce l la  pur  non con\  ln -
t issima commissione bibl iote-
ca ,  b i  sono ra r lunar i  s tudent i
c l i  d i v e r s e  c l a s s i .  r i c h i a m a t i
da  una vera  e  p ropr ia  cam-
pagna pubb l ic i ta r ia .  È  nr ro  i l
' 'C i rco lo  d i  l i t - re ra  le t tu ra  ,  la
cui att ir . i tà consibtc nel la r iu-
n j o n e  d e i  s u o i  p a r t e c i p a n r i
p e r  s e d u t e  d i  l e r t u r a  i n  c o -
mune. Ci si  r i trova ogni sett i-
m a n a .  d i  p o m e r i g g i o .  n e l l a
b i b l i o t e c a  t l e l l a  s c u o l a  e  a
turno si oifrono agìi  ahri  po-
che pag ine  proven ien t i  da l ìe
noslre personali  letture: quel-
le che ci sono piaciutc dr piu
o  ch_e per  qua lehe mot i \o  in -
tend iamo porgere  a j  ronve-
nuti .  C è una sola regola: non
s i  puo annunc ia re  da  do ie  e
trairo i l  brano f ino al termine
de l la  le t tu ra  s tessa.  D i  so l i to
n o n  s i  è  l e g a t  i  a  u n  l e m a .
P u ò  l r a l [ a r s i  d i  u n  b r a n o  d i
un  fomanzo.  una poes ia ,  un
pezzc t  d i  una an l i ca  c ronaea.
Può cssere Ia r iproposizione
d i  q u a l c o s a  ì e t l o  i n  c l a s s e
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suìl  antolog,ia di i tal iano o ro-
h a  c h e  i n  u n a  c l a s r e  n o n  s i
ìeggerehbe mai. Abhiamo ria-
sco l ta to  i l  can to  d i  Leopard i
5coperlo e si l labato con com-
m o z i o n e  d a  u n e  q u i n d i c e n -
nc. ci  siamo lasciat i  al fascina-
re  con(en l ra l i  da  un  Pìa tonc
sorsegg ia lo  d r r  un  d ic io t ten-
n c .  a b b i a m o  ì i h e r a t o  r i s a t c
ne l l  ass is te r r  a i  van i  len ta t i v i
d r  leggerc  Lanrpanr le  senza
in te r rompers i  per  r idere .  La
mol ivaz ione.  i ì  g ,enu ino  in te -
resse t lei  parlecipanti  l rasmct-
l o n o  a  q u ( s t e  r i u n i o n i  u n a
i n l e n 5 i l à  n o n  c o s i  ( t l n s u e t a

agli  edif ici  sr 'olast jcj .

C i  ten iamo a  un l  cer ta  r i lua-
l i ta .  a  r rna  min ima in t luLgcn-
z a  a l l a  s c c n o g r a f i a .  p e r c h é
o l t r e  a  r e n d e r e  ì e  c o s c  p i u
d iver ten t i .  ques to  Dr ro  a iu la re
ad ahhinare al srnso di levità
qUellO Cl ier lela. dl uîpcgno.
di r ispetto: chi intende legge-
re  s i  a lza  e  ragg iunge un  ta -
rol ino posto di l ionte agl i  a-
scoltafori dove è accesa l'u-
n i c a  l a m p a d a  d e l  l o c a l e .  S e
vuo le .  puo por te re  un  po  d i
mus ica  per  so t to fondo.  \a -
lu ra lm(n te  s i  puo anche par -
tecipare solo comc ascolLato-
r i ,  ma c i  s i  d ivc r tc  d i  meno e
dopo un paio di voltc si  por-

ta in tasca un libriccino con
un segnalibro.
A1 termine della seduta, che
non dura mai pitì cli un'ora e
mezzo, non è ceúo vietato, di-
scutere o dibanere. ma è suLa
un opz iUne rssa i  poco u t i l i z -
zàta: ra genere si preferisce
s t  ambiars i  qua lche op ín ione
o indicazioni biblicrgraiiche.
A scanso di equivoci.  è henc
chiarire che i1 Circolo non ha
r isto f ino a questo momento
una incontenibile adesione
d i  m a s s a :  i l  n u m e r o  t l i  s t u -
denti coinvoltl raggiunge 1a
trentina. insieme a qualche
inseg,nanle e talvolta ant he i l
p res ide .  ma lu l l i  con  lo  s tes-
so ruolo di lettore ascoltato-
re. Molti degli altri inquilini
del la scuola guardano con
super io re  cur ios i tà  a  ques te
snobberie da intel lettual: i .

Quasi una esperienza di élite
(ma le  d imens ion i  non sono
quelle di una cla-se?).
E a11ora, la scuoia dove è an-
d a t a  a  f i n i r e ?  C ' è  h ì s o g n o
de l l ' i s t i tuz ione sco las t ica  per
tun  a t t i v i tà  che sembra  quas i
da dopolavoro?
Intanto, per chi ha voglia, le
possibili ricadute didattiche
"tradizional i" di una simile
espedeoza sono evidenti: gli

stimoli provenienti da fonti
(e da persone) direrse. i  rap-
po f l ì  con  Ia  sc r i t tu ra .  la  par -
tec ipaz ione s legata  da l l  equ i -
p e  c l a s s e  e  c o s ì  i i a .  I n o l t r e
bisogna tener conto della iun-
zione di social izzazione attrr-
bu i ta  a l l ' amhien le  scuo la  da
pa l . te  d i  m( ' ) l t i  s lud(n I i .  non
semprc  u t i l i zza ta  o  u t i l i zze ta
a picno.
[-n'ultima considerazionc: pur
non essendo un  ingred ien te
indispensabile. ncl la rcal jzza-
z j o n e  d i  q u e s t a  i n i z i a t i v a  h a
contato molto ìa disponibi l iù
d i  u n a  b i b l i o t e c a  s t  o l a s t i c a
mediamente efficiente e ab-
bastanza inserita nella vita
de l la  scuo la .
La goia di leggcre ha bisogno.
per diffondersi. di esserc pro-
vatir. ha bisogno di meno pro-
mozlonl e p1u e-
mozioni. E queste u1-
time o si vivono o
non si vivono, o si
riesce a trasmetterle o
è inutile supplire con
1a tecnica o con il
marketing dei valori.

yaolo

Panizza

Noté
'  La  p iu  r t rcn l r  a  nù :  conosccnzL e
I gior,on"i a la p.a.rolu s(ritta;.dùnan 
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