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Valentina Firenzuoli - A. Valeria Saura

In Bregaglia la Crusca va a scuola

i. Un mondo di parole
«Ma tu quale 'maestra' della Crusca hai?» La domanda e stata rivolta da una bam-
bina di terza della primaria di Vicosoprano a una compagna di quinta incontrata nel

corridoio della scuola, a conclusione di un'attivitä di laboratorio nel maggio 2012,
durante la prima fase del progetto. Le 'maestre' eravamo noi due, insegnanti coman-
date presso l'Accademia della Crusca col compito di occuparci della scuola, e coor-
dinatnci dei percorsi didattici nvolti agli studenti della Bregaglia. Nessuno ci aveva

mai chiamato cosi, e l'idea che dei bambini con cui avevamo appena cominciato a

lavorare si nvolgessero a noi con quell'appellativo per loro cosi naturale ci ha riem-

pito di sorpresa e di soddisfazione. Allora era proprio vero che in Bregaglia la Crusca

andava a scuola, entrava m una scuola, e 1 bambmi l'accoghevano con semphcitä, per
nulla intimoriti dalla fama internazionale dell'istituzione che noi in quel momento rap-
presentavamo. La partenza era buona: gli alunni accettavano di entrare in 'un mondo
di parole', dove volevamo trasportarh, e si mostravano mcuriositi. Ii nostro punto di

partenza, infatti, e stata proprio la certezza che imparare a giocare e lavorare con le

parole possa contribuire a un arncchimento duraturo del lessico, uno degli obiettivi
fondamentah dell'insegnamento non solo dell'itahano, ma di qualsiasi lingua. Per que-
sto motivo la scuola, anche e particolarmente m un'area di multihnguismo,

puo svolgere un ruolo da protagonista m questo ambito, piu efficace di quello della
famigha, del gruppo dei pari e dei mezzi di comumcazione di massa. Puo infatti gui-
dare l'alhevo a usare molte piu parole di quelle contenute, per cosi dire naturalmente,
nel suo vocabolario di base e soprattutto stimolarlo a comprenderne un numero assai

superiore, cioe una porzione quanto piu ampia possibile del vocabolario dell'itahano
contemporaneo'

E poi il lessico, come dice Francesco Sabatmi, «costituisce ll corpo stesso della lingua

e, nel suo insieme, e organizzato nella nostra mente secondo diversi criteri di 'repen-
mento' e di richiamo: per campi semantici, per somighanze formali, per opposiziom,
per derivaziom, ecc.»2 Ecco perche le attivita progettate per la scuola primaria e per
la scuola secondaria e di avviamento professionale, che abbiamo voluto battezzare

con l'espressione "II mondo delle parole", hanno affrontato temi quali la formazione
delle parole, lo studio dei loro significati, la struttura e l'uso del dizionano.

Gli incontri con le scuole della Bregaglia si sono svolti sia di mattina sia di po-

meriggio, suddivisi in due momenti. Dopo una breve introduzione sull'argomento

1 N M\raschio - A V Saura, II vocabolario in classe per riflettere snlla complessita della lingua, in
A scuola d itahano a i so anni dall Unita, a cura di U Cardinale, Bologna, II Muhno, 2011, p 377
1 F S-\BATfNi, Insegnare itahano e un"ardua professione, 25 giugno 2009 http //bit ly/ibUqqwe,
ultima data di consultazione 25 novembre 2013

Quaderni grigionitaliam 83 (2014/1), pp 84-102



In Bregaglia la Crusca va a scuola 85

rivolta separatamente alle sei classi della primaria e alle tre classi della secondaria, i

ragazzi, per bienni, hanno lavorato a gruppi con esercitazioni sui seguenti argomenti:
la formazione delle parole, significato e contesto, le relazioni di significato, le parole

nuove; i dizionari e altri tipi di dizionario, come e fatto un dizionario, il lessico di
base. L'ultimo giorno sono stati condivisi i risultati delle attivitä svolte ed e stata fatta
un'indagine sul significato delle parole.

L'inchiesta sul lessico

A conclusione della settimana abbiamo svolto una piccola inchiesta per sondare la

competenza lessicale dei ragazzi. La prova era composta da quattro tipi di attivitä:
attribuzione di significato a parole in isolamento, inserimento di parole in contesto,
autovalutazione sulla conoscenza e sull'uso di parole in isolamento, elaborazione
della definizione di parole scelte da brani di giornale.

Agli allievi della scuola primaria sono state proposte sctte parole del lessico fon-
damentale' e tre del lessico comune. Le parole del lessico fondamentale sono state

correttamente accoppiate alia loro definizione da piü dell'8o% dei bambini: le tre
parole del lessico comune (liquidare, fogliame, telelavoro) hanno dato invece un ri-
sultato diverso. Soltanto fogliame e stato correttamente riconosciuto, trattandosi di

una parola molto 'concreta', relativa alia realtä quotidiana dei bambini. Le altre due

invece, come mostrano la Tav. i e la Tav. z, sono conosciute4 da una minoranza di

soggetti (inferiore al zo%).

Tav. i liquidare Tav. 2 telelavoro

a) Pagare, saldare un debito
b) Siegare un nodo
c) Versare un liquido

a) Lavoro dipendente da una rete televisiva

b) Lavoro svolto a distanza, in un luogo diverso dalla
sede in cui dovrebbe svolgersi

c) Lavoro di redazione e gestione di siti Internet

Agli allievi della secondaria sono state proposte cinque parole del lessico comune e

cinque parole di lessici specialistici. I risultati sono stati, come era prevedibile, abba-

stanza diversi.

La classificazione del lessico a cui facciamo riferimento e quella che si trova in T. Dr Mauro,
Guida all'uso delle parole, Editori Riuniti, Roma J997, p. 71-75.
4 In rosso 1 dati relativi alia nsposta corretta.
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Per quanto riguarda il lessico comune, gli allievi della secondaria rispondono cor-
rettamente nella quasi totalitä dei casi (questa volta anche la parola telelavoro e piü
conosciuta), ma dimostrano di non conoscere parole come reazionario e redigere.

Tav. 3 reazionario Tav. 4 redigere

a) Che reagisce con un atteggiamento psicologico
positivo ad awenimenti negativi

b) Profondamente innovativo, caratterizzato
da profonde innovazioni

c) Conservatore, moderato

a) Liberare da vincoli anche in senso figurato
b) Stendere, stitare, scrivere, curare

in qualitä di redattore
c) Guidare con autoritä

Tra i cinque termini specialistici (antimeridiano, budget, preterintenzionale, testare,

ubiquitä) hanno creato problemi a una buona percentuale di ragazzi soltanto ubiqui-
tä e preterintenzionale.

Tav. 5 preterintenzionale Tav. 6 ubiquitä

a) Commesso con la volontä di nuocere
b) Che va oltre le intenzioni di chi agisce
c) Programmato con precisione, deciso con anticipo

a) Facoltä di trovarsi in piü luoghi
contemporaneamente

b) Mancanza di consistenza, di contenuti,
di sentimenti

c) Possibilitä di scelta tra piü alternative

Le parole proposte agli allievi della primaria sono state scelte dal lessico comune, dal
lessico di alto uso e di alta disponibilitä. Si e ritenuto che la presenza del contesto
facilitasse il riconoscimento del significato. Hanno creato problemi ai ragazzi le due
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espressioni casa colomca e flare dt vtti che, nonostante indicassero elementi concreti,
evidentemente non appartengono alle sfere semantiche piü frequentate nella realtä
della Bregaglia. Interessante invece il caso della fräse "L'esercito dei Romani risultö
alia fine sconfitto nella guerra contro 1 Galli", m cui il participio sconftto e stato
correttamente individuato solo da una minoranza di soggetti. Le opziom dispiaciuto
e contento, benche non adatte al contesto della fräse perche mal si attribuiscono al

soggetto, sono state invece scelte da piü della metä degli studenti.

Tav. 7 "L'esercito dei Romani risultö alia fine sconfitto nella guerra contro 1 Galli"

a b c non risponde

a) dispiaciuto
b) sconfitto
c) contento

Le parole proposte nella secondaria sono state scelte dal lessico fondamentale o co-

mune e dai lessici specialistici. In questa prova si sono registrati pochi casi in cui la

parola e stata correttamente inserita da piü del 50% dei ragazzi (promoztonale, blog,

tmparare): sono frasi di ambito molto vicino alia quotidiamtä degli studenti. In tutti
gli altri casi sono state basse le percentuali di corretto mserimento nel contesto. Non
risultano quindi conosciute da piü della metä degli studenti parole come default,
proliferazione, avallare (l'umco caso in cui il 100% dei ragazzi ha sbagliato risposta),
malevolo, di cui riportiamo 1 dati nella Tav. 8.

Evidentemente la popolazione scolastica della Bregaglia presenta, nella competen-
za lessicale, un andamento simile a quello della scuola itahana, dove l'italiano e

lingua madre e, quasi ovunque, umca lingua di comunicazione: secondo le piü recenti
nlevaziom nazionali, infatti, la competenza lessicale degli studenti si va mdebolendo

con l'aumentare dell'etä o, quanto meno, non cresce in misura proporzionale all'in-
nalzamento del livello degli studi raggiunti. Come dice Silvana Ferren a proposito
dell'msegnamento del lessico, «dell'acquisizione spontanea la scuola si avvantaggia
ma non puö accontentarsi. Buona parte del vocabolario di base non e noto e non lo

sono certamente le molte accezioni di senso dei vocaboh piü frequenti»5.

S. Ft.RR.tRi, L'alfabetizzazione lessicale. Studi di hnguistica educatwa, Aracne, Roma 2005, p. 139
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Tav. 8 "Se qualche pettegolezzo malevolo di tanto in tanto e comprensibile e

tollerabile..."

a b c

a) benevolo
b) malevolo
c) malefico

2. Dalle parole al testo: oralitä e scrittura

Dopo II mondo delle parole, nella settimana di ottobre 2012, seconda fase del pro-
getto, e stato affrontato 1I tema Dalle parole al testo: oralitä e scrittura. E noto a

tutti che 1'insegnamento dell'itahano, tradizionalmente, si e focalizzato suite abilitä
di scrittura: e altresi importante, tuttavia, che venga prestata attenzione anche alle

abilitä di ricezione (ascolto) e produzione orale.
L'obiettivo su cui ci siamo concentrate e stato Far riflettere gli alunni circa la neces-

sitä di nconoscere le caratteristiche linguistiche del parlato rispetto alio scntto, per

poter giungere alia conquista di una solida abilitä nell'impostazione di un discorso
orale che non sia la semplice conversazione spontanea. Ci siamo proposte perciö di

accompagnare gli alunni verso una consapevolezza di quanto ll parlato spontaneo sia

insufficiente come unica dimensione di lingua parlata posseduta. Infatti, imparare sia

a sostenere conversazioni a tema, sia a organizzare e pronunciare relaziom o discorsi,
e un'abihta lmguistica necessaria per un parlante: abbiamo deciso di puntare alia sua

acquisizione in modo indiretto, partendo dalla disamina delle caratteristiche proprie
della comunicazione quotidiana spontanea per procedere, solo m un secondo mo-

mento, alEanahsi e all'esercitazione diretta su testi di parlato programmato.

La scuola primaria
Per la scuola primaria abbiamo scelto di lavorare sui testi delle canzom perche l'ar-

gomento e indubbiamente accattivante e capace di attirare l'attenzione dei ragazzi,
ma non solo.

La canzone puo essere un ottimo pretesto o, se si preferisce, un ottimo mezzo, per risve-
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gliare l'interesse da parte degli studenti nei confronti dell'italiano, anche se a guardar
bene non sono solo le abihta linguistiche quelle che vengono sollecitate.
La canzone offre spesso qualcosa m piü rispetto ad altri testi. II primo valore aggiunto,
pensando ai giovam, e naturalmente ll fatto che queste possano essere piü di altri testi
moderni e vicmi al loro mondo; ma c'e dell'altro.
La fruizione del testo 'canzone' avviene attraverso il canale orale, che abitualmente e

proprio della lingua spontanea (si pensi alia maggior parte dei programmi radiofonici e

televisivi, oltre che alia conversazione dl tutti 1 giorni); la canzone, pero, mantiene una
caratteristica primaria del testo scritto: la piamficazione, ovvero l'elaborazione formaleL

Quindi la canzone presenta caratteristiche sia dell'orahtä che della scrittura. Ma c'e

anche un altro motivo che ci ha spinto ad affrontare il tema delle canzom: queste
fanno parte del patnmonio culturale degli itahani e testimoniano la condivisione di

una memoria collettiva, come sostiene Lorenzo Coveri. D'altro canto e vero anche

che l'itahano delle canzom puö essere considerato «verosimile», ma non proprio una
lingua «viva e vera»: mfatti

La sua natura semiotica di 'lingua per musica', e l'"attesa di poesia" che esso suscita
nel pubblico, gli impediscono (e gli hanno impedito ancor piü in passato) di essere una
lingua "viva e vera", ma non [...] di essere "verosimile" (e, sorprendentemente, in certi
casi piü vicina alia norma di quanto si pensi [...]• Intrecciandosi con la storia hnguistica
dell'Italia umta il linguaggio della canzone italiana ha potuto ora precorrere, ora
riflettere, ora assecondare la lingua degli itahani; funzionare, msomma, come un grande
"trasmettitore culturale" Non solo con le canzom, ma "anche" con le canzom, grazie al
loro potere evocativo, si e costituito un patnmonio hnguistico e culturale condiviso, un
serbatoio di memoria collettiva che ci fa sentire tutti, al di la delle differen/e regionall,
generazionali, sociali, culturali, parte di una medesima comunitä7.

Ed e proprio questo «potere evocativo» che a noi interessava ricreare, provando a

trasfenrlo in un contesto scolastico situato al di fuori dei confim nazionah, m cui la

stragrande maggioranza dei ragazzi conosce si la lingua italiana, ma per lo piü vive
m una comunitä ricca di stimoli appartenenti anche ad altre matrici culturali. E dal

momento che uno degli obiettivi del progetto e appunto approfondire la conoscenza

hnguistica e comumcativa dell'italiano, la condivisione di un patnmonio comune e di

«un serbatoio di memoria collettiva» ci e sembrata una scelta adeguata e opportuna.
Le canzom proposte sono state Volta la carta di Fabrizio de Andre e Samarcanda

di Roberto Vecchiom, entrambe utilizzate come spunti per attivitä nvolte all'ascolto,
alia comprensione e all'anahsi hnguistica8.

La prima, utihzzata nelle classi terza e quarta, e stata scelta in quanto e una fila-

strocca e, come tale, adatta per far giocare 1 bambini sulla musicahtä delle parole,
oltre che per soffermarsi sul loro sigmficato, spesso inconsistente. Naturalmente il

6 S ThLVb, L'insegnamento dell'italiano e delle sue varieta attraverso le canzom, in I hnguaggi

artistici a cura di S Stefanelh e A Valeria Saura, Firenze, Accademia della Crusca, 2010, p 53
L Covfri, L'itahano e le canzom, 27 gennaio 2012 http//www accademiadellacrusca it/it/

scaffah digitali/articolo/htaliano-can/om, ultima data di consultazione 25 novembre 2013
8 Nelle classi prima e seconda della scuola primaria, il lavoro, per ragioni da tutti comprensibili,
e stato diverso qui i'insegnante ha raccontato a voce una storia, II pesciohno Arcobaleno, illustran
dola attraverso le immagini I bambini alia fine hanno inventato una loro storia sul pesciohno, rea

lizzando un cartellone con gli elementi essenziah, e raccontandola con le loro parole ai compagni
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testo e stato analizzato anche nei suoi elementi strutturali (strofe, versi, rime, per-
sonaggi, ecc.) e alia fine i bambini, a coppie, hanno prodotto una filastrocca di loro
invenzione.

Presentiamo, a titolo esemplificativo e senza alcun intervento da parte nostra, al-

cune composizioni che ci sembra rivelino al meglio l'avvenuta comprensione della

struttura metrica della rima e una certa competenza lessicale e linguistica. II dato cer-

to e che tutti i bambini, anche se ancora all'inizio del loro percorso formativo, hanno

mostrato interesse, motivazione e passione verso le attivitä proposte. Come modello

per aiutarli nell'invenzione e stata proposta la filastrocca di Roberto Piumini, Se i

libri (tratta da C'era un bambino profumato di latte9), in cui erano state evidenziate
le rime:

Se i libri
Se i libri fossero di torrone A
Ne leggerei uno a colazione A

Se un libro fosse fatto di prosciutto B

A mezzogiorno lo leggerei tutto. B

Se i libri fossero di frutta candita C

Li sfoglierei leccandomi le dita. C

Se un libro fosse di burro e panna D

Lo leggerei prima della nanna. D

La scuola
Se la scuola fosse blu,
io non ci andrei piü.
Se la scuola fosse nera,
io ci andrei ogni sera.
Se la scuola fosse giallina,
io ci andrei ogni mattina.
Se la scuola fosse normale,
io mi farei sempre male.

Se la scuola fosse piena di monelli,
io perderei tutti i capelli.
Se la scuola fosse ammalata,
io sarei un vero pirata.
Martin e Davide (classe IV)

9 R. Piumini, C'era un bambino profumato di latte, Mondadori, Milano, 1980. Se i libri fossero,
in http://www.pensieriparole.it/poesie/Rlastrocche/poesia-86226; ultima data di consultazione 25
novembre 2013.
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Se in guerra ci fosse

Se in guerra ci fosse un'arancia,
avrei sempre mal di pancia.
Se la guerra fosse ciambella,
io sarei molto piü bella.
Se in guerra si sparasse rose,
ci sarebbero molte piü spose.
Se la guerra fosse un castello,
metterei sempre ll cappello.
Analaura e Laura (classe IV)

Se avessi

Se avessi sempre un cane

Mangerei anche il pane.
Se la scuola fosse di zucca
Spaventerebbe anche una mucca.
Se fossi una bella sposa
Vorrei sempre con me una rosa.
Se nel giardino ci fosse un'oca
Giocherebbe insieme alla foca.
Alessia (III classe)- Francisca (IV classe)

II gatto
Sapete su cosa salta il gatto?
Sicuramente salta su un ratto!
I gatti sono scappati
insieme ai soldati.
II gatto ha mangiato il grano
che era del villano.
Un gatto legge una storia
che parla sempre di gloria.
Alice (classe III) - Virginia (classe IV)

La scuola
Se gli armadi fossero di marzipane
10 non prenderei mai un cane.
Se la porta fosse come un omlett
la porterei sempre con me a lett.

Diego (classe III)-Vtnzenz (classe IV)

Se un bambino
Se un bambmo giocasse in compagnia
11 tempo volerebbe via.
Se in guerra ci fosse la caccia
Ci sarebbe sempre la focaccia.
Se una balena mangia una rosa
A casa una donna forse si sposa.
Elisabetta e Adriana (classe III)

Nelle classi quinta e sesta si e lavorato su Samarcanda, canzone che si ispira a una
leggenda araba. Dopo averla ascoltata, il testo e stato confrontato con quello della
leggenda10, anche qui con attivitä svolte prima, durante e dopo l'ascolto, e successivi

percorsi sulla comprensione e suü'analisi lmguistica. A conclusione dell'attivitä, i

bambini, a gruppi, hanno inventato delle stone secondo consegne ben precise (nume-

ro massimo 200 parole, tre personaggi, due reali e uno fantastico, titolo composto da

una sola parola, che si riferisse ad un elemento importante del racconto).
Quasi tutti 1 testi hanno nspettato le mdicazioni ricevute: la lunghezza non supe-

rava mai le 200 parole, il numero e la tipologia dei personaggi corrispondevano a

quelli suggeriti. Alcum titoli erano forse un po' genenci (Vanitosa, Pericolo, Pallona-

ni, 1940, Sole, Inverno, ecc.) m quanto non sempre si riferivano a un elemento fonda-
mentale del racconto, come nchiesto, ma questo e abbastanza comprensibile, perche
dare un titolo pertinente e sigmficativo non e facile. Se poi deve essere di una sola

parola, come in Samarcanda, il compito richiede un esercizio e un allenamento che il

10 Si e utihzzato il testo dell'epigrafe nel hbro di John O'Hara, Appointment in Samarra (dove
Samarra sta per Samarcanda), firmato da William Somerset Maugham.
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tempo a disposizione non ci permetteva di praticare. Per finire, alcune considerazioni
sull'itahano scritto e sulla struttura dei testi prodotti: la lmgua utilizzata e nsultata
sostanzialmente corretta, gli errori non sono stati numerosi e hanno nguardato per lo

piü l'uso della punteggiatura (quasi esclusivamente limitata al punto fermo), l'omis-
sione di qualche accento o l'utilizzo non sempre adeguato delle reggenze e del prono-
me relativo. La maggior parte dei ragazzi ha avuto la consapevolezza di scnvere un
testo narrativo ed e riuscita a organizzarne la trama producendo testi per lo piü coesi

e coerenti, che utilizzavano il modello fornito in precedenza.
Ne presentiamo due, senza correzioni significative, a titolo di esempio e a conferma

di quanto affermiamo:

1940

Nel 1940 mentre si svolgeva la seconda guerra mondiale un pilota e un soldato ameri-
cano volavano con un elicottero. Furono abbattuti da un jet tedesco; ma per loro for-
tuna caddero su un'isola bellissima. Quando si svegharono, videro che c'era un gorilla
cucciolo che dormiva sulla pancia del soldato. Chiamarono il gorilla Franklin come il
presidente dell'America. II gorilla sapeva parlare con loro. Dopo andarono all'ehcottero
a vedere se trovavano qualcosa che poteva servire. Trovarono armi e cose da mangiare.
Tornarono dove si erano sveghati e trovarono Franklin che stava dormendo sulla sab-
bia. Lo svegharono e chiesero se sapeva dove trovare cibo: lui guido il soldato e il pilota
in un posto dove c'erano molti alberi da frutta. 11 giorno dopo costruirono una grande
casa su un baobab e chiamarono l'isola "Franklin". Vissero lä fino a luglio 2001. Dopo
la loro morte nacquero 1 due famosi scntton Nando e Alex.

Nando e Alex (classe V)

Palloncim

Tanto tempo fa c'erano due bambini, Giulia e Stefano, e una tartaruga parlante che
voleva volare.
-Non puoi volare-dissero insieme Giulia e Stefano.
-E perche?
-Ma perche sei una tartaruga!
Un giorno, mentre Stefano e Giulia non c'erano, la tartaruga provö a buttarsi giü da

una collina, unchiusa nel suo guscio. Atterrö su una cacca di mucca. Sporse la testa dal

guscio:
-Che puzza!- e si mise a ridere a crepapelle.
Arnvarono Giulia e Stefano:
-Ma che cosa fai?

-Stavo provando a volare...
Giulia e Stefano si arrabbiarono molto ma decisero di aiutarlo. Cosa fare? A Giulia
venne un'idea: andö in casa e prese dieci palloncim con delle corde e una cmtura. Giulia
mise la cintura attorno al guscio della tartaruga e fissö 1 palloncim in cima alle corde. La

tartaruga mcominciö a volare. Arrivö sopra a un albero. P01 Giulia e Stefano fecero la

stessa cosa e arrivarono tutti e tre sulle nuvole e decisero di stare Ii per sempre.

Madlaina (classe V) e Lea (classe VI)

La Scuola Secondaria e di avviamento pratico
Con questa proposta di attivitä si e inteso offrire spunti, metodi, suggerimenti su

come affrontare lo studio del parlato in classe, partendo dal parlato spontaneo,
quindi non progettato, per arrivare, per via indiretta, alio studio del parlato pro-
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grammato. II parlato programmato e la dimensione propria delle prestazioni orali
richieste agli studenti quando sono a scuola: relazioni, interrogazioni, brevi inter-
venti a tema.

Siamo partite, dunque, cercando di stimolare la discussione libera tra i ragazzi sul

tema della comunicazione via Internet e sui Social network, un tema di sicuro inte-
resse nel mondo giovanile che serviva a stimolare la conversazione libera. A gruppi,
i ragazzi sono stati indotti a elaborare brevi testi orali che avevano lo scopo di argo-
mentare le posizioni del gruppo in merito al soggetto proposto. Sono poi stati scelti
dei portavoce e sono stati registrati alcuni brevi interventi (dai 5 ai 10 minuti), che

risultavano quindi porzioni 'reali' di parlato spontaneo, basate sulla libera discussione

nel gruppo. L'esperienza e proseguita attraverso l'ascolto e la trascrizione degli
interventi: stimolante e stato il dibattito successivo che ha portato alla riscrittura
secondo le regole della lingua scritta, per realizzare brevi porzioni di testi espositivi.
Attraverso l'elaborazione e la riscrittura dei testi trascritti si e inteso sviluppare la

riflessione linguistica che doveva permettere agli studenti di affrontare la fase succes-

siva, obiettivo principale dell'attivitä didattica: la realizzazione di una visita guidata
al Museo Chäsa Granda di Stampa.

Ogni gruppo ha preparato la presentazione di un'opera presente nel museo, oppure
di una parte del museo, o della sua storia, e di eventuali proposte di modifiche/ag-
giunte da allestire al suo interno, prestando particolare attenzione alia lingua con cui
i contenuti sarebbero stati esposti, a voce, dai rappresentanti dei gruppi. Ogni inter-

vento e stato videoregistrato in modo da permettere, successivamente, l'analisi delle

singole esposizioni, anche e soprattutto da un punto di vista strettamente linguistico.
Ii lavoro e risultato di grande interesse per noi docenti, che abbiamo colto una reale

motivazione degli alunni a realizzare interventi ben fatti e ben congegnati, ma soprat-

Davanti alla teca degli scoiattoli
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Nella sala delle castagne

tutto lo e stato per gli studenti. Questi, infatti, hanno avuto la reale consapevolezza,
a volte anche in modo platealmente evidente, di quanto i loro interventi spontanei
fossero diversi dal parlato programmato per la visita, perche pieni di esitazioni, ri-
petizioni, sintassi segmentata, tutte caratteristiche appunto del parlato spontaneo.

Ancora nette sale degli animali
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Nelle immagini riportiamo alcuni momenti del percorso-visita al museo, che si e

svolto l'ultimo giorno della settimana di ottobre, alia presenza dei docenti e del
personale della scuola.

L'espenenza e stata davvero formativa, sia per gli studenti sia per 1 loro docenti, come
loro stessi ci hanno testimomato in van modi. Non ultimo, attraverso il racconto di

quanto accaduto proprio nel settembre 2013, prima del nostro terzo e ultimo mterven-
to, quando, trovandosi a dover accogliere una scuola di "colleghi" non bregagliotti,
1 ragazzi hanno scelto di riutihzzare proprio 1 matenali reahzzati con la Crusca e di

guidare loro stessi la visita al Museo sfruttando esperienza e competenze acquisite.

3. Situazioni multilingui in Bregaglia. I linguaggi specialistici

La scuola primaria
Le attivitä proposte nella terza e ultima settimana, svoltasi nell'ottobre 2013, hanno

riguardato le lingue speciahstiche, esaminate all'interno della situazione multihngue
della Valle.

In questa fase i ragazzi sono stati guidati nel mondo dei linguaggi settoriah: parten-
do dal loro repertorio linguistico abbiamo preso in esame le caratteristiche principah
di questo lessico (monoreferenzialitä, presenza di neologismi e di prestiti), sofferman-
doci su alcune vanetä che si differenziano in base agli ambiti d'uso (quali, ad esem-

pio, la cucina, 1 mezzi di trasporto, lo sport, le materie di studio), e alle situazioni
di impiego o ai contesti (come una conversazione dialogata, un messaggio di posta
elettromca, una visita dal dottore o un'operazione presso lo sportello di un ufficio).

Le lingue speciahstiche, e soprattutto quelle scelte nella nostra azione, hanno coin-
volto la dimensione del "fare" e del "fare insieme": se si lavora in un gruppo sulla

preparazione di una ncetta, sullo smontaggio o montaggio di una bicicletta, o sulle

parole di uno sport, oppure su varietä di lingua da utilizzare m contesti particolari,
l'obiettivo che tutti devono raggiungere e condiviso e, alio stesso tempo, tutti devono

scoprire 1 passaggi che portano al suo raggiungimento.
L'obiettivo, quindi, era che durante l'interazione venisse utilizzata dagli allievi una

lingua funzionale alia conoscenza e all'acquisizione dei termini tipici del settore coin-
volto: obiettivo ancor piü interessante alia luce della particolarissima situazione mul-

tilingue in cui sono immerse tutte le "nostre" classi.

Per la primaria abbiamo scelto di lavorare sulle parole del cibo, della mediana,
del calcio e della bicicletta, graduando 1 contenuti e le modahtä con cui sono stati
affrontati a seconda delle classi.

I bambini di prima e seconda classe, partendo dalla proiezione della video-ricetta
Gelato alia crema, dopo aver individuato le parole del cibo che venivano pronun-
ciate, sono arrivati alia reahzzazione di cartellom con 1 nomi dei loro piatti preferiti
scntti in dialetto, tedesco, itahano.

Nelle classi terza e quarta, partendo ancora una volta dalla proiezione di una video-

ricetta, Niente pasta solo zuccbine, gli alunni hanno avuto il compito di individuare
anche qui le parole del cibo presenti nella video-ricetta, quindi compilare, a coppie,
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una tabella con 1 nomi der piatti abituah di ognuno, espressi in dialetto bregagliotto,
in svizzero tedesco e in italiano. In seguito si e discusso sul fatto se questi fossero

tutti piatti sam. Sono state cosi distribute due immagini della piramide alimentäre

e della dieta mediterranea per adulti" e per bambini'1, con le indicazioni formte dal

Mimstero della salute, che sono state lette e commentate in classe.

II lavoro successivo e consistito nello scnvere, a coppie e in una piramide muta, 1

nomi degli alimenti della dieta mediterranea in dialetto bregagliotto e in tedesco.

Tutti l bambini hanno individuato correttamente 1 nomi degli alimenti in dialetto

bregagliotto, ma non tutti sapevano come scrivere quelle parole che, evidentemente,
hanno sempre e solo ascoltato o pronunciato, ma mai scntto. Interessante e stato ll
dibattito che si e aperto su questo tema: alcuni bambini hanno anche chiesto di poter
visionäre ll dizionano del bregagliotto, a disposizione m ciascuna classe.

Per quanto nguarda invece la traduzione in tedesco, molti si sono fatti aiutare dai

compagm che lo conoscevano meglio, perche figli di un gemtore madrelingua (o, in
taluni casi, entrambi).

Nella seconda parte dell'attivitä si e giocato con le parole della bicicletta, del cal-

cio e del cibo. Per quanto nguarda le prime, dopo aver osservato l'elenco di parole
relative alle parti che la compongono (v. immagine sottostante"), bisognava scrivere

ciascun nome della lista nel riquadro corrispondente.
1 risultati finali sono stati decisamente buom: quindici bambini su ventisette hanno

msento tutte le parole correttamente, dei rimanenti dodici, sette hanno mvertito
cerchione e ruota, errore comprensibile in quanto appartenenti entrambi alla stessa

sfera semantica, e cinque hanno sbagliato a inserire nel riquadro giusto quattro
parole.

http//bit H/imMsRHt;, ultima data di consultazione 23 novembrt 2013
http//bit K/MDsXin, ultima data di consultazione 25 novembre 2013
http //bit lv/iKRUSC, ultima data di consultazione 23 novembre 2013
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• telaio forcella cerchione

• freno parafango raggi
• portapacchi canna cambio

• sella manubrio moltiplica (o corona)
• fanale pneumatico (o gomma) catena

• pignoni ruota
• pedale campanello
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Quindi siamo passati a esaminare le parole del calcio: a coppie, bisognava aggiunger-
ne altre fino a completare lo schema seguente, e provare a tradurre ciascuna parola
anche in dialetto e tedesco.

I risultati, anche qui, sono stati molto positivi: su undici mserimenti, la maggior parte
dei bambini (ventidue su ventisette) ha risposto correttamente; solo cinque hanno

sbaghato o mancato un inserimento: tre hanno inserito tra 1 ruoli la parola generica
giocatore, e due non hanno riempito una delle quattro azioni.

A conclusione dell'attivitä, 1 bambini si sono misurati sull'mvenzione e produzione,

sempre a coppie, di un testo, sceghendo di scrivere un breve dialogo sulla squadra
del cuore e 1 giocatori preterm o sul tema della bicicletta, oppure di creare un menu
giornahero relativo a tre pasti-tipo per colazione, pranzo, cena.

Una sola coppia ha scelto di scrivere un dialogo sul tema della bicicletta, in cui
ha utihzzato quattro parole settoriah (campanello, telaio, fanale, catena)-, quattro
coppie hanno inventato un dialogo sulla squadra del cuore: una ha usato un numero
davvero alto di parole d'ambito calcistico (goal, scartare, area di rigore, fallo, puni-
zione, centrocampo, portiere, traversa, pallonetto), altre due coppie hanno scritto
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solamente due parole/espressioni per ciascuna: ala e gol, passaggi e reti inviolate.
L'ultima coppia ha parlato di una partita di hockey, utihzzando quattro parole del

lessico settonale: pattim, bastone, tin, porta. Nel complesso, possiamo affermare che

in tutti l dialoghi sono presenti parole del hnguaggio speciahstico, se pure in quantita
variabili, ma sempre usate correttamente.

Per finire, undici coppie hanno scntto un menu giornaliero che, a stragrande mag-

gioranza, comprende pasti "sam", in linea con le indicazioni della piramide alimentäre

e della dieta mediterranea (due aggiungono una merenda pomeridiana a base

di frutta e spremuta di arancia, o yogurt); due coppie propongono per ll pranzo un

pasto completo "all'italiana" (primo a base di pasta, secondo con carne e verdura,

poi frutta e dessert)-, una, per la cena, suggerisce di mangiare affettato, spezzatino e

salame piccante, ma, per fortuna, aggiungendo «solo se ce l'ho»! Tutte le parole del

cibo sono utihzzate in modo corretto.
Nelle classi quinta e sesta ll tema affrontato era Le parole della mediana-, dopo

aver lmzialmente ascoltato la registrazione di un dialogo fra un medico e un paziente,
intitolato L'ttahano dal dottore, 1 ragazzi dovevano individuare le parole apparte-
nenti al lessico speciahstico della mediana. Quindi, leggendo alcum brevi articoh di
ambito scientifico, bisognava individuare le parole settoriali e trovare anche a quail
settori - musica, mediana, saenze, meteorologia - appartenevano. L'attivitä si conclu-
deva con la produzione di un testo da mviare per posta elettronica a un amico/a, che

contenesse alcune parole della mediana, scelte da una lista data [mal di testa, febbre,
medico, influenza, antidolonfico, pillole, pediatra, sciroppo, pomata, cortisone, eru-

zione, dermatite, ortopedico, distorsione).
I nsultati sono stati per la maggior parte positivi: tredici ragazzi hanno utilizzato

le parole del lessico settonale in modo corretto, dimostrando di averne compreso ll
sigmficato e riuscendo a inserirle in un contesto adeguato In sette testi ll loro utilizzo

puo essere considerato accettabile, anche se non e stata rispettata la consegna delle

200 parole complessive; nei rimanenti quattro testi sono state utihzzate diverse parole

della lista, concentrate quasi sempre nella parte miziale.
Una nota comune a tutti- la consegna di scrivere una e-mail, quindi un testo non

"scolastico", ma un po' piu libero dove si poteva usare un registro meno formale e

piu dismvolto, non e stata rispettata quasi mai, probabilmente per una scarsa fami-
liaritä con la posta elettronica.

La scuola secondaria e di avviamento pratico
Le attivitä nella scuola secondaria hanno avuto mizio dalla visione di due spezzom
del film Tu mi turbi di Roberto Bemgm. Le scene mostrate si svolgono in un lstitu-
to bancario e documentano due colloqui tra un inesperto diente e gli addetti della

banca (un impiegato e ll direttore della filiale). II diente (Roberto Benigni) mtrattiene
due colloqui esilaranti in cui mostra di non comprendere quello che gli viene detto

perche 1 due "addetti ai lavon" utilizzano la lingua speciahstica dell'ambito bancario.

Proprio ll fraintendimento linguistico realizza la comiata irresistibile di Benigni:
alcune espressioni vengono infatti da lui interpretate letteralmente poiche ll suo per-
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sonaggio non riesce a inquadrare il significato specialistico. Si tratta di espressioni

come staccare un assegno, numero della pensione, mora, denari investiti, giocare in
borsa: tutti i ragazzi non hanno avuto problemi nell'identificare, ascoltando i dialo-

ghi, le espressioni della lingua specialistica che venivano interpretate erroneamente
dal cliente-Benigni.

Si lavora in dasse

Maggiori difficoltä invece, come era prevedibile, sono state riscontrate nel dare la

definizione di queste espressioni: e stato necessario consultare vari dizionari dell'uso

per poter arrivare a costruire definizioni accettabili.
Piü agevole e stata invece l'attivitä che ha visto gli studenti impegnati nella co-

struzione di dialoghi in cui venissero utilizzati termini di vari ambiti settoriali e ci

fosse un fraintendimento linguistico dovuto proprio alia difficoltä di interpretazione:
sono stati scelti termini come attacco (ambiti medico, informatico e sportivo), piano
(ambiti edilizio e musicale), prelievo (ambiti medico e bancario). I ragazzi hanno

immaginato situazioni corrette, dimostrando di aver compreso i differenti significati
delle parole in questione: in alcuni casi sono emerse perö alcune difficoltä lessicali

che testimoniano una competenza dell'italiano non molto sicura per quanto riguarda

soprattutto la scelta lessicale. Si riscontrano incertezze nella scelta del verbo adatto

con termini polisemici («la maestra ha preso un attacco di panico», «uno di loro ha

ricevuto un attacco») o la corretta costruzione del verbo («sono andata a preleuare
il sangue»); altre incertezze sono emerse nell'uso corretto delle preposizioni, come
accade usualmente nelTapprendimento deH'italiano come Li: «ha iniziato a tremare
nella lezione», «sono venuti a fare il cambio sit molti articoli difettosi».
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Messa in scena... Divagazioni iconiche sulla parola "attacco"

L'attivitä e proseguita con esercitazioni sui lessici delle materie di studio, quali le

scienze, la storia, la geografia. Come accade anche con gli studenti italiani, la storia
ha presentato maggiori difficoltä: l'analisi e lo studio di espressioni come crollo de-

mografico, economia agraria, densitä della popolazione, popolazione agricola sono
stati fonte di discussione tra gli studenti. II brano proposto, tratto da una manuale

italiano, e stato percepito come "troppo difficile" nella sua decodifica e comprensio-
ne, per cui si e reso necessario I'intervento degli insegnanti e del dizionario cartaceo.

Anche lo studio di una parola polisemica come diritto e stato sentito come un'atti-
vitä eccessivamente impegnativa. Era stata proposta la seguente definizione, tratta e

riadattata dal Grande Dizionario Italiano dell'uso (GRADIT) di De Mauro:

'diritto /di'ritto/ (di-rit-to) s.m. FO
i a complesso di norme legislative o consuetudinarie che regolano i rapporti sociali
ib scienza che ha per oggetto di studio tali norme: facoltä di d., storia del d.

2a facoltä, giuridieamente tutelata, di operare proprie scelte e di esigere che altri met-
tano in atto o si astengano da un determinato comportamento: il d. di voto, il d. alia
quiete pubblica
2b estens., pretesa derivante da norme di carattere morale o consuetudinario: il d. del

piü forte, essere lasciato in pace e un mio d.

3 [cfr. lat. mediev. dirictum, 1251] spec, al pi., denominazione di vari tributi imposti in

epoca medievale o di imposte erariali ancora in vigore: diritti di confine | tassa fissa im-
posta in base a determinate norme o come corrispettivo di un servizio: diritti di segreteria

L'attivitä di lettura, comprensione della definizione e successiva creazione di frasi in

cut il termine fosse utilizzato con le differenti accezioni e stata giudicata di difficoltä
non proporzionata a studenti della secondaria: certo lo studio di parole polisemiche,
con significati diversi e, diciamo, poco concreti, mette in gioco abilitä linguistiche
complesse, ma riteniamo che questo tipo di esercitazione rappresenta una delle vie

irrinunciabili all'arricchimento lessicale e alia comprensione di testi anche elemen-

tari, come articoli di giornale o semplici testi di storia. Ci sembra quindi che questo

brevissimo esperimento possa darci dei suggerimenti sulla direzione da prendere

nell'insegnament© dell'italiano e, piü in generale, della prima lingua. Siamo infatti
convinte che alio studio del lessico, alia riflessione sul significato, corredata degli
strumenti idonei (dizionari dell'uso, rudimenti di storia linguistica delle parole e loro
derivazione), debba essere riservata una parte cospicua dell'educazione linguistica in
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generale, perche gli studenti siano sempre piü in grado di dedurre informazioni date

esphcitamente nei testi, comprenderli nel loro complesso e rielaborarli cnticamente.
Competenze, queste, che, come testimomano le piü recenti indagini nazionah (si veda

ll rapporto INVALSI 201314), spesso vanno diminuendo dalla scuola primaria alia
scuola secondaria di secondo grado.
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