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Michele Prandi

Da Vergerio alia Crusca: l'italiano in Val Bregaglia1

Nella settimana dal zi al 25 maggio del 2012 l'Accademia della Crusca e stata ideal-

mente ospite della Val Bregaglia, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera. Un folto
gruppo di ricercatori, docenti e accademici della Cruscaz ha lavorato assiduamente

con i ragazzi e gli insegnanti delle scuole primarie e medie di quella valle, guidati da

Sandro Bianconi, professore di sociolinguistica e storia della lingua italiana in Uni-
versitä svizzere e italiane, e da Bruna Ruineiii, giä collaboratrice di Bianconi nella

sua inchiesta linguistica sulla Val Bregaglia (Plurilinguismo in Val Bregaglia, Os-
servatorio Linguistico della Svizzera Italiana, 1998). In lezioni agli alunni, seminari

con i docenti e tavole rotonde aperte anche al pubblica delle piccole ma numerose
comunitä locali sono stati trattati molti argomenti per contribuire a tenere alta la

qualitä dell'insegnamento dell'italiano in quel lembo di terra italo-svizzera che ri-
sente della forte pressione del suo retroterra germanofono. Che una piccola vallata
dei Grigioni abbia intrapreso un progetto triennale con l'Accademia della Crusca

non e un fatto ovvio; per capirne le ragioni, la portata e il valore simbolico per il
futuro stesso della lingua italiana occorre aprire una finestra sulla realtä singolare
di questa valle e fare qualche riflessione.

Dal punto di vista geografico, la Val Bregaglia appartiene al bacino del Po: da Ma-
loja a Chiavenna e percorsa dal fiume Mera, un affluente del lago di Como. Giä nella

geografia, non e una valle come le altre. II passo del Maloja, che porta in Engadina,

non e un normale valico, con una salita dalla testata di una valle e una discesa verso

una valle situata sul versante opposto, ma uno scalino alto trecento metri lungo
un solco ininterrotto. Alia sommitä dello scalino, senza dislivello, si apre l'ampio
altopiano dell'alta Engadina, trenta chilometri quasi pianeggianti coperti di laghi e

foreste. Lo spartiacque, di conseguenza, e incerto nelle premesse geologiche quanto
estremo nelle conseguenze: acque che sgorgano a pochi metri di distanza rimangono
incerte tra la Maira, poi Mera, che porta al Po e all'Adriatico, Pinn, che dopo aver

percorso l'Engadina e il Tirolo, confluisce nel Danubio e sfocia con lui nel Mar Nero,
e lo Julia, tributario del Reno, e quindi del Mare del Nord. Altrettanto incerto e

mobile e lo spartiacque linguistico, con l'italiano che si attesta a Maloja, nel bacino

del Danubio, e a Bivio, nel bacino del Reno, e lo svizzero tedesco che discende alia

conquista della Bregaglia.
Questa valle singolare e tagliata da uno dei confini artificiali piü stabili d'Europa,

tracciato nel 960 da Ottone I tra Villa di Chiavenna e Castasegna per mettere pace

L'articolo e stato pubblicato in «La Crusca per vol», 44, 2011.
2 Valeria Saura e Valentina Firenzuoli, insegnanti distaccate presso l'Accademia; Vera Gheno e

Raffaella Setti, collaboratrici scientifiche deH'Accademia; lo scrivente, Michele Prandi, ordinano
di linguistica nell'Universitä di Genova; gli accademici Nicoletta Maraschio, Presidente dell'Acca-

demia, e Francesco Sabatini, Presidente onorario. Temi: Le competenze Ungmstiche del giovam; II
ritorno alia grammatical nuovi modelli per la riflessione linguistica.
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tra l vescovi di Como e di Coira che si contendevano ll controllo dei passi alpini. Dal

1512 al 1797 ll confine divide ll territono delle Tre Leghe dai sudditi di Chiavenna,
Bormio e della Valtellina; dopo la parentesi della Repubblica Cisalpina, divide ll Can-

tone dei Gngioni, erede delle Leghe, dall'Impero d'Austria fino al 1859, e poi dal

Regno e dalla Repubblica Itahana. A partire dalla seconda metä del XVI secolo, quando
la Valle abbraccia la Riforma, al confine politico si aggiunge la barnera rehgiosa.

Sul piano politico, economico e culturale, gh interessi della comunita di Bregagha

si sono sempre rivolti verso 1 territori alleati del nord; ll passaggio del milanese alia

Spagna e l'alleanza tra 1 Grigioni e Venezia in funzione antispagnola acuiscono la

frattura tra 1 due mondi, simboleggiata dalla costruzione del Forte di Fuentes alia
sommitä del lago di Como, alle porte della Valtellina e dei valichi alpim controllati
dalle Tre Leghe.

Sul piano hnguistico, la Bregagha e considerata tradizionalmente, insieme alia Val-

poschiavo, Mesolcina e Calanca, una delle quattro valli di lingua itahana del Canto-

ne dei Grigioni. In realtä, le situazioni non sono comparabih.
Sia la Valposchiavo, sia ll Moesano, formato da Calanca e Mesolcma, hanno un

peso demografico tale da garantire un uso quotidiano della lingua itahana. II Moesano,

moltre, e contiguo al Canton Ticino, mteramente di lingua itahana. La condizio-
ne della Bregagha e profondamente diversa. La popolazione della valle non raggiunge
1 milleseicento abitanti, distribuiti in cinque villaggi tra 1 quali spicca Soglio, sintesi
perfetta di arte e natura, defimto da Segantini «la soglia del Paradiso», con 1'impo-

nente, cittadino Palazzo Salis che guarda a sud le pareti aguzze di granito del Cengalo
e del Badile, uno dei panorami piü belli delle Alpi. Nella comunicazione quotidiana,
e ancora molto vitale ll dialetto lombardo, mentre ll lavoro, la vita economica e 1

rapporti pohtici con ll Cantone sono dominati dal tedesco. L'itahano e la lingua della

scuola, ma solo nell'infanzia e nella prima adolescenza. Chiunque vogha proseguire
gh studi superiori o intraprendere una formazione professionale dopo l'etä dell'ob-
bligo dei sedici anni e costretto a passare al tedesco, che diventa cosi la lingua di ogm
possibile espenenza adulta. A partire da queste premesse, la posizione dell'itahano
sembra molto precaria; eppure, gh abitanti della Val Bregagha si sentono italofoni e

proclamano con orgogho la loro appartenenza alia cultura itahana, alia quale hanno
dato ll dantista Scartazzmi.

La posizione di prestigio dell'itahano non si spiega senza riferirsi alle singolan
vicende stonche che nel corso del Cinquecento hanno proiettato questa piccola valle
al centro delle vicende europee. Come scrive Sandro Biancom nel volume citato, fino
al Cinquecento l'itahano non lascia tracce nei documenti scritti della Valle, redatti

in tedesco o in latino. A questo punto, tuttavia, ll passaggio della popolazione alia

Riforma coincide con l'arrivo in Valle dei piü lllustn convertiti italiani, che cercano

in un paese libero un rifugio dalle persecuziom. I pnmi pastori che predicano nei

villaggi sono italiani e si chiamano Pier Paolo Vergerio, Michelangelo Florio, Guido

Zonca, e parlano l'itahano colto normato da Pietro Bembo; nelle case della Valle

si diffonde la Bibbia tradotta da Diodati, pubblicata nel 1607 a Gmevra, un'altra
repubblica libera destinata a confluire nella Confederazione. Sotto la spmta della

predicazione rehgiosa, l'itahano diventa la lingua ufficiale della vita pubbhca, e in
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particolare degli statuti e delle sentenze. La Riforma avrebbe potuto provocare la

germamzzazione irreversibile della Valle. Grazie agli esuli italiani, consacra invece
l'italiano come lingua di uso colto e di prestigio.

In un contesto sociale dominato dai rapporti preponderanti con ll mondo germa-
mco, tuttavia, l'affermazione dell'italiano non poteva che portare a una situazione
di bilinguismo, e dunque a una coesistenza delle due lingue in un equilibno fragile e

continuamente minacciato: da una parte, la lingua di una tradizione culturale che ha

fatto grande questa piccola valle; dall'altra, la lingua del lavoro e degli scambi. In un
contesto di bilinguismo, e ovvio che la lingua meno favonta sul piano pratico, per
quanto prestigiosa, puö essere salvaguardata solo con l'impegno attivo, quasi eroico
dei suoi parlanti. E questo ll senso delPinvestimento nell'educazione scolastica, delle

tante iniziative a sostegno dell'italiano, e, da ultimo, dell'appello alla Crusca. Che ha

risposto con entusiasmo.
Se tutto questo e vero, tuttavia, la nostra nflessione non puö fermarsi qui. Se pen-

siamo al futuro dell'italiano e delle altre grandi lingue europee di cultura, infatti,
vediamo profilarsi una condizione non molto diversa da quella dell'italiano in Bregaglia.

Se voghono sopravvivere in un futuro sempre piü dominato da una lingua
universale - l'inglese o forse ll cosiddetto globish - anche le lingue d'Europa dovranno
adattarsi a una condizione di bilinguismo eroico. Nel corso del convegno Lingue al
Limite, organizzato da Marco Baschera e Mario Frasa a Villa Garbald a Castasegna
nel 2010 (Lingue al Limite, in «Quaderni grigiomtaliani» 80, t, 2011), il linguista
e filosofo berhnese Jürgen Trabant, riflettendo sul futuro delle lingue d'Europa, usci
nell'affermazione: «L'Europa e la valle». II messaggio e chiaro. II tempo delle lingue
nazionah, monopohste orgoghose dell'espressione e della comunicazione colta sul

loro terntorio, sta per finire; le lingue come l'italiano, il francese o il tedesco non

potranno piü essere vissute come un dato scontato - al contrario, dovranno adattarsi,

come l'italiano in Val Bregaglia, a una condizione di bilinguismo affrontato da una

posizione se non di debolezza generale, certo, in alcuni settori, di forte concorrenza.
Come in Val Bregaglia, la qualitä del bilinguismo - se sarä formato da lingue di pari
digmtä, o se scadrä in una situazione di diglossia tra una lingua dominante e una

lingua in progressivo sfaldamento - dipenderä dall'impegno attivo dei parlanti. L'italiano,

in particolare, continuerä a vivere come lo conosciamo solo se gh scritton, ma

soprattutto gli studiosi e gli scienziati, continueranno a usarlo come nel passato,
sulPesempio di Dante e Galileo.

L'Accademia della Crusca e consapevole di questa sfida. La presidenza di Francesco

Sabatini si e caratterizzata proprio per la sua battagha su scala europea per il pluri-
hnguismo come condizione essenziale per una sopravvivenza delle grandi lingue di

cultura, e per le sue inevitabili conseguenze: la traduzione e la scrittura plurihngue,

soprattutto da parte degli uomini di cultura e di scienza, che usando l'inglese si collo-

cheranno nella corrente pnncipale della ricerca, e usando l'italiano lo alimenteranno

con 1 frutti del proprio pensiero piü creativo - con 1 concetti, i termini e 1 tipi testuah

ai quali daranno vita.
Se riflettiamo su questi dati, l'accordo tra l'Accademia e la Val Bregaglia assume

un valore forse non previsto ma fortemente suggestivo. I valligiani, e in primo luo-
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go l giovani studenti, riceveranno dall'Accademia un aiuto decisivo per sostenere ll
loro italiano; ma l'Accademia, e con lei la comumtä italofona, poträ far tesoro di

un'esperienza secolare di impegno e passione per la vitahta di una seconda lingua ne

scontata ne indispensabile nella prosa quotidiana, ma sempre amata e mantenuta al

massimo grado di eccellenza. Quello che gli amici della Bregaglia hanno imparato da

un'esperienza secolare lo dovremo capire presto anche noi: le lingue esistono finche

sono condivise, e la loro salute dipende dal livello della condivisione e dall'investi-
mento dei parlanti.

Vorrei concludere con un omaggio alia Val Bregaglia m versi sgangherati ma sin-

ceri, che mi furono ispirati dal convegno del giugno 2010 e dal forte pensiero di
Trabant.

Dittico da Castasegna

A Jürgen Trabant

Ci siamo trovati sul confine, a parlare
di lingue al limite, convenuti
da valli e pianure, da piazze
e accademie. Parhamo

lingue diverse, e dialetti

cari e precan - l'Europa
e la Valle, incerta
sulle sue lingue, perduta
tra le sue strade, chiusa

e aperta.
E bella...

verde acerbo che insidia

graniti taghenti, anneriti
dai secoli, soggiogati
da nevi lucenti, un cielo
di freddo cobalto, e un vento d'altura
che spinge le nuvole al sud, a giocare
con ll sole e con l'ombra, le margherite
confinate nel prato, in silenzio

tra salvie e ranuncoh, e ll basso continuo
della Maira che assalta 1 macigni, ignara
e felice si muta nel Mera, e precipita
a valle, a morire
nel duplice lago.
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