
MARCELLA BASSO, PORDENONESE CLASSE 1988, CREA LIBRI ILLUSTRATI TATTILI,
PER BIMBI NON VEDENTI. L’ARTE AL SERVIZIO DI CHI È MENO FORTUNATO

Pagine in punta di dita
Un libricino di stoffa bianca, pulitissimo e sempli-
ce. Al posto delle pagine di carta ci sono pagine
di stoffa che sono di fatto delle bustine. Dentro,
uno spazzolino e il dentifricio, e, di pagina in pa-
gina, molti altri oggetti che si usano di mattina.
«È il racconto, presente in molti libri per bambini

piccoli, di quello che un bimbo dovrebbe fare da
quando si alza a quando va a scuola, fruibile an-
che da un bambino cieco», spiega Marcella Bas-
so, che l’ha realizzato con Michele Tajariol. Il li-
bro, che si intitola «Andiamo», ha vinto il premio
nazionale come «Miglior libro d’artista»

C
I SONO PERSONE IN CUI il talento e la creatività
si mescolano a una straordinaria sensibili-
tà, a quella capacità, oggi sempre più rara,
di mettersi davvero nei panni degli altri, so-
prattutto di chi è meno fortunato. Appena
la incontro capisco che Marcella Basso,
pordenonese classe 1988, è una di queste
preziose persone perché ha messo la sua
arte letteralmente a servizio di chi non ve-
de. Già, perché Marcella – in tasca una lau-
rea triennale all’Accademia di Belle arti di
Venezia in Decorazione – si è specializzata
nella realizzazione di libri illustrati tattili,
per non vedenti. «Durante gli anni dell’Ac-
cademia – mi spiega con un sorriso timido,
ma aperto – ho sempre lavorato con i bam-
bini, facendo con loro attività laboratoriali.
Poi, dopo anche un’esperienza come vo-
lontaria nei centri estivi de “La Nostra Fa-
miglia”, ho iniziato a collaborare con la se-

zione pordenonese
dell’Unione italiana
dei ciechi e degli ipo-
vedenti. Questo per-
ché ho sempre nutrito
un grande interesse
rispetto all’importan-
za del tatto nello svi-
luppo della persona,
ho scelto dunque di
sviluppare la mia tesi
di laurea proprio sul
tema del linguaggio
tattile. Si tratta di una
dimensione che inda-
go e approfondisco
nei miei lavori, so-
prattutto come aspet-

to della relazione tra le persone».
Ecco dunque che Marcella entra in con-

tatto con la realtà dei libri tattili: «Sono –
racconta – un ponte tra chi vede e chi no,
uno spazio di incontro ancora poco svilup-
pato, in modo particolare per quanto ri-
guarda l’editoria per l’infanzia, infatti, di li-
bri illustrati per bambini non vedenti ce ne
sono molto pochi». Quello che mi mostra è
per me davvero una scoperta. Mi mette da-
vanti un libricino di stoffa bianca, pulitissi-
mo e semplice. Lo apro: al posto delle pagi-
ne di carta ci sono queste pagine di stoffa
che sono di fatto delle bustine. Ci infilo la
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mano e scopro, con il solo uso del tatto, uno
spazzolino e il dentifricio, e, di pagina in pa-
gina, molti altri oggetti che si usano di mat-
tina. «È il racconto, presente in molti libri
per bambini piccoli, di quello che un bimbo
dovrebbe fare da quando si alza a quando va
a scuola. Attraverso questo strumento, que-
sto racconto è fruibile anche da un bambino
cieco». Mi spiega di averlo realizzato assie-
me a Michele Tajariol. Il libro, che si intitola
«Andiamo», ha vinto il premio nazionale co-
me «Miglior libro d’artista». E non è l’unico
riconoscimento ricevuto, tra i tanti c’è an-
che, nel 2015, il premio come «Miglior libro
italiano», il «Premio giuria giovani» e il pre-
mio internazionale «Typhlo e Tactus Award»
per «Io, tu e le mani». «Si tratta – racconta
Marcella – di un libro particolare perché va

letto in due, indaga, infatti, le relazioni tra le
persone. I due lettori si siedono uno di fron-
te all’altro e inseriscono le mani nelle tasche
del libro, all’interno delle quali sono conte-
nute le illustrazioni tattili. Qui viene narrata
la storia di due amici che si chiamano per
giocare: giocano al chiuso, all’aperto, litiga-
no, non si parlano più. Insomma, attraversa-
no varie situazioni d’incontro
che vengono vissute dai due let-
tori grazie alle mani. È di fatto
una scusa per utilizzare la mano
non come strumento di scoper-
ta, ma come strumento d’in-
contro. L’idea nasce da una mia
riflessione personale sul fatto
che una persona cieca nel mo-
mento in cui allunga le mani
verso la realtà o verso gli altri
esce dall’isolamento. Quindi è
un libro che vale anche per noi
vedenti, ci fa capire il signifi-
cato di questo andarsi incon-
tro». 

Ma questi libri saranno
pubblicati? «Del primo, “An-
diamo”, sto realizzando 100
copie che sono state richieste
dalla Federazione ciechi di
Roma, in collaborazione con
l’Istituto ciechi di Reggio Emi-
lia. Per ognuno ci sono molte ore di lavoro,
lo realizziamo in due e ognuno fa una deci-
na di ore». Ma c’è interesse anche per il se-
condo libro che ha attirato l’attenzione di
una casa editrice straniera. 

Chiedo a Marcella dove vengono utilizzati
e mi spiega che principalmente trovano im-
piego nelle scuole. A Roma, in particolare,
fanno parte di un progetto sperimentale.

«Anche Michele Tajariol ed io li utilizziamo a
scuola, nell’ambito di laboratori ad hoc in
cui cerchiamo di far concentrare i bambini,
vedenti e non, sul tatto, uno strumento di
conoscenza importantissimo che però
smettiamo di usare a partire dai tre anni.
Purtroppo non sono molte le scuole dove
riusciamo a proporre questi laboratori per-

ché c’è sempre una
grande carenza di
fondi. Ce la facciamo
laddove vinciamo un
bando e allora per la
scuola gli interventi
sono a costo zero».
«Eppure – prosegue
Marcella – vivere nel-
le classi miste, dove ci
sono bambini non ve-
denti, l’esperienza dei
diversi tempi del tat-

to, rimane una meraviglia perché i bambini
ciechi sono per tutti gli altri una preziosissi-
ma risorsa, infilare le mani nelle taschine
per scoprire oggetti e sensazioni diventa un
gioco che in classe crea un’atmosfera unica». 

Chi volesse conoscere più da vicino i lavo-
ri di Marcella Basso può visitare il suo sito
internet www.lamarcella.blogspot.com

ANNA PIUZZI

«I libri tattili sono un ponte tra chi vede e chi no, 

uno spazio di incontro ancora poco sviluppato, 

in modo particolare per quanto riguarda 

l’editoria per l’infanzia»

Conseis di leturis par fruts

Libris in lenghe, un tesaur di scuvierzi
ghis. Chescj beneficis ju compagna-
ran ancje in etât adulte, cemût che a
dimostrin i studis plui resints sui
efiets positîfs che al da cognossi plui

lenghis fin di piçui».
Ve chi alore cualchi consei

di leture. Tachìn dal libri «Il
Diaul e la Gubane» di Chiara
Carminati e Pia Valentinis (a
man çampe). E je la storie de
nassite de gubane, un dai
dolçs plui famôs e golôs dal
Friûl orien-
tâl, conta-
de tes trê
lenghis dal
t e r i t o r i :
furlan, slo-
ven e talian
(distr ibu-
zion Sin-
nos, in

vendite tes libra-
riis). Un viaç ilustrât
tra storie e leiende
che al concuistarà
piçui e grancj!

«11 a 0. Sui trois
des Flabis. Contis
dai fruts pai fruts»
al nas di une sielte di 133 storiis, cja-
padis sù sul teritori furlan dai fruts
des scuelis, tornadis a scrivi e volta-

dis par furlan di Michele Polo e di Se-
rena Di Balsio. Emanuele
Bertossi lis à insioradis cu
lis ilustrazions che a com-
pagnin lis contis (sot, un
esempli). Par completâ il
lavôr (lu cjatais li de Arlef
in vie de Prefeture 13 a
Udin – telefon
0432/555812), il cd cu la
vôs di Massimo Somagli-
no che, compagnât des musichis fa-

tis di pue-
ste di Fran-
cesco Ber-
tolini, al
conte lis
storiis che
a son tal li-
bri par tor-
nâ a puar-
tâlis ae ora-
litât di dulà
che a son
nassudis.

D e l i c â t
«Flon Flon
& Musute»,
la edizion
furlane di

«Flon Flon & Musette» di Elzbieta,
scritore e ilustradore polache che, in-
tal 1939, e scjampe de vuere e si plate

inte Alsazie todescje. Intal 1972 a ve-
gnin fûr i siei
prins libris,
seguîts di
tancj altris,
ducj impe-
gnâts sui te-
mis di dai
plui debii e
cuin-
tri la

vuere. Il libri, di fat, al conte
la storie di doi cuninuts amîs
(parsore) che a zuin simpri
insiemi fin al dì che e sclope
la vuere e no puedin viodisi
plui parcè che Musute «e sta
di chê altre bande de vuere».
La version in lenghe furlane e
je stade curade de mestre
Laura Nicoloso partint dal
origjinâl francês e e je stade
publicade intal 2015 de asso-
ciazion culturâl il Tomât cu la
poie de Arlef. Dongje dal libri
distribuît de associazion (in-
formazions ai numars
0432/961241 – 0432/963537),
la version animade e musica-
de in video, visibil sul sît www.arlef.it

Tes setemanis di Avost, a cjase o in
vacance, piçui (e grancj) a puedin di-
vertisi, imparant, cun «Alc&Cè», la ri-

  STÂT, TIMP DI VACANCIS e di polse,
ancje pai plui piçui. L’Istât, però,
al è ancje il timp ideâl oltri che a

zuiâ tal viert ancje par svicinâ i fruts
ae leture, tra un bagn e une cjamina-
de. Magari ae leture in lenghe furla-
ne. Parcè? «I fruts che a cressin in
Friûl a àn la
fortune di vi-
vi intun am-
bient dulà
che za a con-
vivin plui len-
ghis e chest
ur podarès
permeti di
gjoldi dai
tancj vantaçs
che a vegnin
dal plurilin-
guisim – al
spieghe Wil-
liam Cisilino,
diretôr de Ag-
jenzie regjo-
nâl pe lenghe furlane –: plui capaci-
tât di atenzion; plui facilitât tal impa-
râ di altris lenghis, tacant dal inglês;
plui facilitât tal scomençâ a lei prime
di chei fruts che invezit a cressin do-
prant dome une lenghe e plui dispo-
nibilitât tai confronts des diviersi-
tâts. Al è dimostrât che prime al sco-
mence chest procès di aprendiment,
mancul al sarà il sfuarç che i fruts a
fasaran tal imparâ lis dôs, o plui, len-

I viste par fruts e fantacins dute in len-
ghe furlane, che e salte fûr tant che
suplement da «la Vite Catoliche» cul
sostegn de Arlef. Sedis pagjinis, dutis
a colôrs, cun zûcs, pipins (compren-
dûts i mitics Gnognosaurs di Dree Ve-
nier), rubrichis e aprofondiments
(sot, la cuviertine di un dai ultins nu-
mars publicâts). I gjornaluts si puedin
domandâ, sore nuie, scrivint ae dire-
zion amministrazione@lavitacattoli-
ca.it o clamant il numar 0432/242611.

Une biele
o c a s i o n
par svici-
nâ fruts e
fantacins
al furlan in
m a n i e r e
lizere, ju-
dâju a vê
une buine
paronance
de lenghe,
m a s s i m e
di chê
scrite, par
solit pôc o
par nuie
praticade,
stiçantint
la fantasie,

la creativitât, la curiositât (parcè che
une lenghe no si le impare dome cu la
gramatiche!).
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