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Tullio de Mauro: 

L'Italia delle ' Italie.'Roma, 1987. Editori Riuniti. 

Come n. 5 della •collana "I cirri" degli Editori 

Riuniti ha visto la luce it volume, dal titolo eloquen-

te: L'Italia delle  Italie, con cui it prof. Tullio de 

Mauro intende alludere alla realtá contraddittoria del-

le tante diverse Italie le quali -- in conéeguenza ai 

ben noti eventi Storico-sociali — si sono formate nel 

corso dei secoli• ne' "La Terra Lunges". 

Le circa 200 pagine, corre dáte di un'appendice di 

carte linguistiche e  di un'altra.dei nomi e  dei luoghi, 

raccolgono diyersi saggi ed interventi giá. pubblicati 

altrove tra, it 1978 e ii .1985. Li accomuna 1.'intento.- 

-base del volume, e  cioé la. volontá dell'Autore di riat-

tribuire it vero valore a.11e diversitá, linguistiche 

(dialetti e socio-minoranze linguistiche); volontá. di 

riconoscere e  di proteggere la riccheza, del plurilingui- 

smó italofono. L'impostazione della ra.ccolta non é soltanto 

. linguistica.(-dia.lettologica), bens. filosofica.(-socia.le) : 

la, liberazione delle diversitá linguistiche dal giogo dei 

pregiudizi, secondo i quali esse non sarebbero altro che 

subculture e folklore, é piú che mai a.ttuale a causa del-

l'invadente standardizzazione, che comports anche l'ab-

bandono de 11'identitá nazionale, aostituita da.un cosmo-

politismo male interpretato. In questa concezione la 
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standardizzazione (o, con un'espressione di Pasolini, 

l'omologazione) va intesa come pericolo, perció la . 

protezione delle minoranze linguistiche diventa un 

compito del linguista. 

.Nella sistemazione degli scritti, l'Autore ha 

seguito un ordine non strettamente cronologico: ai 

primi posti del volume sono stati collocati seggi di 

contenuto teorico, mentre nella seconda parté si passe  

ad analisi piú concrete, le quali stanno ad esemplifi- 

care la concezione esposta nei primi capitoli. 

Nel primo saggio intitolato: La nozione di "cul-

ture" il prof. De Mauro dichiara.di intendere la cul-

tura 

,  

tura in senso assai ampio e, ria.11a.cciandosi a Witt-

genstein,  egli definisce culture "qualunque forma di. 

vita che non sia, prevista come obbligatoria dal patri-. 

monio genetico di una.specie" (p. 6). Tramite esempi 

acuti propone di allargare la, concezione della culture 

con la possibilitá di ogni individuo di poter muoversi 

liberamente.nello spazio culturale: a queéta libértá.: 

a .ppartiene, ben s'intende, anc .he la libera scelta de1- 

l'espressione linguistica. 

Per la profonditá del pensiero e per lé, globalitá 

con cui il tema é trattato, dobbiamo considerare it 

saggio piú importante del volume quello che porta il 

titolo: Minoranze linguistiche: questioni teoriche e  

storiche. Nel processo di riconoscimento dei diritti 



— 273 — 

delle minoranze linguistiche la, prima. fase deve. essere 

il chiariménto delle queetioni di nature. teorica e la 

reale presenta.zione delle condizioni attuali delle ' stes- 

se minoranze. La questione teorica. centrale da. chiarire 

é l'e,esenza del plurilinguismo: secondo'l'Autore esso . 

puó éssere•interno ( variazione•diQ,stra.tica., diatopiba 

e diacronicaYed esterno•(coésistenza di,diversé lingue). 

L chiaro che i.l compito piú delica.to consiste nello ate-
bilire  i limiti del plurilingui9mo interno ed esterno•• 

("Quando puó dirsi che due.insiemi- lingua A' e B cessano 

di essere•varianti interne di una. stessa lingua e acquiata- 

no lo statuto•di due lingue diverse?" p._23). Nella realtá 

delle comunitá linguistiche agiscono due forze contrarie: 

be diversit e 1' omo;;eneitá, le' quali nel nostro secolo, 

sono rappresentate, sul piano della teoria linguistica. 

 due :i.ndiri_zz:i contrari: da.11'ideologia relativistica. 

di Wharf (= ogni lingua rappresenta• ur.'a.ltra culture) e 

da.11'universalisrno di Choinsky (_"la polpa 	profonda 

delle lingua ... sarebbe universale., e varierebbe solo 

be buccia delle lingua" p. 28). A questi due indirizzi 

teorici corrispondono diversi a:tteggiamenti a. livelló di 

ist:ituz :ioni politiche : al pri.rro it nazionalismo, al -  se- 

:condo invece to spirito dell' imperialismo (p. 29). Dave 

essere ben chiaro, dice •De Mauro, che ambedue le . teorie• • 

linguistiche harulo un. Toro. fondamento scientifico, ma . 

nessuna della due é in grado di esaurire tutti i , proble-

mi della lingua. Queste teorie rappresentano i due estre-- 
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mi della stessa concezione linguistica, e concordano 

nel fatto che ambedue tutelano la lingua stessa e  non 

i loro utenti, e cosi soffocano negli esseri umani "la 

ca.pa.citá di storia" (p. 34 ) : nella concezione linguieti-

oa di De Mauro, lo scopo e di ridare, in questo 

contesto, la prioritá.agli esseri umani. -- Dopo il 

chiarimento delle questioni generali, De•Mauro passa .  

ad analizzare  is si.tuazione italiana. Indagando sulla 

genesi del plurilinguismo della. penisola, l'Autore af- 

ferma che singole párlate locali possono essere diret-

te sopravvivenze di eoatreti dei tempi dell'eté romans, 

e.ltre invece corrispondono a. migrazioni e immigrazioni 

medievali. Anche se la storia di quéste parlate, diverse 

nella loro origine, fu, nel corso dei secoli, molto di-

versa, é innegabile che tutte sono state sottoposte a 

una. forza di carattere doppio: le parlate regionali si 

vanno réstringendo a certi ambiti d'uso e nel contempo 

avanza 1'italiano. In questo processo di standardizza- 

zione la tutela delle minoranze linguistiche "non é it 

fantasma o l'orgoglio micronazionaliatioo,.ma la concre- 

ta. libertá di riconoscersi in un patrimonio lin.guistico 

nativo per fame it puntó di partenza della. maturazione 

di piit vaste capacitá comunicative" (p. 46). 

L'importanza degli usi linguistici, delle minoranze 

é ana.lizzata, per quel che riguarda il linguaggio teatrale, 
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si reciprocamente. 

Un piccolo blocco autonomo é costituito dagli 

scritti su Pasolini (Pasolini critico dei linguaggi; 

Pasolini linguista).  In ambedue gli scritti De Mauro 

analizza gli inizi di uno scrittore "senza dialetto" 

come Pasolini, e indaga it carattere dell'uso del dia- 

letto nell'opera poetica friulana dello scrittore; nel- 

lo stesso tempo cerca di rispondere alla domanda se 

l'uso del dialetto, in Pasolini, deve essere conside- 

ra.to uno degli esperimenti linguistici nell'ambito dei 

mezzi di espressione della comunicazione, tanto vari e 

spesso discussi nella vasta e poliedrica opera. del 

Pasolini. 	 . 

L'inserimento del saggio che conclude il primo 

ca.pitolo -- teorico -- e di quello con cui termina il 

volume danno un certo ritmo alla struttura del libro: 

anche se si tratta, in questi scritti, di cose ben dif- 

ferenti, é comune in essi it voler mettere (o essere 

d'accordo con chi mette) a.11a berlina certe situazioni 

che si riferiscono all'uso della. lingua.. Nel primo sag- 

gio in questione (Come é facile parlare difficile)  il 

noto linguista dá consigli a tutti coloro che sono inte- 

ressati ad imparare it "difficilese", cioé quel linguag- 

gio oscuro di certi studiosi seguaci di determinati 

indirizzi linguistici -- ed e facile capire a quali al- 

lude — it cui possesso puó far sembrare piú dotti colo-

r0 che l'impiegano rispetto ad altri che usano un linguag- 
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gio chiaro e termini tecnici .tradizionali. Lo stesso 

comportamento viene ridiscusso a.. livelló del parlato 

nell'ultimo studio (Viaggio a Scasazza) scritto a. pro-  

posit() di una parodia in un  note programma televisivo: 

De Mauro..vuole richiamore l'attenzioné.del•lettore sul-

lo - stato schizofreni.co ' in cui vierie a trovarsi il 40 % 

circa della - popolazione della Repubblica Italiana quand.o . 

cerca di imitare "il settentrionalese", il modelló 

linguistico dell'italiano standard che, agli occhi. di 

molti, sembra.essere anche il mezzo di un'ascesa. socio-

-economica. Sócieté, .economia. e lingua (intesa come non-

-dialetto) si intrinsecano nella mentalité.di molti ita- 

liani:it compito del linguista é anche di inettere ordi- 

.ne in questo 'mode di pensare. 	. 

L'Italia dell° Italic  non .e una semplice riedizione 

di opere precedenti di '.Cullio de Mauro: .. é la testimonianza 

di un'att:ivité linguistica ben decisa a riconoscere come 

valore la pluralité del pprlati della penisola itali_ca, 

•e, di conseguenza, a prendere le difese delle minoranze 

linguistiche in generale. 	sic perrrmsso . di parafrasare 

un passaggio tolto dalla prefazione al volume: la diversité 

liiu;uis t:icu non e subculture e non é . folklore, non ap- 

pa.rtiene al pfassato e appunto per questo, sottolinearne 

o .esaltarne il significato non é reazionario (p.XII). • 

— Anche 1a nostra lingua, l'ungherese, é una minor.anza 

in Europa, per di piú, 6 assai diverse de tutte le altre 
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lingue circostanti: é proprio per questo che non possia— 

mo che essere d'accordo con la concezione filosofico-

-linguistics di Tullio de Mauro. 

Zsuzsanna Fábián 




