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L'INCHIESTA. Napoletano tradotto, quale lingua sara? Rispondono studiosi e scrittori 

Italiese? No, grazie 
Meglio i dialetd 
magari sottotitolati 

— w o •mv*«niiato~ 
H La notlzia, suite prime, ha un 
sapore btzairo A'omonjmotefodl 
Mario Martone. film die rappie-
senla lltatta al festival di Cannes, 
sara sotlotitolato Non In rrancese 
o In ingfcse, pet le cople fotmata 
espcrtaaone Bensi in kaliano, per 
II pubbllco italano. Lo ha deciso 
Kermlt Smith, delta -Lucky Red>,dt-
atribulrice deH'opera. II motfra' La 
searsa affluenza dl pubblico alle 
proles*>nl in alcune citte capozo-
tio> del nord Italia. L'ipMesI e ctie 
moBe scene, rccHaJe In dialeKo na
poletano stretW, risultino mcom-
prensJblB per gli Uabtoni del nord 
Con I'eccezione dl Mllano pero, 
cilia hngutstlcamente piii ibridara e 
dunque meno •refianaria» Ma.no-
noslante Mllano, ilprobreina rima-
ne. A quanta pare f onno, Venezia, 
Genova, Trente, Udjne, e Trieste, 
con i loro rehwertppgn caplsco-
no 11 ^apoietano»TliWartone E si 
cone al riparl Eppurc, gia nel do-
poguena alcunl film Mahanl erano 
stati doppian o sottoutolaU in «vol-
gaie> la terra tietna dl Vlsconti 
Oppuie L •aOem deg/i zoccotidi CM-
ml Ma, sia pur neoiealiste, quelle 
erano sono opeie d'ellte. e pol il si-
tillanoitretiodl bolani e pescatorl. 

0 II bergamasco anOco delle valll, 
era verarnente impetvio Maitone 
tnveee parte di una Napori con-
temporanea, con reptsodfco aHlo-
rare dl una partala plil anlica. mot
tle, negll ultiml decenni II campo 
deUa Iraduclbilita e state atato dal
le commedfe di Eduardo, a plu h-
prese trasmesse in TV E wctie dal-
Ia commedia aU'llaliana.daililmdi 
Tatb. Per non pailare deUa canzo
ne napotetana, veto massmedia 
vemacolaie die ha lattodel •napo-
le*ano» una delle lingue nazionall, 
capace di Influenzal* anche la un-
guanazlonale 

E adesso ctie succede' Dlm-
prowlso gti itallanl del nord rtthita-
no la lingua di Dl Giacomo' Una 
sindrome da secessionismo Jingut-
stico Iravolge 1 resldui poetici della 
stona patna' Oppuie. moilo piu 
sempllcemente, sono 1 glovani ita-
loioni, quelli che vanno al cinema, 
a non caplre, o a non voler capite, 

1 khoma dl Partenope? SKChe n-
spuntano per lona alcunl Kumen-
toni to stato di salute dell ilaliano, 
II rapporto tra .radfcu e koine piu 
dlHusa, e quello Ira fingue delle 
cento cltta e Haiiano, o italiese me
dio (ne nparleranno saba'o pome-
riggkj, al Salone del libra Bemami-
no Hacido e Tullio De Mauro) 
Provlanra dunque a usaie il caso 
Mattone come "spla» della mentall-
ta hngulstfca attuale Dice Roberto 
De Slmone, IIIOIOBO ed etnomusio-
sta napoletano -Non lio visto il 
film, ma In osnl caso non attnbui-
sco al dlalelto nelle mle opere. un 
vatofe nsolutivo Per me £ un sup 
pinto alia musica Serve a esaltaie 
la gesluatita c le emozlom t un 
metalmsuaBSfo" Pet De Slmone 
la vera questione sta -netla dispo-
nlbillta all'ascolto. nella cultura del 
pubbllco E nella lorza espressiva 
delle opere" Lacxento bate dun
que sulla senslbilltfi citltuiale di chi 
va a leatro o a cinema E non sulla 
lingua natfionale «divenutaabomi 
nevole come II dialetto, entrambi 
posNcci e artiticiah in Italia" Quan-
toailmguaggio DeSimonrpioles-
sa una suenua wesistenza lilologi-
ca> La resistenza contio ill totalita-
nsmo UnguisUco delta Tv>. e <la te-
stlmonianza amorosa di una inevi-
tabile sparizlone queltadeidialetti 
con I! loro letiotcrra mltologico> 1 
sottolltoll' Neanche a pailame per 
De btmow «Dlsturbano la Inilzb-
lie dell opera, e alterano I'mtlmila 
con le immagini" 

Lo scrittare RaSaele La Caprla 
inwce, II film di Maitone ID ha rt-
slo, Non trova scandalosa lasotlo-
utotezlotie Ma aJferma: iL'episo-
dio nvela una certa insoHerenza al 
nord pel il mondo nanato dal legi-
sta, una mancanzadi curiosita. Del 
leata, alfto era il napoletano arro-
tondato dl Eduardo, e quello ma-
merata del coinici parMnopei. at-
tra e la jingua 'sOtBa' usata qua e 
iadaMartone> Maceneepoitan-
la di quelfai lingua nel film? -No -
dice La Capria - ma dove afflora e 
parlata moHo uelocemente. per le 
eslgenze formab dell'opera> Ope
ra che e afiresco di lumorl, dl emo-
zKinl che rompono la nartazione. 
Tia rtcordl, apparizionl e trasali-
menlJ In una NapoU tomiato Bo-
go l l E suite •aceKe lonnalp del 
film nskle ancota La Caprla. <era 
inevitabte I'asprezM c o n t u n ^ a 
in un opera cOsI II Nesio? Lingua 
econtestonarratodiveiitaifeatrat-
U IndlstniguibilL A scapito di un 
messagglo llnguntlco pid nazkma-
le> Di quel messaggio che La Ca-
pna ella sua nansBva ha sempre 
pnvilegiato «La lingua letterana -
soaiene-devereinVentare fluldi-
care le radici local!, inserendole In 
un alwso piu ampto e untveisalea 
Sebbene, conclude b sotBore, 
•cio non slgniflchi voter cnbcare 
I'opeiazlone di Maitone, che ha il 
medio dl fuoriscre dal moduli piu 
comvi della napotetamta dl manie-
ra» 

E adesso sennamo I'opunone di 
un <nordbta> Dl un kmbaido che 
msegna a Torino Dl comprovata 
sensibillti neo-uruutna. Gian Enri
co Busconl Tra le sue opere recen-
0 c'e Se oesswnio (A essem una no 
none e fiesfwenan e postiasasino 
(II Mulino) In entrambe invita a 
•rielaborare la memorial, e a nco-
struue la ctNadlnanza. otoe e attia-
veiso i •traumii' della stona nazio-
nale Afteima .] diaietti sono una 
ncchezza, ma solo come padn> 
nanza di un dopplo registro. quello 
del quotidlano e audio medn-alto 
della lingua. II dialetto e fkicfn 
per Rusconl, dntercalare che amc-
chace la tonalita emollva dei pen-

sien, ma non pu6 reslare una gab-
bla» i'ltaiiano-diceancota-ria 
vlnto Beneomale Quindinonmi 
sluptsco per I sottonloll a Martone* 
E llnsegnamento del dialetto neUe 
scuole? <Un bene cuNurale non 
pu* essere tenuto in vila artificiat-
menle, laddove gli Idlomi hxall 
non a sono plu. Va difeso solo m 
quelle realla dove e ancora un le-
nomeno spontaneot 

SI, ma quali sono, oggi. I >tap-
pora di forza. Ira ilabano e dialeth' 
Lo chiediamo a Luca Senanm, cu-
ralore della Sana deUa lingua ita-
hona Einaudi, uscila piopno que-
st'anno -Conelando i dad Istat 'BS 
e quelli Doxa "91 - dice Senawii -
scoprlamo che i dlalettoloiu, queHi 
che parlano solo diatetlo, sono il 
15% del totale Gli MatafonL che 
parlano solo Italiano, sono ascesi 
a!42% Eancoia.ll5S%d]qiiesnul-
Ihnle tatto di parlanUche non han-
nopiudll4anniMeimeil25%dei 
dlafettofoni puri ectroposta di an-
zianx Morale-laxlialettofbniai'ea 
macchia dl leopardo, e via via re-
gredksce Resiste NieN'entroteira 
veneto. SKUIO ecampano Ma arte-
ba e si estlngue del ditto, in Lom-
bardla, Piemonte e bguna Mefitre 
nel centra Italia il Volgai toscano 
modemotnonfadappertutto- Mal-
grado la distatta delle annate dia-
fettali, Senannl non sottovaluia il 
peso del locaHsmo- iLostiuta Hn-
guisbca verso il film dl Maitone, raf-
iorzata dal suo contenuio tragico e 
non comico, puO drscendere da 
una cultura da 'pncole patne, die 
presclnde del tulto dalla vlschtositi 
de) diaietti- buomma t nuovi ota-
to(onl», localmente radicati, sono 
pnvi d'oiecchk) musicale Intercel 
tano onnai solo una gamma liml-
taladiecmlinguisUci Emqualche 
modo ne risutKi impovetita la loro 
competenza Unguistica Per non 
pailare Hi quella letterana «Tuttala 
nostra giande ietteiatura - annota 
Serianni- non pu6 essere concept-
ta al di luon di un humus diatettate 
Gli auton che hanno distillat»' l'i-
taliano nanonale dai conlestl han
no sempre attraversato le lingue lo-
cali Per nemetgeme con esiti di-
versii- Eiuttavnaitonostanteiriscrii 
di unpovenmento impkrti ndl ila-

Kano audioviavo non si possono 
(are [eggi di tutela a beneficio di 
partanti dialettau che non ci sono 
phi. 

inline sempre m tenia dl lingua, 
proviamo a cambtare angolatura 
Calandoci in unespenenzavissuta 
Quetla dl un insegnante-scntloie, 
come Sandra Onom nanatore di 
pertlerie orniai soavoile da un ceto 
medio avuto e mediocre Ha lavo-
rato in Fmili, e o^ i imegna in Sa-
bina. Racconta di unosttano para-
dosso* -Quando parlano, i ragazii 
usano 11 tessico diatettate e la sm-
tassi Italians Quando scrtvono in-
vece adoperano la smtassi dialet 
tale e il tessico italiano Segno dl 
una hisione linguislica abnoime 

die produce un idioma glovanile 
tuno oarticolare* Ma quale?-Quel
lo 'rap' emotivo e gesture parlato 
nel film La saiob, sceneggiato da 
Stamone Un linguaggio poveio. 
degradato Aimieialbevidicosem
pre provate a imparaie un po' di 
ingtese o di flaricese. La rostra 
nuova lingua sari senzaltro piu 
rfcca dell Halianoche gia parlate* 

E allora, ne italiano ne dialetto 
Ma uno strano melange ntmico per 
molti giovam delb shvale Condito 
di <io*», e di a^ettrn come- -miti 
-ob E se avesse ragione Onolri' 
Saiebbeunbelguaio Altrocheha-
lia europea1 Peicid, viva il dialetto 
sottotitolato Purclie in buon italia
no 

CduntokHtaM 
ri lMolnuMKfN 
ddtlm 
•NMOlirilMaria-
InrtbldlHtMfl 
fnanfmetnaaH 

L'INTbHVISTA. Parla il nuovo direttore dell'«lndice», rivista storica e controcoirente 

Papuzzi e il sogno dell'informazione libraria 

Italia anni '50 
DPci 
scopre Teditoria 

DAUA NOSTRA REDAZIONE 

0*LUAHOSrR* BEDA7I0NE 

N t C M l l MMMMRO 
m TORINO Che nuova alba sorge-
ra per I "Indices la iMsla tonnese 
die da undici anm ha fama di 
esdusfua camera con vista sulla 
ed.fora Kaliana e straniera? Al bi-
vio si preflgurava fino a pochi me» 
fa un cambiamento epocak delb 
status societario da cooperativa 
ila em emanazione e un comitate 
di redazlone-fkime composta da 
una clnquanUna di petsone) a so-
cleta per azioni. Uslamo I'miperfei 
to perche e di pochi gloml I an-
nunclo che la preanflunciata nca 
pitaHzzaziooe & nnvlata Se ne ri-
parteri tra un anno II die torse 
aiutera a rendeie plQ «mortida» 
quella trastormazione che per ine 
si £ stato al centra di una discussio 
oc (toimenlata) nella sede di via 
Madama Cristina 16 II nuovo pia 
no comunque atbntana le riserve 
econonudie che circondavano il 
mensile Pare, infatli chetoslesso 
gruppo di imprendlton deciso ad 
entraie nella Spa abbla sottoscntto 
in abbonamento e pubbllcfla Una 
garanzia del punto di pareggio di 

bilancio lino al 1996 anche se a 
prezzo di un paiziaie ndimensio-
natnento delle ambiziom e degli 
uiveslitnenti Non tutn, ptecisa il 
suo direttore Alberto Papui2i nel 
sottolmeare 1'impegno verso la 
narrativa giovane che si concretiz-
za in ogni numeiocon un testo dei 
finalisn dei Premio Calvino Intan-
to in questa sethmana dominata 
dal Salone del Libra, la sua nvista 
ha messo a segno un colpo piezio-
so la parlecipazione (I unica deUa 
mamlestazBMie) di Norbeno Bob-
bio prevista per domani ad un di 
battito con il lisco Margherlta 
Hack. 

Dunque bandita la patola 
•svendita* e smussate le graiidi 
obiezion i di principle. perMndi 
ce- w e apeito un nuovo onzzonle 
in parte gia nsibile con I ingiesso 
•spuno" di nuovi inveslilori «di.sini 
bitii- all idea di misurarsi con uno 
slaluloche llssa potcn lorti al Con-
siglio di ammimstrazione e (eiree 
clausole di sbatramenlo all azioni 

sta di maggioranza Ad esempio it 
dmeto a nominare t! direttore se 
nonepropostodalcomilatodi re 
dazione Un ereaa nel pianeta edi-
tonale 

Alberto Papuzzi 52 anni, mviato 
de .La Starnpa. adensce perietta 
menle al ruoto di tragheltatore dal 
vecchio al nuovo nel nspetlo della 
drversita In pnmo lui^o 6 un gior-
nalisla di cuilura che rampe la tia 
dizione accademica maugurata da 
uno dei padn londaton della nvi 
sta Gian Qacomo Migone docen 
te all Universiia di Tonno Secon 
do piendeilpostodiCesare Cases 
(per il quale e stato ntagltalo un 
posto di presidente) il geimanisla 
di casa Einaudi e sposta 1.0(3^10 
samente in avanli con un sallo ge-
nerazionale<ligiandeportata iter 
mini dell inevitablle e sempre 
apeito contronto sull tdenlila della 
nvtsta che. come un trapezisla vol 
teggia tia il divulgativo e I clilano 
sospesa tia I innovazione e Id con 
servazione CiO che in una prece 
dente inlervlsta Papuzzi ha dehm 
to la difesa dei «letlon professioni 
sh aumentandoileltoncomura» 

La riomina dell invialo di via Ma-
renco peraluo segna un ritomo {e 
non in controtendenza) e confer 
ma dl un disegno che seppur Simi-
damente (si e pottati a credere) le 
teste <t uovo dell'Jndice» avevano 
cominciato ad intuiie alia line de
gli anni Ottanta. ma non a metabo-
iizzare se II "predestinato» al verti 
ce c era gia amvato nel 1990conla 
quahlica dl -condiiettoie" Slesse 
idee (reaiizzate In parte nel pnmi 
due numen della su» gestione) 
fotse allora etichettate come futun-
sliche, ma tbrsandie anticipatnci 
- -i tempi non erano ancora matu-
n» leclama-diunanspostaaH'in-
combente ensi economica del set 
tote die ha spento le rotative per 
numerose testate e abbaltuto quo
te nlevanti dei moduli pubblicitan 
sulla carta slampata, una ensi ge
nerate dell editona che si che si £ 
nllessa sui "parenti nobili» come 
appuniol "lndice» 

Tempi matun Lo sono diventati 
sotto la spinta della recessone cne 
ha drvello anche le ultime resisten 
icdichi all imemo della rinste tie 
ha lemuto lo snatutamento o una 

sorta di disamoie dei letton Inve-
ce propno dai letton conferma 
Papuzzi, -e anttata la prova piu 
squillante di un mdrcamento forte. 
dl una empatla concreta e ntlessa 
nella raccolla di fondi 180 solto-
scnttor die hanno versato un mi-
hone a testa in cambro di un abbo
namento decennale« Centottanta 
persone che hanno mostrab cost 
di dare ciedito ad tin opetazione 
linanziana che prelude ad una rot-
lura-chiave delle wdici la proprie-
ta che non -coincide con la dire-
zione e con atune specificilS co 
me il lavoro vobntano e giatuito 
dei collaborate!! che hanno carat 
tenzzalo la nvisla salvo ora il duet 
tore estemo" Un direttore Binini-
malista>,comeamadehnirsi -con 
dizlonaio* dalle scelte editonali del 
comitato che si nutre di regoie pu-
ntane ctie vietano di recensire 
un opera di un membra di tedazto-
ne Una regola •mai nolata che 
impone per6 la nttessione su un 
dubbio e giusto non recensire ma 
e altretlanto giusto non miotma-
nA 

i n 
• BOtOtjNA. La scoperta e una ducca Non 
ecceka se votele, ma comunque una chkea. 
Faiibeneacotorochesicirneritanosuldinia 
cuHuiale post belbco Lo sconrro tra comunl-
smoe cattoficesimo mKgralrsta, oa stoodsmo 
e ittuministno razionalisia degli anm '40/50 
Presso la bfblbteca deH'rsrJBilo Gramsci del-
rEmiBa Romagna intaltl e stab ricostruito I'in-
tero caBtogo dell'Unlversale econoinica del 
Canguro. Duecento votumi pralicametile In-
travabili, le intern cinque sene (ietttralura, 
aorta e fikaofia, sclenze, teatro e pandi av-
venture) chelaCooperallvadellibiopopola-
re (altrimentinotacomeCoilp) pradussedal 
luglio del'49 al 54 anno HI cui fu nlevala dal-
I'albra ^ovanissano Giarwiacomo Fettraidli 
per poi dtventare 1'attuare Canguro che hitu si 
conosce. 

II fattodi per se non lMeressa sob i biblbfi-
IL Dtetro la Coiip c'i un piccolo pezzo deBa 
stona edttonatedefla smistra Kallana.Un fram-
mento del dtma cuNurale e politico dlalkna il 
Per, gli Inteltettuali, ToflfiatD, VUtormi, ll Poll-
tecmco, I'Einaudi e via elencando La discus-
sione in pratica Da cultura d'ellte e cultura po-
rxrlat^Trarigoremaixistaelotoronianxl An
che per questo (torse) I'rsotuto ha pensato dl 

gnare questo recupera ad un conve-
ibDB^rjQlihca,, erbtona neiTHate 
•a hedda. Giomata di studb sull edt-

r _, tore*)' aJ quale hanno parlecipato 
dan Catb Ferreth, Daniete Betti, Fenuccio 
Capelh, Mauro Boarelli e Alberto Cadiot 

Argomenk) tedioso? Kiente alfatto. Anzi, un 
incontro snelb, rapido, istnrttrvo. Che al cen-
iro non ha messo la sotrta storia degS intellet-
tuali e delta sinistra ma piO semphcemente 
quella edtlonale e cuhurale deBo strumento li
bro neltllalia di quegli anni. Si, perch* secon-
do i letaton tutu, la pouoca editonale del Pci 
era di usare nella sua opera drvulgaliva pA il 
gbmaleolgbmalielenvistechealtiio II libro 
non era adaltoatie masse-Pocopopolaie Era 
uno strumento pedagogtco si, ma per pochi 
Cost b si usava dl preleienza nefie Edlzloni Rl-
nascita (che dal '47 pubbhcaiono opere co
me -I classici del marxismo» ad esdutrvo con-
sumo degli intellettuali) o m quelle di Cultura 
Sociale (dal 'SO) menu* sob nel 'SG nasce-
ranno gh Editor! RiuniD, casa con una sua pre-
crsa straregia dmilgativa 

Diverse 11 caso Colip, Nella sua relazbne 
Fenuccio Capelli ncorda uilalti che la Coope-
rahva del Hbro popolare fu la pnma vera casa 
editnee (stdefiniva razbnalistae illummiaa) 
vohtla in quegli anni dal Pci e da Togliatii per 
conttastareilcanobcesitnod'albra Una casa 
che vedeva msterne inteliettuali mantisti e lal-
ci Chepubblicd(daunmesec'erastatalala-
mosascomunicadetlaChKsa} ffa-a/M/ode/to 
tolleranza di Voltaire tradono dalb stesso To-
gbarti che ne sensse anche una introduzione 
in cui sosteneva che il Pel era 1 eiede nacuiale 

delfilluminrsmo tollerante Un 
rmpianto editonale ngoraso in
somnia nuovo per quel tempi 
che costitul indubbiamente un 
grande successo (35 000 le copje 
slampate aglt Inizi contra le 
10 0O0 di media della suaconcor-
rente e pit) vecchia di ire mesi Bur 
della REZOII) e che vedeva schie-
rati uominl abbastanza divenii co
me Montale, Cecchi Russo Balds 
m. Musalti oltre alia nouvetle va 
guedellascuolacomuntslad alte
ra come Geymonal, Zanghen, Ca-
fagna rappiesenlando di latto *La 
piu ampia alleanza tra mleltettuall 
comunisti e laici fatta dal Pc B 

Diverso invece II caso della Bur 
(Btblioteca universale Rizzoli) 
Fu Gian Lurgl Rusca a volerla 
Pensava ad un suo peisonale pro-
cesso di «leinocratizza2ione del 
leditona» Ideando quest! libretti 
modulan (valeadiie IDOpagine 
un prezzo 200 >l doppio eccete 
ra) che puntavano ad un pubbli 
co non specialnzato nuovo gio 
vane e che, diversamenle dalla 
scuola marxista non invilavano 
ad una lettura polilica quanto al 
contrano ad una letluia pura 
mente letterana Comunque sia 
Colip (poi Feltnnelli) e Sir pur 
avendo due stone diverse furono 
il pnmo tentattvo di creare udl 1 
talia di albra una editona popola 
re die offnsse testi nuovi tradu 
zmni dall estero che sicurameiitc 
contnbuirono a sprovmcializzarc 
ilPaese 
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