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fumetti in pttrinu
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Una arolire, sua,lstatl arai sia, oltr! allc
dotlvèriorl dl foailo p6r o!1 vLolo fattè,
r'{.ohl,.òc E6npr. d.I oritèri ò1 soclta ili pri
Éó optaa,blLi o colirtrqra paa6otlall.
Qne6tè ao! El osl,úc da oiò Éd si gr.lrltifics
p.r il fetto chc ur lti.lo hi' È.úIrF dclì.
prlzlatltà à, ttal !o!t!o oaso, vuol! anoh!
!!ovoor!È ordti.ch. oha, 5a ooEtrrttiva, dcvg
!o rtiEolala ultèr.i.orl hiziètivc gicurarcltc

!lù. clau.rlùti 6 oopl.t..
qtrcBt4 p!o!!éBsa pc! chiarlîa ohc ].s goalta
dr! furcttl ?loEolltl lalls ùortr6 può evcrc
d.all6 laolino(alcr]tc volutc) Dg, é Bt.ta BuL-
data Éoprstutto ilel fatto cb. gll rt.rsi Aov.
tsrto , asÈ!!c artohc afulboli dli 1|n& oyolurlorc
lla d.l d.i E.gtro 6la del nLctt.rias! ( titou )
11 fùnctto tlr4îvottule, dunqur, coùtc rvolfrrl
oDa dll, ED úiaed.alia ch. a6rrp!. ùi pj,ù 6ta
iaaomcailo trn poato all prino pislo lalli oul-
tu!a, daL loEtro tqnpo.
L ? AfVfNTUEt( aDob. qua'ttlo ao! .listcvato aroo
rr, 1 nconlcdr) é roúpr. gtot. 1è coDp.€la di
ogli tqfalrlai 1À .ssa o8ltuÀo di Eoi b. grttg
to le plopia, iloÈa ili so8tri, Ai parrr, di Aug
to p.r lr.EotLEDo, 1À Aotiùitlvs 11 pl.oè!.
dclla fùta,Bls.
CooG potoys, 11 FuD.tto, t.to E6I 1898 oo!
IELLoI{ KID c giao al 1929 o.oEoluto oon 1.
co6lcltà, pcd..t.6 ùn occ4Eloac co6ì gilott6?
E qu.16 dètè Dl8lioro ohc ùor 1l 1929, L ra,núo

ilclla ctlÈi di |lsll St!€cti l. prE . d.Ua dÀ
Éoocupezl,oD€, Is, atlssF68azioDa ùi En BistcBa
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I l  7 gennaio 1929, un lunedì, iquoti-
diani rmcficani tenevano a batt€simo
due nuove str isce a fumettì.  La pri-
ma, che si int i lolava Tirr:arr era djse-
gnala da Hal FosÌer (cinque vignette
senzL\ l)ul loon, cioè senza ( nuvoleF
tx": !e parole eraoo scri l te ìn basso a
mo' di didascalia) e derivava dal ce-
lcbre rornanzo di Edgard Rìce Bur-
roughs ' l  arzl ln delle scimmie, di quin-
dici anni prima (t914). La secoDda
recav! per lilolo BrlcÀ llogers nel-
I anno 2429, eîa f,îmata da Phil Now-
Ian per i l  tcsto e da Dick Calkins per i
disegni e prendeviì lo spunto anch'es-
sa dr un rornanzo - di fantxscienza
-  8 j l  no to .  l . . . 1
Stupìscc che in quel 7 gennaiofbssero
ai nirstr i  di partenza insieme due sto-
ric molto dif lerenÌi tra loro, ma uni!e
da un' impoftante caratterist ica co-
mune: erano i primi t imett i  di avven-
tura. Si rompeva così la tradizione di
dccenni, secondo la quale con i l  fu,
melto si doveva soÌo Iar r idere; i l  fu-
melLo apriva le porte ai .  magnif ici
eroi ", ai cîval ieri  del l ' ideale, agli  in,



loofÈlcolotnioo? 8oúItalao, q[cllo obc ara ata
ie 6iao aù allora lrtts cera,ttór.l stLce, !ÀÈcaya
tl fI[ctto dLt.w.ntur.s.
Lr.wotnre qul.lilL 6.!chc oo[. a6c..sltà dl
t!Agl,!., tDeúttc glt .roi htr.pldi . bèLdr,E-
roli al8 rea $altè ooBlrlassa, a sooislLdtc
p.r'leolosa.
fcDtrc la [oEoiolla di tutìt i g{.oúi vlvc
d.l .oli p|iobl@l coatlngltttlr I raw.ùtur. lL
tutt.rr, doorîlg€s!ùor lclla, flllloDe ttrttl I
uclt (o tgnolarltlolf) dt qr.u. !.i,ltà.
11 FoD.tto Etrpcra gll st.ri.otlpl, slLo rd.
!. rcguitl, !ort.r.lo61 a Uîolli di tt.F.rl(F
aa a di aU5c&[o oha lo frraaro all?a!t.,!e yala
. proDia q,rtc.
It rIl'EZl[r, di Fostcr € il iBITCK nOGEngi itt
CdkiBs aolro I espolttpitl èi tlne l,ùnga Eoll,o

coRDor, xttrDnut,
PIBAIIT SIEÍE ClrYon
îItr, Bl,rltrI E IO
PICCE!, BIrUUKtrr, ,

ltrttl pcrronèggi oh. Ai volt. ilt voltÀ r'kÈ.
colo a calattrdrza!. u! ctooer uù Dodo dl
P6ÀAAIIE.

Oggl Elcúa!@te tl FE[ctto h4 uno rlrazlo brb
!tù h,!gp bèll4 oultlra &.1 t!úpo, Éi Ào!
$.ùdo tl,nulqi.to ld.rEafc úùa 6l!tasl, dcLI.
alD.ttr,tL?c ! d.cllo paur. d61 l.ttorr ù.dLoi
.rso hr oalioato nuovt sohif r..rrilvl, .11a!
8!oùo I ooDllai .iúo ril .!rlvèrc, coÀ t X.tal
Oal.|!t, 8 BtotLo saDrè t!.|r.,, dl,aa3BÈta atF
podrD.Dtr €d osaDplo aL lOEEIlts , prmta rll
.ralvo ilt t|rtl doaroÀ..tDrBto !c!r., !.giti.s!
o|!f !.!!ativ.! ll itl..gto pc! il ati!.gao.
f,.Bll, dtirl t.6pl at .ia tol'lrbdo.ll. Btro!
tuta olaaÈl,oò dalla storLe i foùcttir aùoha
a. qor uùa tcotrloè oh! ..Aénrtt6 liv.tlt ltr.s
p.it.ti. U! .!srpio, tua, tÈ!tt, IAI FnIItrln
(l1 CIÀRDINO, r|lr autorc lt.,lilao obr, ltaLrDc
.d.ltd, Bi s'tà Ba.p-. più rffa&e,nilo allt
6 tta!o.
A!. tttuetdo úl p!ar. r'lootd.rc oon. l. .upq!
nrrl,. ltrttrlitosc, gb6 ai-ao e8lt tltri atrsll
r.!!rl 60 s!r, iltlisouaBa, aia r.np!. plù dl,ri!!g
11.. p.. ?.! po.to 8 frllettl curot.L r .[d-anc
doenl,t !r!a, c!'Lci ilatÉyst! lo!.c a ar!órd.o un
1!ot.!1- dil rl(UE.n6LoraD.!.lo il.l iSO(IO
lllBBlc.lfo' cloé dcgli St.ti Irnitt co!r. port._
toPI di llù.rta c tr!otr.6so?

-î H^r4r€r-' E (óL

r l  I "  gennaro lvJU un ùomo ot crnema
in pochi anni era diventato famosis-
simo con alcuni disegoi animati in
bianco e nero, portava i l  suo eroe
principale nei giornali ,  come prota-
gonista di una serie di futuetl i  quoti-
diani a puntaie: i l  cinearta era Wah
Disney, i l  personaggio si chìamava
Mickey Mouse (r ibattezzato da noi
Topolino). Era un topo, la sua f idan-
zata una topina, isuoiamiciun cane,
un cavallo e una mucca, f ia (antro-
pomorfìzzatio, cioè disegnati e îatt i
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agire come se lbssero uomini in un
mondo che, in tutto c per tulto, eru i l
mondo degli  uomìni

'  Non si trattava, è vero, di una cosit
completamente nuova, giacché dal
l9l0 un al lro topo, Ignatz, cra. nclÌe
str isce dei quolidiani, i ìpprezzalo
co-protagonista di KriLzy Cut, al cui
st i le gralìco, del reslo, si ispiruva in
prrte i l  primissimo lopolino. Ma è
certo che, grazie al l ' inlmediatà e va-
stissima popolarità mondirle raggiun-
ta dal sorcio disneyano. i l  l ì lone del-
ì avvenlura amdaú {d unimali crcsce
e si svi luppa.
Nel giro Ll i  un solo rnno pcrcio, (
precisamente dal 7 ge nrio 1929 al I"
gennaio 1930, i frrnetl i  americani
avevano mutato volto, impostando
tutte queìle caralterist iche che l i
avrebbero contraddisrint i  negli  anni
avvenire.
L'Aorerica, intanto, sl l lva cambìan-
do rapidamente. Nel novembrc dcl
1929 i l  crol lo della Boisa di New Yofk
spazzava via di colpo, in un tur 'bine di
aria gcl ida, I 'ol l imismo clegli  "anni
fbÌÌ i",  del l 'ctà del Jazz canral da
Francis Scott Fitzgerald*. In prece-
denza, Ia nazione amcricana si era
cullata nella sicurezziì di un eterno
miracolo economico e aveva eletto
presidente Herbert Clark Hoovef,
per quel slto motto proverbialc: (Llr
nrospcrita e ir l '  rngolLJ d(lh \ lraLti ,  -laalè
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L  vventura nel Iumetlr tndrcu terto
un desiderio dievasione, ma anchedi
eroi positivi, di miti a cui guardare per
farsi coraggio nella vita di tutti i gior-
ni, di modelli ai quali ispirarsi per la
propria condotta quotidiana. E in-
sieme, I 'avventura è l iberazione dagli
incubi, certezza che se Flash Gordon
riesce da solo ad aveÌe ragione di
Ming, il bieco e crudele imperatore
del pianeta Mongo, se Tarzan o
I 'Uomo Mascherato sanno dominare
le insidie dellagiungla e gl i  inlr ighi dei
cattivi uomini bianchi che corrompo-
no inativi del l 'Afr ica o del Bengala,
tanto più il cittadino Smith del Mis-
souri saprà cavarsi d' impaccio dalle
proprie e più modeste dimcoltà.
Un decennio dopo, nel 1939, quando
Hitler sembrava inarrestabile in Eu-

ropa e I'America scivolava dentro la
seòonda guerra mondiale, gl i  eroi del-
l'avvcntum non sarebbero piir basta-
li. Contro il mostro nazista che si dila_
iava, ìa sicùrezza collett iva e I ' incon-
scio di un popolo reclamavano qual
cosar di più di uo uomo: nasceranno
aiiora, nei fumett i ,  isupereroi dotati
di iànrastici poteri.  iSuperman e i
Batman.

G. ],a:ult^.I "1.tF "i.lì.i .t.i
i^ t:n(i.bt'?di( d.i Ihùúati
Firenz€. Sansoni, 1970.
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Fl!l!oo, lrloisilo ohLr rioEtalcltt. !!6lto
rU .! illlatlîltù rllrl.llaúo ilàI1i ro!t!.
(D.!tl.r.lrVolplrClùtcn) qu.gto rcr.rlglloro
(preartcnl I'gg.ttlvo) lrlro all, oornrio.ri-
o!. ohc é ll trqàtto, ta tuttl t írol rrp.ttl
.ocla1l, c .!tl!t191, rutl!.lilo rt! tqon allvar
theto . doùlruDito .i! @r ntgaio!. .ita!r!
olta arll. ttdrlonc dli rcod,orl rttùrrfona
oha !o1ta volia lartgr.

I fun,etti come specchio

<iella società

Irt chL tni;rtrra c per ,ltrale r,tttionc p,,s.sianto alfermarc
ch? i lhntt ui tillr ono i ctrnÍi i, lc tnsie, le speran2e o le paure
idi'tti cl' E.[r'r.se rero che poslíamo guardare ad essí come
tl x4 ittttttttKinc rillas.ru Jallu .socìetà e quindi come ad rna sortu

di d chntckto ttorico, sTppttTq indirctto e;lquanto insoliro?
I ,rcnnini a.\t t lut i  no, n,tt t  l , '  ptts.rktmo tJjermara. Ma relatiw,úeht.
.: t l  .r l  . !   

 

Jr (rtt  ( rt  I ,rct i . \ i  uspt"tt i  Jgl la sociptt i ,  prevalentempnte
ú.tkttt t  Jt i  ppari. \( ? t i  e l i . lùtsi,  ul lora. sì, lo possiomo dùe.

plii ttn t.iclno it nicro-iiirti aii plattuti e ""*n:,r^í"íi|!li\i at
t tu l i ,r ìr, 'ndu:c strt!o p('rt trtori .  lJn preno di tantini.roni i ípiì i ,
| , . |  htc.t ' t  t t  t t .  te. lu.gt:t tol i  uZit,ni a trna huona dose di humour,
,rr esînntcf( r qri li t,,rnre ti dell uomo moderno: la nevrosÌ,
I egqrcssività, I'incom nicabilità, I,insicureTTa, il bisogno
di úJ?rmtl:i, tttc, i couplcrti tli inJcrio tu. In cssi noi.i riconosciano,
tcatLtm(t t nosttt dtlaui. l( no.sIre pa rc. ?ppufe, contcmpofaneamentc
rlucsll ltt,n,tclli po.îî?eNo o la capocittt dí farci sorridére e divertìre,
Irt t : t( t t l  I t)r, ' . t( tgt i , ,  a ironi(o scnso Jellu yita.
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RùBERTINO Anclri , ; l  h,.t t t , '  sui t ' t tmhini t"f t ihi l i  ",  per I insolir, t  e suggestiva tesi

(hc l trutore 4\ '4tta.( è piuîbsto convincente in questo senso.
Quesli.litmetli sarchbcr<t, dice l'aulore, una rívíncita deí bambíní suglí
adulti, perchts (ulro(:i di interprelare il sogno d'ogní bambino
.li scntit'si itltptot t'isomcnte forte e domínatore, una sorta dí
qren(l(-to '  l ( t tdt( lal lo st i to di suddítanza infanti le.
Ilfirntctto, lo sappíano, è iI nondo deí super eroí e dei míti
clt tluesti sunno sltrigionara. E .lkale míto è d ruto píìt a lungo e ha
ttvuto píìt stttct'.sso di Tarzan? Mo al di là dí questa fguru
atppat cillc tenle senlpli(c, istitrtira, forle e buona, ví sono non poche
itpli(ítzíoni tutl'dltro clte sctnplíci. T.taln si prcsenta all'Ameríca
dcllu grtrttdc ct i.\i (otnc trrut .fuga dallu rcallà e co tenporaneamente
cont il sintbolo <lelh intraprenden1a, del coruggio e dello spiríto
di soptdt'tircn.d indíitl uli. Cotne lui, anche il contemporaneo
F[atlt Grudon lan(ia .tll ancrí(ano nedio, Írarolto tlalla bufera
!(otlotúí(u, In in(iltlttt?nlo ( resislete e a coftlbdîîere.
Clrc tlirc tlci o.frurtetti rrcri u se non < hc rappresentanoforse lo specchìo
piit abnorna dci tí;.i rtmani? In es,rí si vede clúaramente come alcuní
ttsL'?tti d(lld t((ltù, itr parti(olut (,i1 scJJi, e la víolenza, acquístino
un'ttrtspL'ut:.ione dl linit. della.follid e tlella patologia, fratto
c spcctltio tli trtt ntonl() (h. l1a faíto del ctenaro, degli ístinti sessuali
c lcl rlc:iLlcrio dí poterc. tltrcttanti mití.
Appntfondh'e questi aspctti .lei.fùúetti vi può pone nella condizione
di saper s.fuggite elle ((ttur.t difalsi desiderí e i può aiutare
a capirc piit (oncr(tonlclttc lu realtìr clrc ví circoncla,

l l  topo dei f umett
Ull topolino dei fumetti, stanco di abitare tfa
le pagine di un giotnale e dcsideroso di cam-
biare-il sapore della carta con qucllo del for-
maggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mon-
do dei topi di carne ed ossa.
- Squash! - esclamò subito, scntendo odor
di gatto.
- Come ha dctto? - bisbigliarono gli altri
topi.
- Sploom, bang, gulp! - disse i l topolino,
che parlava solo Ia l ingua d,Ji turnutt
- Dev'essere turco - osservò un vecchio
topo di bastinrento.
E si provò a rivolgelgli la parola in tulco.
II topolino lo guardò con meraviglia e dissc:
- Ziip, f i i ish, brnk.
- ".ton i lurco - conilu.e i l topo novì'
galore.
- Allora cos'è?
- Vattelappesca.
Così Io chiamatono Vattclappesca e lo {cnne-
ro un po'come lo scemo del vil laggio.
Una volta andarono a caccia in un mulino
pieno di sacchi di farina bianca e gialla l topi
allondarono identi in quella manna e masti '
cavano facendo: crik, cr'ìk, crik, conlc ttLtti i
topi quando nlasticano.
M; i l topo dci fumetti laceva: - Crek, sclek.
scherechek.
- lmpari almeno a nrrngìare cornc Ic pcr-

sonc educale - boÌbottò i l topo navigatore.
- Sc lossinro su un basljmento saresti già
stato buttato a mare. Ti rendi conto o l lo che
fai trn rumore disgustoso?
- Crengh - dissc i l topo rlci fumetti e tor'
nò a infi larsi in un sacco di granoturco.
Il navigatote, allora, fece un segno agli altt i
c quattì qLralti sc la fi larono abbandonandolo
al suo destino.
I 'cr un po'i l  topolino continuò a masticare.
Ouando finalttrente si accorse di essere l ima'
sto solo, cra già troppo buio per cercare la
sttada di casa e decise di passare la notte al
mr.rIino.
SLava per adrJorrnentar.i. quand cc,io ncl btl io
ac . "n ic r ' i  duc .enra lo r i  g ia l l i :  ecco  ì l  f rusc io
sinistro di quattro zampe di cacciatore. Un
gatto!
l squuash - dissc i l topoìiuo con un bri-
v ido .
- Cragnagnau! - rìspose il gatlo
Ciclo, eia un gatlo dci fumetli! La tribil dei
pcll i  nefi lu lvcv:t t ltctialo pcrché non riu'
sciva a farc "gnlu" conlc si deve
I dr.tc si abbracciarono, giurandosr eletna
anricizìa c passarono tutta la notte a conver'
sare nolla strana lingua dei funìetti. Si capi-
vano a ncraviglia.

C I A N N I  R O D A R I
dr It@/! dl rcldlono, Einuldi
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l l  fumetto uccide la oarola
Fra uomini di buona fede e di buon gusto
sarebbe suoerfluo affannarsi alla dimostrazio-
ne che oggì il fumetto, nei suoi repertori cor-
renti, è idiota e antieducativo: a ciò è sufli-
ciente aprir le pagine d'uno qualunque di
quei giornali, Dal punto di vista d€l contenuto
narrativo, col l inguaggio fumettato si arriva
all'abolizione totale non solo degli elementi
poetici, ma ben prinra - e qui sta i l piìr gra-
ve - di quelli psicologici e sentimentali,
Ma questa forma espressiva ci sembra inido-
nea e degna di ostracismo sul piano tecnico
ancor prima che sul piano morale. In questa
formula orendamente antiestetica, che im-
pasta parola e immagine, accade che l 'una e
I'alrra, nonché integrarsi, si uccidono vicen-
devolmente. Anche da un punto di vista squi-
sitamente lìsico e sensoriale, l 'occhio è reso
strabico per seguire contemporaneamente il
palloncino scritto e la figura che lo illustra,
Nelle vesciche bianche a forma di pera o di
prosciutto che solcano le vignette dei nostri
piccoli lettori, la parola ha trovato la sua piit
squallida tomba: peggìo che una morte, una
misera fossilizzazione. E ben piìr chc il tra-
monto delle fate o di un civile c gentile pa-
trimonio di personaggi e di temi, il fumetto
raDDresenta il tramonto di ciò che ci distin-
guJ dalle bestie: la parola. Addio forse per
sempre al paradiso dellc dolci e nutrienti lct-
ture, alla compagnia consolatrice dei buoni
libri. I bambini-fumetto ben dimcilmente sa-
ranno capacij anchc fatti adulti, di quell 'atto
di civiltà.e quasi di l i turgia che si chiama
lettura.

LUICI SANTUCCI
l\ Ld l. .ruttnu ilúartìtt, t:lbbti

Fascino dei f umetti
Come il gioco, così anche Ia lettura dei Iu-
metti costituisce per i ragazzi un mondo esclu-
sivo, un "cerchio magico straordinario"i essi
vivono una esperienza di illusione che può
prescindere dalla realtà grazie al consenso
collettivo su cui è fondata.
Ciò non signilìca certamente che i lettod dei
fumetti credano alla realtà dei personaggi e
delle storìe; è stato dimostrato che solo una
minoranza îra i ngazzi lettori, composta dai
piìr immaturi e sproweduti, è suggestionabile
al punto da credere alla verità dei fatti rap-
presentati nei fumeni, La maggior parte inve-
ce sa separare nettamedte I'esperienza illuso-
ria dalla realtà,
L'esperienza illusoria possiede comunque un
suo fascino ed una sua alta desiderabilità, che
qualche volta finisce con il confondersr con
la credibil i tà non di questa o di quella spe-
cif ica avventura, ma della piìr generale atmo-
slera in cui lc singole avventurc sono ìnqua-
drate. Così, per fare un esempio, quasl nes-
suno dei ragazzi interyistati credg alla realtà
del "raggio della morte" di cui [a uso un
certo personaggio, ma molti ragazzi manife-
stano una grandc fiducia nelle possibil i tà del-
la scicnza e della tecnica umana di creare de-
gli strunrenti simil i. Così, analogamente, la
dcsiderabil ità di un mondo in cui sia possibile
con disinvoltura pilotare aerei supersonici e
sottonÌarini microscopici, rende credibili le
oresrazioni Diù straordinarie dei vari eroi:
in questa próspettiva ogni invcnzione ed ogni
apparato, ogni azione umana sulle cose ap-
oaiono oossibil i .

ASSUNTO OUADRIO
da Otdlùt i  l ì  1 .or ,n. I ,  1968,  ls tnuto A,  Otm. l ì i



- Perché leggere i fumetti a scuola

Vivíamo nclla " cit , í l tà clel l ' í t trrtrugi c ". nc sk no qrtotí( l idnatìrcnte
circondotí c condí:iotnti. A raycrso l( tclc\.isiotlc, il chrento.
la puhblici l t i ,  í . f trnett i .  i  totoqrl(hi, tonnellatc di , t t inol i  t ' isi t ' í
si riversa o su di noi, (dtturatú|o (on uu lin gu aggio .facile e suadente
ed estretn ntcntc lersuasittt la tú)str( tltctltc e itúlucnz.undo le nostre
sccl le. Possktnto i tnorarc qttestu radltò c.f ingct? I 'esscre inunersi
in paestggi agrcsti. sok, tlediti alfu <ttntcmplazione dcllo natura
e al l 'cdu<taionc <lelkt nostru ntentc! O notl (rnt icn? intecc
a_lftontart rr).tlistí(e lanta il nrttulo cha ci cir(o dt p(r non l(î(itr(i
sttltrtt.fftrrt'd(llc itr nt(rart)li tipintc ?g tir'??
Pu noi è prelt 'r ibi lc [o secott l t  stralo. p<'r<hí'più e)stntIt i te,
piir aclerentc alh realtìt c piit utile p(r lu Jonnt:ione (li pct.so (lità
ct!poci .li tliÍè dcrsi du suggc.stiorti spcs so .fuon íanti . E quale setlc
si prc.renta piit idoncu a q cr^to sc(4to tie non la scuola, ossiu il lu()!lo
ove avt'i?trc la vostra prepara:ionc ulla yita! Ma perchó proprío
irtrnelt i .  t icl t ieductc? Pen'hú trt \ .oí tagoaai st)no i più t l i f fusi,
quell i  chr l tdnnt'  t  t t t  t t t ' tqgi,uc ptcttt  ( ! t  ù l t i t) ,  rrt t  t  ts\t, .
Inoltre, proprio i.f!útcttí. sotto la loro apparentt'i not!tiki,
nascottdo,to !t  4 r 'dst( gdnli ta di srtgg<'sl iott i  e di r i( l t io r i .  T l te| iat,
per re dcre Ntlcsc ( i ì) <ltc si nasconlc, <t<'cvrra chc toi síate resî
accorli, chc úce|iata una gnidu oriantutíya e quest.t r'î pltò esset e
Íornila (lai v)stri stassi inscgna ti. Fucciano tluntlue  n csanc critico
dí . lue:tt i  vosîr i  lret l í t t t t t ini c, t l trcsttt  tolt t ,  pt 'r  stntlrtartta gl i  ingrunggi
interni al-f i t le t l í  yedcrc <ontc op?tuno. (rn1? c con epulí ne77i
comtrtt icano i l(ù o . nr?s.rel lRí " e quoli  rt todell i  di (ùnpoútnenfo
Ii propongono.
Come ogní lirtguttl4gio. anche cltc o tlti.fÙn( í (ler? csscrc stu.liato
e conlptc.îo nelle snc comportetrt i ,  dct a (s.r?rc an(l iaadto nalla su1
part iaolat ' !  " gran  tt icd,, parthtt è attrurerso . l ! t?.\to cha l? fgrte
tlíspiegano lu lont capocitti tli esprintcra lc itla<', le a:i<tni
e i  .signí.frcoti  . l?l l  t t  nrt nenatir '( .
Alrtert nto uri le si pr?s?nta lu conostcnaa t lcl la storíq dcl funetîo,
le rugioni dcl lo sut intttraione, i . ' tr toi t 's<ttcl i  ncl nonlo giornalist ico
e in qtrt[kt cinernatogra-ftco. noncltl i trroi lotrtanissíní predccessori.
11.[untctto non ò Ìn.l i t l l i  un inrtt taion( ( l( l  nostftì  t(ntfu), anch<' sc sotlo
delh no;^lru (po<'d l . . l(mt(, i  ( ,  t(rtut i  c gl i  sc'opi con í qttal i
sí s<tstana.it t  lu t,ersiottt '  ot l í trnu- Esistono ncl passato stot ' i@ nr t i
escnrpi dí natul iort i . f igtrtat i te cht t. fJlnt lono le lon rul ici
trcl l  insttpprirt t ibi lc l t isol lno ttt t t tno di (ot,1lni(tt ' (  t t  di tratntt, t terc
t!glí  alt i  un ncssígKkr, t),  an(oro, di testírt tctrt iorc
I4 propriI  pt cs(ù:.( slot i(o.

Quali importanti
canrbiamenti
ha detcrnr inato
la massiccia
diffusione
di  un "  I inguaggio "
che si basa
prcviìlcnterncntc
su l l ' in rmagine
anziché su l la
parola scritta
o par la ta?

Possono i fumetti
costituire ùn utile
maleriale di laYoro
per raggiungere
i fìni educatir i
che la scuola
si prefiggc?

Pcrché e da che
cosiì nascc
il particolare
fascino dci
ftnrctti?
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Radiografia
di un personaggio:
Dick Tracy

A sollecitare la nascitu di questo per-
sonaggio fu una ben orchestrata cam-
pagna giornalistica suscitata a scopi
efettorali dal C,úi( ago Tribtrne e indi-
r izzata contro i l  prepotere della ma-
lavita di lagante negli  Stati  Unit i .  La
vendetta era il tema di fondo del Cha-
racter gouldiano*, art icolata sul f i lo
di una sas2case che poggiava sulla
suggestione del disegno forlemente
caratterizzata e di una rappresenta-
zione suadenle ed esemplarmente
espressionista: vendelta che i l  lettore
finiva per scambiare per giusl izia, ir-
retito come era da un ben confeziona-
to meccanismo operante un ,rr]nú!rt
emozionale*. dove i l  detective in abi-
to scuro e cappello f loscio imperso-
nava la ktnga rrrrlls di una società
che sembrava ri trovare nella guerra
ai catt ivi senza remissione I unità in-
crinata dalld crisi di un sistema (del
quale i l  gangsterismo fàcevî intera-
mente parte) non perfett ibi le f inché
non fbssero sti l te obielt ivumente r i-
mosse le cause di cefte clamofose
abeffazioni di cui tutt i  ici t tadini era-
no tesl lmon,,
Sul Chiego 7].lrr?r., dell'l I ottobre
l93l fece candidamente la sua com-
parsa un giovanotto perbenist ica-
mente vestito di scuro, dall 'aria di
bravo figliolo sorridente, dal prolilo
tagliente e vol i t ivo di queÌl i  che hanno
Ie idee chiare e senza resipiscenze*.
[. . . ]  Dick si arruolerà nella polizia e
con lui debutteranno nelle str isce i l
sangue e la violenza: mai in passato
questo genere di intrattenimento,
specchio spesso fedele della societàr
che l 'ha prodotto, aveva ospitato unî

tale orgià di situ1|zioni drammatiche.
Le pallottole conìinciano a bucare te-
ste e a sforacchiare corpi. Ai del in-
quenti è spesso destinata una f ine or-
r ibi le ed esemplare a migl iore edif ica-
zione del dir i t to e della giustizia.
l l  lettore è chiamato a partecipare,
compiacente e atrascinato, a questa
visione dantesca del contrappasso al
quaìe I 'aulore del fumetto, Could.
condanna senza pietà i  nemici del la
societÌì :  i l  real ismo raggiunge toni
esasperati in una melicolosa e quasi
maniacale r icerca del part icolare.
1...1 Gli antagonisti  del la legge, della
quale Dick Tncy impugna la sola
spada. sono mostr-uosi, emblematici,
signif icativi.  l l  làscino che sprigiona-
no è in questa disumanità che non
ammette una piattaf_orma di com-
promesso. Tracy srrà i l  loro gir.rst i-
ziere senz'anima, i l  persecutorc al
quale non sadr possibi le sfuggire: ine-
sorabile come i l  fato, raccoglierÌr
sempre if iutt i  che la sua sacra inve-
sÌi lura gl i  om e.
Per arrivare al la vit loria f inale Tmcy
non uscirà mai dai binari del la Iegali-
tà: la matdce del personaggio è asso-
lutamente lonlanll  dal la f igura del di-
fensore della legali(à che al l 'occor-
renza può usare contro i l  cr imine
qualsiasi mezzo. Se qualche volta Ia
legge risulta carente per punire efl ì-
cacemente un deli l lo troppo ot r ibi le
anche per la giustizia degli  uomini in-
lerviene Ia mano vendicatrice del de-
sl ino (sempre pfevidenlc per(ì) che
Gould guida con disinvolla crudelrà.
Cli  uonini del la polìzìa hanno un ruo-
lo determinante nelle avventu|e di
Dick Tracy: i l  r i levamento delle im-
pronle, gl i  ingrandimenti fotografici
di invisibi l irepert i  e 1ut! i ipi ir  moder-
ni r i l rovati del la scienza anticrimine
sono descritti con accur'àlezz e pre-
cisione rigorose. La radio da polso di
Tracy è divenlàta tanto popol: e che
molte polizie municipali  americane
l hanno realmenlc adotl:rta.

E.O. Laura,
P.l ì.it)tr í tuutr lnu:s tu, | \,
in I:ìti I opalid J ti.lit rk, ! t i,
Slnsoni, Fircnze, 1970.

Aralizziamo indeme
1
La nascita di questo
personaggio non è

esigenza della societa
americana rispondeva?
2
Come viene qui defln
il caratlere di quesio
nuovo personaggio?
3
Quale pe.icoloao

casuale. A quale

inglanag9io domlnava
I'intreccio costante di
queslo genere di
fumetti?
4
È queslo un lumetlo
che genera ún fascino
dannoso sui Égazzi?
Ouale?
5
Dick Tracy non usclrà
mai dai bina.i del la
legalità. Eppure qui
I'autore del brano
lo condanna. Perché?
6
Ouale lipo di reazione
e qualo giudi2io date
di Díck Tracy e delle
storie poliziesche
ch'egli impersona?

7_::ì,

\ \',



8
Linguaggio e non sussidio

l l  t i tolo di questo capitolo non tragga in

inoanno. Non si tratta di fumetti didattici.
mà casomai di '  didattìca del fumetto "

che è tutt 'altra cosa.
Per sua natura, i l  fumetto generalmente

non è . assimilabile " negli schemi fradi'
) ionali della lettura e dell ' istruzione scola-

stica. Non si lascìa ' integrare ' facllmen'

te. e i l piir delle volte itentatìvi di snatu-

ralizzarlo lo snaturano.
lntendo chiarire che il fumetto non è un

sussidio aúdiovisivo (quali la lavagna Iu'

minosa o i l proiettore per diapositive)' ma

è úi lnguaggio (quali i ì cinema e la TV) e

come tale va considerato.
Ci sono, è vero, l ibrì di testo - ad esem-

p io  per  lo  s tud io  de l le  l ingue -  che  usano

disegni o fotografie con espresslonl ver_
À" t iÉontenute  i i  nuvo le t te '  e  c i  sono a lb i  d i -

dascalici con personaggi storicì ' ma que-

sie pubblicazioni non sono autentici fumet_

t i  perché d l  ques to  l lnguagg io  non hanno

né le sequenze né i l montaggio nè Ie ono_
rnutoo"" ne altre caratteristiche strulturalÌ '
po""àno """.." espedienti didattìci abba-

stanza uti l i  per I ' insegnamento di una ma'

la su 5 è d nuova ' per i l  lettore, che ac-
cresce così i l  suo lessico.

Anche da noi le esperìenze dimostrano
oggi che i l fumetlo può essere un prezio-
se aiuto anziché un ostacolo all 'apprendi-
mento l inguistico.

Della quantità di parole presenti all ' inter-
no della " nuvoletta " abbiamo già parlato
a  pag.90 ;  v i  agg iung iamo le  d ìdasca l ie ,  e
costatiamo che vi sono numerosi vocaboli
appartenenti al l inguaggìo comune, alcune
parole di uso piir raro perché proprie di un
tempo o di un luogo determinati o per scel-
ta degli autori, ed alcuni neologismr.

Con g l i  a lunn j :

remo che non tutt i  9l i  scolari le posseggo_
no  ne l  l o ro  s ign i f i ca to  p iu  p rop r io '  o  ne i
loro diversi signif icati  o varìanti possibìl i

de i  qua l i  l ' immag ine  i nd i v idua  so l tan to  uno
ben preciso;

- verif icherenìo che le parole rìtenute
"  comun i  "  l o  s iano  ve ramen te , .  e  scop r l

-  app ro fond i remo i l  s i gn i f i ca to  e  Iuso
de l l e  pa ro le  meno  comun i  conqu is tando
nuov i  vocabo l i  con  Ia iu to  de l l e  immag in i

teria, e i l  loro uso si estenderà sull 'esem-
pio di quanto avviene in America: ad esem'

pio I 'uso di cert i  Lltensi l i  e certì insegna-

menti professionali  possono essere impar-

t i t i  con questa tecnica. Ma tal i  fumeìt i  di-

datt ici possono anche risultare negativì per

quan to  r i gL la rda  l a  comprens lone  de l  l i n '

ouaqq io  v -e ro  de l  l ume t to  de l  mondo  de l l e

i . t * i n i  "  de i  rappor l i  f r a  immagrne  e  pa -

rola neì mass-media

Fumetto e lingua

Già nel 1953 mentre da noi esistevano an'

co -  nu rne ro " i  p reg iud ìz i  ed  esc lus ion i '  ne l

corso del Convegno deoli  Insegnanti Ingle-

si, i l  prof. Lewis, direttore dell ' lst i t t i to Pe-

daqogico del! 'Università dì NoÎt ingham so'

st i ie cnu i fumett i  possono essere di gran-

de  a iu to  pe r  l app rend imen to  de l l a  l e t t u ra '

soec ia lmen te  pe r  i ban ìb in i  i n  r i t a rdo  e  pe r

i meno dotati ;  anzi, i l  prof Lewis parlò di
. rúolo insostituibi le " di questo mezzo di

esoressione. Secondo le sue ricerche, i  bam-

bini di ? anni capiscono 3 parole su 4 fra

(qLfanti nomì ed aggettivi per carallerizzate
un cavallo, i pezzi d'un armatura, la struttu_
ra  d 'una nave. . . ! l ;

- esamineremo i neologismi cerchere-
mo di capire come sì sono formati, e deca-
deremo fino a che punto sono accettabiÌi in
un universo diverso da quello del fumetto.

In  p iù  cas i ,  i fumet t i  s ì  sono r i ve la t i  u t i -
l i , in classe, per " rompere i l ghiaccìo " tad
es .  in  una I  med ia ,  o  quando un  nuovo ìn -
segnanto prende contatto con gli alunni per
la prima volta), per recuperare degli han-
dicappati o dei ritardati scolastici Come e
perché offrono queste possibil i tà?

Ri f le t t iamo,  e  app l i ch iamo in  c lasse  ic r i '
teri che ne derivano:

. I fumetti rappresentano un argomen'
to di conversazione sul quale tutti hanno
qua lcosa da  d i re ,  a lcun i  personagg i  sono
noti a tutti e su essi si può discútere; in
questo senso. e in quanto sono merce su
cui s' intreccia una fitta rete di scambi, pre'
stit i  e trattative, si può dire che le pubbli-
cazioni per ragazzi sono " socializzanti '
C io  è  vero  ancor  p i i r  per  ig io rna l in i  e  per
alcuni albi che cercano di mantenere un con'
tatto con il lettore, e dei lettori fra loro, or-
ganizzando . club " o associazioni di letto-

quelle usate nei fumett i ;  solo i l  60/0 sareb-

bero parole gergali  o deformate' una paro_



ri, scambi e corrispondenza, concorsi e ra_
dun i .

'  l l  l inguaggio dei fumetti è.lale da mo"
strare, con priorità e in evidenza, persore'
azioni e cose. Tradurre in parole la vignetta'
dire che cosa sì vede, corrisponde a usare
le strutture più semplici del periodo: chi
fa I 'azione, che cosa fa, ecc., cioè soggetto
predicato e complemento oggetto. AII 'abì-
tudine di usare regolarmente (dopo nume-
rosi esercizi ed esempi, fatti in forma gio'
cosa) queste strutture pii l  semplici, si pos-
sono aggiungere altri complementi (quando?
come? contro chi? da dove? verso dove?)
o alcune aggettivazioni (i colori, ad esem-
pio, o gli atteggiamenti della persona. J. La
tecnica da usare è quella di far parlare
I'alunno che osserva una vignetta, o'una
serie di vignette, stimolandolo con doman'
de, e invitandolo a rìspondere con pìccole
frasi complete: " Dove cavalca quel cava-
liere? ". " l l  cavaliere cavalca nel deser'
to ,. Facciamo notare agli alunni anche la
abbondanza dei pronomi, che sono segno di
una ricchezza dì rapporti interpersonali.

. l l  fumetto e i l giornalino offrono q pro-
vocazioni " anche per I 'esercizio della paro'
la scritta: vedasi quanto diciamo in seguito
sulle " attività creative,. I numerosi con_
corsì che si trovano in specie nei giornalini,
dato che invitano a dare delle risposte, a
fare delle ricerche, a corrìspondere con la
redazione, forniScono stìmoli e motivazio_
ni valide allo scrivere, ne rafforzano I'abi-
tudine. Per entrare in relazione diretta con
il suo albo o giornaletto, i l  bambino com-
pie - fr,rse per la prima volta nella sua
vita * alcune azioni importanti e compie
esperienze necessarie: compila una lette_
ra [e impara che è necessario indicare con

chiarezza gl' indirizzi del mittente e del de-
stinatario), riempìe un modulo di abbona-
fiento, usa o vede usare dai suoi genitori
un vaglia postale o un conto corrente... Nel
trascrivere una barzelletta per la pagina
umoristica del suo giornalino favoJito che
accoglie la collaborazione dei lettori, si tro'
va a rif lettere sul senso del comico e ne
acquista la misura; osa scrivere ona poe-
sia, fatica a dare i l r itmo a qualche verso
e ne misura la diff icoltà. e tutto questo G

altro ancora: vedasi in seguito quanto ri-
guarda la creatività e la partecipazione) con
forte impegno, con gioia, con ansiosa aspet-
tatrva,

. Queste possibil i tà del fumetto, che og-
gi sono normalmente usate in moìti manua'
l i per I ' insegnamento delle l ingue stranie'
re, vengono ancora curiosamente sottova-
lutate o ignorate per quanto riguarda la l in-
gua i ta l iana .  Ne i  manua l i  è  f requente  I 'uso
di . nuvolette , inserite in follqgrafie. cia'

scuna delle quali mostra persone ' in situa-
zione ,, cioè poste in una realtà e in una
azione identif icabil i: r isulta facile riprodur-
re, per imitazione. i l  dialogo e creare i l
cerchio l inguistico relativo a quella realtà.
Alcuni manuali introducono direttamente i l
fumetto vero e proprio. e quello d'autore in
particolare, pubblicando delle strips e in-
vitando I'alunno a raccontare ciò che vede.
usando alcune parole della l ingua straniera
che vengono indicate a parte. L'alunno ha
quindi una traccia visiva di conversazione
che si concretizza ìn sostantivi e in azioni
che egli vede, e di cui i l  l ibro fornisce i
termini appropriatì: r iesce quindi a formu-
lare frasi con facil i tà; le possibil i tà di inter'
pretazione date dall ' immagine e le diversi-
tà fra gli alunni dànno una serie di varia'
zioni súllo stesso tema, che mostrano dì-
verse sfumature nell 'uso della l ingua
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pcr lc tripliLc .al .68@!iall [oi. stodoLcr lLs soprEtutto p.! I r.lDolfto .!t!.ú!IrN!tc
ootrorcto oh. reso off!. .Ilr fordrrio!!. ati r!r. niÉd.itlo.i d.i fu!.ttlr f! oti.Lnr .i
rúr 1o!o a64ttstlattrlr.n er a!co. D.tlio allh6o l,! ohLrvc GF.tive drtli al.!a!ll
oortltuitlvi d.I 1o!o ltbguÀA€d,o.


