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Cesáreo CALVO RJGUAL

II mercato dei dizionari monolingui italiani2 ha subito un vero boom negli anni ‘80 e
‘90. anni in cui sono appanse edizioni completamente rinnovate di vecchi dizionari e
qualche dizionario nuovo) In questo mercato quasi saturo compare adesso ji DISC:
dobbiamo chiederci dunque se c’era bisogno di un nuovo dizionario. Una risposta positiva
si pué avene solo se u nuovo dizionario ha qualcosa di innovativo da offrire rispetto ai
vocabolari precedenti: cosi é successo, ad esempio, con ji Dizionanio italiano ragionato,
una grande novitá sotto tanti aspetti.4 Ma, e il DISC? La comparsa di questo dizionario
sarebbe giustificata, a quanto dicono gli autori nella prefazione, per una serie di novitá:

-~ Viene applicata una precisa teoria grammaticale, che tiene conto degli intimi legami
che intercorrono tra grammatica e lessico e che non nc ignora la dimensione testuale.

— Vengono assunte come lemmi autonomi le «unitá polinematiche».
— Vengono segnalate. all’intenno dell’intero lessico, le parole di maggione

«disponibilitá».
— Viene offerta la data di prima attestazione scritta per ogni voce. oltre all’etimologia.
La maggior parte di queste caratteristiche sono novitá assolute nell’onizzonte della

lessicografia italiana.
Nelle pagine che seguono cercheródi esporre e di commentare le principali caratteristiche

di qucsto dizionario, con un riferimento finale pié breve alía versione clettronica e alía guida
didattica.

Oltre ai direttoni cd autori principali (che dánno nome al dizionario), hanno

collaborato, tra altri, alcuni studiosi che operano da anni nel settore della linguistica
generale ed italiana: Patrizia Condin, Maria Pia Lo Duca, Tiziana Gatti, Paolo D’Achille,
Enrico Testa, Pienluigi Revenberi e FiorenzoToso.

2 Iii questa recensione faremo riferimento ad un certo gruppo di dizionari monolingui
ni cul viene ad inserirsi ji DISC: dizionari che comprendono tra le 75.000 e le 100.000 voci
effettive (senza nimandi né varianti) iii un volume di 2.000-3.000 pagine eche costano tra le
85.000 e le 110.000 lire.

Si sono avute nuove edizioni di: De Felice-Duro (1993), Devoto-Oh (1990 e 1995),
Gabniellj (1993), Garzanti (1987 e 1993) e Zingarelli (1983 e 1993, con ristampe annuali di
questultima). Oh unici veramente nuovi sono jI Dardano e ji Dizionanio italiano ragionato
di Angelo Gianni.

‘~ Si vedal’entusiasticarecensionedi Simone (1988)
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II dizionario si apre conla Guido d’usodel dizionanio, molto chiarae concisa, nonostante
la complcssitá anche tipografica delle voci del DISC. Segue un capitolo completamente
originale che illustra con delle Linee di grammaíica e linguistica la concezione teorica di
questo dizionario. Si tratta di un validissimo riassunto della sintassi della lingua, e soprattutto
del verbo, che tiene conto di alcune delle principali acquisizioni della linguistica modema,
come la teoria delle valenze formulata da Lucien Tesniére, la linguistica testuale o la
grammatica generativa; questo niassunto finisce con l’csposizione di due concetti
fondamentali in questo dizionario: la «disponibilitá del lessico» e le «unitá polirematiche».

II DISC comprende —da quanto risulta dal CD-ROM— 111.822 entrate, di cui 12.057
corrispondono al cosiddetto «Disc base», cioé, ji gruppo delle parole piú fnequenti o pié
«disponibili» all’intemo di tutto II lessico italiano.5 Come in tutti i dizionari monolingui di
questa grandezza, si spera di trovare tutto il lessico pié frequente, le parole e accezioni
colloquiali, familiari e pertino volgari, i neologismi, le principali parole tecnichee scientifiche,
ecc.

Spcsso si misura la validitá dei dizionari secondo la quantitá di neologismi recenti o
recentissimi che vi sono raccolti, come se la funzione del dizionario monolingue fosse quella
di includere tempestivamente l’ultima scempiaggine del pensonaggin televisivo di moda o
del giomalista di grido: si tratía di una pratica pericolosa, giacché questo tipo di lessico,
immesso con grande diligenza, non viene poi escluso dal dizionario con altrettanta celeritá,
quando la moda che l’ha faifo introdurre é passata. Tuttavia, ritengo necessario esaminare II
DISC sotto quest’aspetto. 1 nisultati di questo esame sono altamente positivi, perché il DISC
si presenta come un dizionario equilibrato, che raccoglie in modo adeguato le diverse
componenti del lessico italiano, compreso II lessico pié attuale. Riguardo ai neologismi, il
DISC sarebbe superato solo dallo Zingarelli, che yanta nell’ultima edizione ristampe annuali
che incorporano pit termini cd accezioni nuove.6 Una verifica di alcune prole ed espressioni
degli ultimi 25 anni7, eseguita sul DISC e su altri dizionari monolingui, indica che non ci

Questí dati includono rimandi ed altri lemmi non sviluppati, per cui la cifra reale
dovrá essere ridotta almeno un 10-15%. Pen individuare queste parole gli autori si sono
avvalsi dei divcrsi lessici di frequenza elaborati fino ad oggi, come ¡1 LíE di Bartolini & al.
(1972)0 u LII’ di De Mauno& al. (1993).

6 C’é chi ha criticato (Simone 1993), non senza ragione, questa pratica commerciale
della casa editrice Zanichelli, per cui ji dizionario é quasi equiparato alíe annate dei vini.
Indubbiamente é utile avere a disposizione le nuove parole, ma non é aítrettanto chiaro che
l’inclusione di tante nuove parole giustifichi le ristampe annuali dello Zingarelli, dal
momento in cui si tratta in molti casi di parole efilmere o estremamente spccialistiche.

Estratte tra altri da Michele A. Cortelazzo (1995), Cortelazzo-Cardinale (1989) e
Marri (1988-89, ¡991 e 1992). Ecco l’elenco, con la relativa data di prima attestazjone (non
sempre sicura e comunque quasi sempre retrodatabile): onienteering (1974), darsi una
ncgo/ata (1978), vigilantes (1978),frontalino estraibile (anni ‘80?), pirata informauico (anni
‘80?), fiction (1982), sieropositivo (1982), bisonte della strada (1983), discount (1983),
inrerattivo (1983), panchinaro (sport: 1983), hacker (1985), cobas (1986), va cumpró
(1986), divertimentificio (1987), elettrodonzesrici bianchi (1987), fibra ottica (1981),
erasmus (1988), automedicazione (1989), chal/inc (1989),scannare (infor.: 1989), ecotassa
(1990), server (1990), autostrada (infor., anni ‘90?), internet (anni ‘90?), navigante (infon.:
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sono sul DISC onieentering, erasmus, autoniedicazione, ecotassa, autostrada, internet,
navigante (masi navigare), sito, visibilitá, nocciolo duro, po/iticarnente corretto.

8

Oltre alía presenza di neologismi é intenessante osservare l’inclusione nel lemmario di
altri elementi, sopnattutto le cosiddette «unitá polirematiche». II concetto di «unitá
potirematica» é recente nella linguistica italiana, e ancona di piñ nella lessicografia (difatti
lo si troya applicato esplicitamente finora soltanto nel DISC). Si tratta di una categoria dai
contorni ancona sfumati, u che potrebbe spiegare il fatto che diversi autori considerino come
tali segmenti diversi.9 Nel DISC ci sono unitá polirematiche che compaiono come lemmi cd
altre che si troyano all’interno delle voci. Le prime si troyano nel posto che occupano
secondo lordine alfabetico, molte volte con un rimando alía voce principale, entro la quale
viene spiegata.”> Nel secondo caso sono evidenziate soltanto le unitá polirematiche
sostantivaii (in neretto consivo) e le diverse locuzioni congiuntive etestuali (con un apposito
segno). Nonostante i problemi e le divergenze che suscita questacategoria, crediamo che ji

anni ‘90), novigare (infor.: anni ‘90), sito (anni ‘90?), telefono azzurro (anni ‘90?), exitpoll
(1991), visibilirá (fig.: 1991), nocciolo duro (poLl993), po/iticamente corretto (1993),
,nc,ucio (1995). Ovviamente é un elenco facilmente ampliabile e forse non del tutto
rappresentativo, ma ritengo che si tratti nella maggior parte dei casi di voci che un buon
dizionario monolingue dovrebbe includere.

8 Segnaliamo i seguenti tisuitati pen alfil dizionari: mancano sullo Zingarelli (l’ultima
edizione che ho a disposizione é lo Zingare/li 97) pirata injónmatico, divertimeníificio,
elettrodomestici bianchi, erasmus, scannare, server, navigante (ma c’é navigare),
po/it/comente conrerto. Non risultano sul Devoto-Oh e/ettnodomestici bianchi, enasmus,
chat/ine,scannare, ecotassa, autostrada, navigante, navigane, sito, visibilitá, noccio/o duro,
,nc,uc,o. Sul Palazzi-Folena non troviamo: fronta/ino, pirata infonmatico, panchinaro,
divertiment,ficio, e/ettrodomestici bianchi, erasmus, autornedicazione, chat/ine, scannare,
ecotassa, server... Sul dizionario di De Felicee Duro le assenze sono ciamorose, giacché si
troyano solo sei delle parole proposte: darsi una regolata, vigilantes, fiction, sienopositivo.
intera/tivo, fibra ottica.

Un paragone tra il DISC e l’elenco fomito dalia Eulogos (Ingegneria della lingua
italiana: si troya su Internetnell’indinizzo http://www.eulogos.it) pub illustrare quest’affermazione
(limitiamoci alíe parole cominciate pen o-). 1 due coincidono nel considerare unitá
polirematiche le seguenti: obierrore di coscienza, obiezione di coscienza, off /imirs, off/ine,
ogni volta che, olio di gomito, oltre a, oírre che, omissione di soccorso, on line, per opera
di, opera viva, opinione puM//ca, ora che, ona di punta, ora lego/e, onu x, ordine del
giorno, ordine pubblico, organo di stampa, orto botonico. Da parte sua, II DISC ha le
seguenti che non si troyano sull’elenco della Eulogos: obienore fisco/e, obiezione jisca/e,
occhio del ciclone, in odio a qc., ad ogni buon conto, in ogni modo, ognora che, opere
pubbliche, opera primo, opera monta, oro solare, orario continuato, osso duro (tralascio
numerosi lemmi stranieri del tipo obrorto col/o, of course, op art...). L’elenco delie
polirematiche dell’Eulogos non presenti come tau nel DISC é troppo lunga per essere
riportata qua; nc diamo perció soltanto qualche esempio: occhiali da so/e, occhiali da vista,
occhio di jálco, occhio di pernice, ogni tanto, olio di ricino, ornissione di atti d‘ufficio,
onoranzefrnebni, opera buifa, operatore socia/e, oranio di punta, oro nero, or sono, oste/lo
della gioventá, ortavo di fina/e...).

<~ Pen esempio, dal lemma in capo a si rimanda a capo.
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DISC si hoya sulla sirada giusftn, giacché un dizionario di oggi non si pub limitare á lemmi
semplici o mononematici.

Oltre all’introduzione, la guida all’uso deldizionario e il corpo del dizionario, abbiamo
alcuni annessi finali: Sigle, abbreviazioni e simboli, Espnessioni latine e in altre lingue
stnaniere, Nonzi e aggettivi geografici,’’ Tavole di nomenclatura, Illustrazioni.

La parte pié interessante di questo dizionario, peró. é la microstruttura, cioé
lorganizzazione dei singoli articoli del dizionario. Per capire meglio come sono strutturate
le voci del DISC seguiremo la divisione in quattro parti proposta nell’introduzione, che
niflette l’ordine in cui le diverse informazioni si presentano nel dizionano:

a) Area del lemma: con le informazioni ortognafiche, fonetiche, morfologiche edi uso.
b) Area semantica: con le definizionie gli elementi sintagmatici e paradigmaticí.
c) Area dell’etimologia e della datazione
d) Rinvii alíe illustrazioni e approfondimenti

L ‘aneo del lemnia

Le informazioni fonetiche vengono offerte non nello stesso lemma (cosi fanno
Zingarelli e De Felice-Duro, ad esempio), ma sulla sillabazione delle parole (solo per le
parole italiane; forse sarebbe stato utile indicare anche la sillabazionedelle parole straniere,
cosi frequenti), indicandone il grado di apertura delle e ed o toniche, la sonoritá o meno di s

e z e la pronuncia velare della g nel nesso g/i; oltre a cié, pen molte parole (soprattutto le
parole straniere) viene data la trascrizione fonetica nell’Alfabeto Fonetico Intemazionale,
un uso che ormai dovrebbe essere presente su tutti gli altri monolingui. L’inclusione delle
indicazioni fonetiche nella sillabazione ha il vantaggio di non introdurre nel lemma segni

estranei alía loro normale scnittura, non provocando cosi confusioni. II modello di pronuncia
é, come negli altri dizionari italiani, quello dell’italiano standard, di base toscana o
florentina. Questa visione esclusivamente toscanocentrica é quanto meno discutibile oggi,
In un’epocache sta vedendo il crearsi di un nuovo standard (che possiamo identificare con
l’«italiano dell’uso medio» descritto in Sabatini 1985) che non tiene piú conto di certe
distinzioni rilevanti fonologicamente solo in un’unica varietá di italiano: probabilmente si
dovrcbbero offrmre altre possibilitá.

Insieme ad alcuni lemmi vengono dati due tipi di informazioni: la frequenza (con ji

lemma su un fondo grigio) e i forestierismi (con il lemma in corsivo). La prima inform-azione

Oltre ai nomi italiani pié comuni e i rispettivi aggettivi il DISC é l’unico dizionario
ad offrire molti nomi stranieni. tra cui alcuni spagnoli ed ispanoamericani; per noi ispanofoni
é interessante avere a disposizione in quest’elenco una serie di nomi ed aggettivi che
presentano dissimmetrie con lo spagnolo: Anda/usia/anda/uso, Barcellona/barcellonese,
Biscoglia/biscaglino, Catalogna/catalano, Costa Rica/costanicano, Ecuadon/ecuadoniano,
ecuadoregno, Ga/izia/ga/iziano, gallego, Madnid/madnileno, Ma/aga/ma/aghese,
malaghegno, Navarra/navarrese, navarrino, Valencia/va/enzano, valenciano. Sarebbe stata
utile l’indicazione dell’accento tonico nei toponimi di questo elenco, perché é causa abituale
di dubbi, specialmente per gli stranieri.
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veramnente utile, per esempio per chi deve redigere testi il piíi possibile cojnprensibili o per
chi insegna l’italiano come Lí o L2. La seconda informazione é probabilemente meno utile,
soprattutto perché non sembrano del tutto chiari i criteri per la distinzione tra forestierismi
adattati o acclimatati (i lemmi scritti in corsivo) equelli che non lo sono.12

Vengono indicate pune le varianti del Iemma, segnalando se hanno un uso uguale o
meno comune cosi come il registro o ji campo d’ uso, condelle abbneviazioni.’3

Le informazioni morfologiche sono completissime. Tra l’altro si contempla per t nOmí

stranieri (soprattutto per quelli inglesi) la doppia possibilitá di plunale (invariabile o plurale
originario), dove non ci siagiá un uso italiano stabile. C’é un aspetto in cui il DISC supera
concorrenti: l’indicazione costante dell’invariabilitá di alcune classi di nomi ed aggettivi:
nomi che finiscono in consonante (bar, fllm). nomi tronchi (cittá, caffA pip¿, pa/ti), tnibá),
noml acconciati (bici, moto), nomi in -i (cnisi), nomi in -je (barbarie) e monosillabi (re.
gru). Inoltre, il DtSC é molto rigoroso e costante nellindicare i plurali di tutti i nomi cd

aggettivi composti (oppure l’invariabilitá). E’ superfluo dire quanto siano importasiti pen gli
utenti queste informazioni, soprattutto per gli stranieri.

L ‘urea semantica

Questa parte comprende da un lato le definizioni del lemina e da un altro gli elementi
che possiamo chiamare sintagmatici (neggenzedi verbi, aggettivi, sostantivi, ccc., costruzioni
sintatriche, locuzioni, esempi, provetti) e paradigmatici (sinonimi, alterati, avverbi in -mente).

La distinzione delle accezioni é nisolta con djversi mezzi tipografici:
— Gli usi grammaticali della stessa parola sono indicati con dei rombi neri.
— Le categorie grammaticali acquisite si indicano con un rombo bianco che reca un

puntino nel centro (pen esempio, un sostantivo che sia adoperato eventualmente come
aggettivo).

12 Per esempio, se si prendono le parole cominciate per h-, risultano i seguenti

forestierismi adatrati (cioé non scritti in corsivo): hashísh (e le varianti hascisc e ascisc),
henna (e la variante enna), hindi, honduregno, hotel, hurrá (e la variante hurrah); lasciamo
da parte termini tecnici, scientiflci o commerciali quali hag, habido, he/anca, Revea. Ma
accanto a questi ne troviamo alfil che come minimo sono altrettanto acclimatati, almeno per
quanto risulta dal fatto di appartenere al lessico di base (come si desume dal fondo grigio):
handicap, hi-fi, hobby, horror, hostess, ai quali si potrebbeno aggiungere parole note in
italiano, come: habitué, habitat, hamburger, hangar ¡mrd, harem, humus, ccc.

~ II sistema delle abbreviazioni di questo dizionario é ampio e consistente. Se ne
troyano alcune abbastanza oniginali: angloam. = angloamericano, deagg. = verbo
deaggettivale. deavv. = verbo deavverbiale, denom. = verbo denominale, etnol. etnologia,
neolat. = neolatino, neolatinismo, paretim. = paretimologico, pseudofr. = pseudofrancese,
pseudoingl. = pseudoinglese, pseudolat. = pseudolatino, semifr. = semifrancese, semigr.
semigreco, semiingl. = semiinglese, uman. = umanistico. Come nella maggior parte dei
djzionari, non si spiega l’esatto uso che si fa di certe abbreviazioni, quali fam. = familare,
geng. = gergale, mod. = moderno, pop. = popolare, volg. = volgare, o per alcune tra le
menzionate prima, la cui interpretazione si lascia al lettone.
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Nei verbi in cui si produce un cambio nel numero degli argomenti alí’ interno di
uno stesso uso (tr., intr., ecc.) si usa un rombo bianco per indicare questo particolare.

— Le diverse accezioni si introducono con numeri in neretto.
— Le locuzioni vengono introdotte da una doppia barra verticale (se sono vane) o da

una sola.
Sono presenti, inoltre, segni speciali per indicare le locuzioni, i sinonimi e gli avverbi

In -mente

Merita un commento speciale l’organizzazione delle voci venbali. Per la prima volta si
applica in un dizionario italiano la teoria delle valenze, per cui un verbo si definisce secondo
gli elementi (argomenti’4 o attanti) che sono necessari per formare con esso un enunciato di
senso compiuto. Cosi, un verbo che abbia bisogno di un soggetto e di un oggetto diretto

diremo che é un verbo bivalente o bialtanziale. Uno stesso verbo pué originare strutture
attanziali diverse che corrispondono a diverse accezioni. E’ questa la grande novité del DISC:
pur senza rinunciare alía tradizionale divisione tra verbi (o usi dello stesso verbo) transitivi,
intransitivi, ecc., ci sono parecchie distinzioni di accezioni che vengono identificate appunto
con un diverso schema argomentale. Prendiamo ad esempio il verbo trasportare. Negli altri
dizionari si troya una divisione tra gli usi transitivi e i menocomuni intransitivo e riflessivo;
nel DISC c’é anche questa divisione, ma le diverse accezioni del verbo nell’uso transitivo

sono organizzate intomo a due strutture diverse: un’accezione (‘portare qualcosa o qualcuno
da un luogo in un altro’) si identifica con una struttura di 3 argomenti, mentre altre tre
accezioni (‘portare qualcosa lontano con l’immaginazione’ e due accezioni specialistiche
relative al restauro e alía musica) si costruiscono invece con due argomenti. Questa
concezione valenziale dei verbi permette di capire meglio di qualsiasi altra forma, come ji
significato dei verbi sia strettamente legatoal loro comportamento sintattico.

Nella Cuida duso del dizionanio si speciflca che l’ondine delle accezioni «rispetia la

frequenza e l’importanza di queste, ma viene modificatoquando l’accezione pié comune o
importante é, in modo ancora visibile, uno sviluppo tigurato di altra meno comune». Cioé,
si tiene conto del criterio di maggior frequenza senza ignorare peré la dimensione storica
del lessico. Si tratta di un criterio certamente elastico che in genere viene rispettato (benché
alíe volte siadifficile decidere quale sia laccezione piti frequente).

II DISC contiene un certo numero di esempi dautore, come accade in tutti gíi altni
dizionari italiani di questo tipo. Questi esempi sono addotti, come é annunciato
nellintroduzione, per illustraregli usi letterari o ram delle voci sotto cui compaiono.’5

“‘ NelDISC si preferisce questo termine.
~ Se paragoniamo gli esempi dautore in alcuni dizionari nei Iemmi compnesi tra LA-

e LAL otteniamo i seguenti risultati: jI DISC ne ha 47 (che appartengono a 19 autori diversi;
16 esempi corrispondono a Dante, l’autore pié citato); lo Zingarelli ne ha 59 (di 28 autori; 8
sono di Boccaccio); u Garzanti presenta 55 (17 autori diversi; 21 esempi di Dante); jI
Devoto-Oh nc ha 55 (25 autori diversi; 16 esempi di Dante); altri dizionari hanno cifre
minori: il De Felice-Duro ne ha 21 (di 8 autori diversi; 7 esempi corrispondono a Dante);
per ultimo, il Palazzi-Folena nc ha 12 (di 7 autori diversi, con 4 esempi di Dante). Soltanto
sullo Zingarelli e sul Oarzanti c’é una tavola degli autoni citaíi (55 e 215 nispeltivamente).
Dall’elencodel Disc Compact apprendiamoche gli autori citati sono 233.
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Veniamo adesso ad un aspetto al quale si presta generalmente poca attenzione, sia da
parte di molti lessicografi, sia da parte dei cnitici di dizionari: le informazioni di tipo
sjntattico, quali le reggenze dei verbi (parlare di, credere in...) o le preposizioni che
precedono abitualmente certi sostantivi (in montagna, all’univensitá...). Ci sono almeno due
modi di offrire queste informazioni: implicito ed esplicito (oppure in combinazione). Nel
primo caso le informazioni devono essere desunte dagli esempi che accompagnano le
definizioni; nel secondo. le informazioni si offrono in modo esplicito (per es.: «questo verbo
regge un’orazione implicita d’infinito introdotta dalia preposizione a»). E’ preferibile
senz’altro il secondo di questi procedimenti (e ancora nieglio se le spiegazioni sono
corredate di esempi), perché le infonnazioni che II lettore dovrebbe otíenere dagii esempi
non sono sempre cosi evidenti e capita alíe volte che questi faccia una deduzione sbagiiata.
In questo senso, II DISC é utilissimo, poiché é pieno di indicazioni grammaticali esplicite
sulle costruzioni del verbi o suite preposiztont e congiunzioni che introducono le
proposizioui. Si veda per esempio linizio dellarea semantica deile voci apprendere,
cercare, dllfleile, meno, portare. II DISC si dimostra attento alíe informazioni riguardanti
le reggenze dei verbi (preposizioni e congiunzioni e tipi di complementi e frasi che
introducono), ma presenta alcune deficienze per quanto riguarda aitri aspetti, per esempio
nel segnalare la reggenza di certi aggettivi o nel segnalare la preposizione che precede
regolarmente certi sostantivi che indicano luego.’6

II DISC raggiunge cime di straordinaria qualitá nella trattazione di quelle parole o unitá
pluriverbali che non troyano un’adeguata descrizione nei dizionari monolingui tradizionali,
cioé, quelle che niguardano l’intera frase (gli elementi frasali) o che oltrepassano u livello
della frase (segnali discorsivi, connettori testuali, ecc.). Si tratta di elementi linguistici che
giocano un ruolo di primordine nell’organizzazione del discorso e che, nonostante cié.
vengono trascurati non solo dalIa maggior parte dei dizionari ma anche di quasi tutte le
gnammatiche. Basta controllare certe voci del DISC per verificare la veritá di quest’asserto;
voci quali e, ecco, ma, dunque, ¡aire, comunque, per quanto, quindi, ahora, ecc. Dalle
definizioni offerte da quasi tutti i dizionari traspare l’impaccio che provano nel definire le
parole e locuzioni appartenenti a questa speciale categoria e dal paragone con el DISC
emerge una differenza quasi abissale tra questo e gli altri. Prendiamo ad esempio la voce
ecco. Questo dizionario indica in primo luogo che si tratta di un elemento che, come
avverbio, funziona quasi come un verbo, giacché non solo vi si possono aggiungere
encliticamente pronomi atoni (come informano anche ghi altri vocabolani), ma anche
pnonomi tonici come lui, lei, loro, e pué essere preceduto dal prefisso ri- (per es. nieccomi);
rispetto agli altri, che si limitano a indicare un vago valore pleonastico come interiezione In

6 Per noi spagnoli, ad esempio, é difficile assimilare che in italiano si dice al cinema,

a teatro e itt discoteca, perché nella nostra lingua la sceita delle pneposizioni con i nomi che
indicano luogo non dipende, come in italiano, dai sostantivi, ma dal verbo; perciédiciamo:
voy al cine/al teatro/a /a discoteca ‘vado al cinema...’, estoy en el cine/en el teatro/en la
discoteca ‘sono al cinema...’. E’ una classe d’informazione che non sempre si troya sul
DISC: si veda ad esempio le voci teatro, casa oppure inverno: per uno spagnolo non é
chiano se si dica o teatro/nel teatro/al teatro, itt inverno/dinverno/nell’inverno oppune
quando diciamo a casa o itt cosa.
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frasi come «ecco, che te ne pare?», ji DISC specifica nell’accezione 3 non meno di sette
diversi contesti di uso in cui compare ecco con questo valore.

Alíe parole precedenti si potrebberoafflancare le eccellenti ed articolatissime voci deile
preposizioni proprie: a, con, da, di, fra, in, per, su.

A questo punto mi sembra lecitoe necessario chiedenci se tune le innovazioni del DISC
servano a qualcosa per 1’utente italiano medio. Risulta evidente che alcune di esse, propnio
perchésono novitá assoiute nella lessicografia italiana, non sono immediatamente accessibili
a tutti, ma ci auguriamo che, come é successo in tanti aitri ambiti della vita attuale, le novitá
—In quanto elementi evidentemente positivi— siano considerate via via normali. D’altra
parte c’é un gruppo particolare di utenti a cui gioverá piú di tutti questo dizionanio: i docenti
e gli alunni, meglio predisposti ad accogliere un dizionario innovatore come questo.

Un altro aspetto molto curato nel dizionario é l’uso dei sinonimi nelle definizioni. Si
evita di norma it ricorso alía definizione attraverso sinonimi, alquanto pericolosa perché
causa frequente di «circoli viziosi» e quindi di frustrazioni nel lettore.’7 1 sinoním, invece,
sono divisi dalIa definizione da uno speciale segno grafico che Ii identifica: costituiscono
percié un valido sussidio della definizione.

Larea semantica si chiude, se ce ne sono, con gli avverbi in -mente (che compaiono
solo se hanno un significatoo un uso particolare rispetto ail’aggettivo corrispondente) e con

gii alterati.

L ‘enea etimologica

Nel DISC questa é posta alía fine (se non ci sono «approfondimenti», nel cui caso
compare prima di questi). Viene dato l’etimo immediato e qualche volta altri etimi pié
remoti. Si offre la data della prima attestazione scritta della parola (o vade date se ce ne
sono diverse per le differenti accezioni). L’informazione relativa alía data della prima
attestazione non ~ una novitá sul mercato dei dizionari monolingui italiani, giacché é stata
offerta dat Palazzi-Foiena nell’ultima edizione (l992).’~ Rispetto a questo, il DISC offre
una dataprecisa (anno) solo per le parole attestate dopo u 1800; per le parole anteriori a tale
data si fomisce solo u secolo. Non si indicano le fonti iessicografiche o d’altro tipo delle
etimologie e delle datazioni.

Gli approfondimenti

Ci sono pareechie voci che recano alía fine una parte separata dal resto, con commenti
di vario tipo: informazioni sull’uso (che, giá, gli, lei, ma, media, mentre, rappresentare),

17 Ci sono parecchie voci che vengono definite con un sinonimo. Si tratta peré di casi
che, a mio avviso, sono giustificati, perché sono parole letterarie, rare, antiche, regionali,
straniere, ccc. Per esempio: dangen = perico/o, ceto = balena, figulo = vasaio, flou =

sfocato, sfrmato..., mutanza = mutamento; a voite ci troviamo davanti a nomi di pesci,
animali o piante che si definiscono con un rínvio al termine piá conosciuto: menope =

gruccione, moneccio =frngo porcino, pa/aia = soglio/a.
~ Questo dizionario é stato pioniere anche nell’applicazione della linguistica testuale.
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note grammaticali (formare, meno, noi, ognuno, se, sebbene), spiegazione di termini
linguistici (dislocazione, discorso) o grammaticali (diatesí, finale, fine, mezzo), note
diacroniche (mio, ne), sinonimi particolari (medesimo, ora, peró, pure, secondo).
Possiamo affermare senza esagerare che il DISC costituisce, con questi approfondimenti,
una vena ed utilissima grammatica italiana deII’uso.

1/ CD-ROM (Disc Compact)

II volume cartaceo del DISC é accompagnato da un CD-ROM, che é molto di pié di
una semplice vensione elettronica del dizionario.’9 Se ji dizionario é giá di per sé un’opera
che si consulta o si legge in modo ipertestuale, questa caratteristica é potenziata fino ad
estremi inimmaginabili dalia versione elettronica, con la quale i percorsi di lettura o le
modalitá di sfruttamento del dizionario diventano nella pratica quasi inflniti; come si indica
nel libretto che accompagna il Disc Compact, esso é un vero «iperdizionano».

Nel consultare ji Disc Compact bisogna fare prima di tutto due selezioni: si pué fare
una ricerca soitanto sui lemmi oppure su tutte le forme (singolari e plunali, forme coniugate
dei verbi, ecc.); si pué fare la ricerca sull’intero dizionario (‘Disc intero’) oppure soltanto
sul dizionanio di base (‘Disc base’). Dopodiché si pué cominciare e fare una ricerca

semplice riempiendo ji riquadro supeniore. Le opzioni disponibili nel menu sono le
seguenti:

— Indice alfabetico: é possibile ottenere tutte le voci ordinate alfabeticamente.
— Ricerche complesse: permette di fare quaisiasi ricerca in base a una serie di

sottodizionari prestabiiiti: il Dizionanio granimaticale (nicenca di parole della stessa
categonia grammaticale); Dizionanio etimologico (ricenca di parole della stessa origine);
Dizionorio stonico (ricenca di parole documentate nello stesso periodo); Voci latine ed
straniere (ricerca di quei forestierismi non assimilati); Prefissi e s¿<fflssi; G/ossani settoriali

(parole dell’infonnatica. della botanica, ccc.); Registri duso (parole volgani, popolari,
letterarie, ecc.); Dizionaní personalizzati (quelli creati dall’utente). L’utente deve indicare
un criterio o pié criteri (‘ricerca complessa’), che permettono di aguzzare la ricerca; é
possibile eseguire ricerche su qualsiasi elemento che compaia in una parte determinara della
voce o in tutta la voce; oppune chiedere di trovare le voci che comincino o finiscano per una
determinata lettera o gruppo di lettere (o che le contengano). Si tratta probabilmente della

partepié interessante per quanto pennerte uno sfnjttamento pié intensivo del DISC.
— Dati e grafici: é possibile. per tutte le ricenche eseguite precedentemente, ottenemeuna

traduzione visuale, cioé con graflci e tabelle in cui i rjsuitati vengono ordinati secondo cinque

~ Nell’elaborazione del CD-ROM hanno collaborato la Interactive Labs (della Giunti
multimedia) e l’Istituto per le Teenologie Didattiche (delCN?R). 11 software di base é stato ¡1
programma Macromedia e si presenta in versioni (nello stesso disco) per le piattaforme
Windows e Macintosh. Oh utenti dei computer Macintosh sono (siamo) veramente lieti e
grati di quest’iniziativa, poiché siamo abituati ad essene ignorati dai pnogrammatori di
prodotti multimedia (difatti é l’unico dizionario monolingue italiano disponibile per questo
sistema operativo).



364 Lectura crítica de libros

criteri: Ordine alfobetico (quante parole cominciano per ogni lettera), Numero di /ettere (quante
parole di 2,3,4, eec. lettere ci sono), Datazione, Categonia grasnmoticale, Etimo.

— Coniugazionedei verbi.
— Giochi di parole: per qualsiasi parola é possibile ottenere tutti gli anagrammi, rime,

scarti, zeppe e cambi. Oltre a cié épossibile onenere l’etenco di tutti i palindromi, i bifnonti
(parole simmetriche), le onomatopee, gli omografi e gli omografi non omofoni. Oltre a cié,
in questo schermo si possono fare ricerche in base ad altni criteni: inizio delle parole, fine,

lettere che contengono, parole che contengono una sola consonante n una sola vocale,
oppune che hanno un certo numero di lettene.

— Altro: quest’ultima sezione, un po’ eterogenea, comprende: Locuzioni DOC.
(elenco delle unitá polirematiche nomjnali e gnammaticali); Esempí dautore (tutti gli
esempi ordinati secondo l’autore); Detti e proverbis Paro/e con pronuncia (tutte le parole
straniere e quelie italiane che possono creare difficoltá con la pronuncia; si possono sentine
attraverso gli altoparianti del computer);20 altri cinque elenchi cornispondono ad aitrettanti
annessi del volume cartaceo: Cittá e obitantí, Sigle, Modi di dire stranieri, Paro/e con
figure; Tavole di nomenclatura.

E’ facile immaginane quante cose utili possano emergere da uno strumento cosi
vensatile e potente com’é ji Disc Compact. Senza dubbio questa vensione elettronica
diventerá uno strumento didattico di pnimordine e sarebbe un vero peccato che i docenti,
per ignonanza o per uninfondata diffidenza, non ne approfittassero. Nel iibnetto che
accompagna il Disc Compací si suggeriscono alcune ricerche, tra le tantissime che sono
possibili. Personalmente posso dire di avene usufruito del Disc Compact in modo molto
efficace per alcune mie lezioni su] lessico italiano attuale: con ji Disc ho potuto ottenere in
modo immediato l’elenco delle parolc piá recenti dell’italiano nel vocabolario di base,2’
oppure le parole di diverse provenienze in rifenimento sempre all’italiano contemponaneo:
posso assicurare che i dati fomiti dal Disc Compact nel corso di queste ricenche sono stati
una base altamente stimolante.

20 Forse sarebbe utile poter sentire anche delie pronunce di parlanti italiani. Cié pone

evidentemente diversi probiemi, dato che la pronuncia di molte di queste voci non ha
trovato ancona un consenso; ma non c’é dubbio che la pronuncia di queste parole da parte di
un parlante italiano medio spesso é affatlo diversa da quella della lingua d’origine.

21 Ecco l’elenco delle parole documentate in italiano dopo u 1975 nel Disc base: aids,
anstano, aulonomo, bagnosehiuma, base ‘agg. mv.’, BOT ‘variante di boi’, bnicolage,
bucarsi ‘iniettarsi droga’, tuco ‘id.’, cassaintegrato, ce//u/are ‘telcfonino’, centramenicano,
compact disc, doc, eurodeputato, exlracomunitario, finanziania. gasalo ‘fig.’, horror,
incasinare. infame ‘delatore’, lucciola ‘prostituta’, pentito ‘sost.’, personal computen
piovra, pizzo, pomo, portaborse, portatile ‘computen p’, prepensionamento, rai ‘musica
algerina’, rampante ‘ambizioso’, rétro, riappnopriarsi, riappropniazione ‘r. dcl proprio
como’, ridutrivo, riequilibrare. rompere, sbavare, sca/ato ‘s. al potere’. scimmia, scocciato,
selvaggio ‘sciopero s.’, 4ollomento ‘nel lavoro,..’, soft, sonimerso ‘econ.’, sorpasso ‘pol.’,
sponsonizzare, spot, stnappo, stronzata, telefonino, telenovela, tesserino ‘nei trasporti’, TIR
variante di tir’, top, tossicodipendente, rossicodipendenza. Si potrebbe discutene

sull’effettiva rappresentativitá di quest’elenco rispctto alía lingua degil ultimi venticinque
anni, ma nessuno potrá negare che é un ottimo punto di partenza per fare tante niflessioni.
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1/ DIDADISC

Gli editori e gli autori del DISC hanno pubblicatocontemporaneamente un volume che
costituisce un suo complemento ideale: si trata del DIDADISC, che consta di due parti.

Nella primagii autori del dizionario spiegano per esteso i concetti teonici che hanno ispinato
la nedazione del dizionario, cosi come altni aspetti (sono tre capitoli: «Lingua e
comunlcaztone: un filo per il labirinto» di F. Sabatini; «La storia della iingua nel
vocabolario» e «Come si dice, come si scrive?» di V. Coletti). La seconda parte é costituita
da 59 schede (dovute a Paolo lacuzzi) con ottime proposte didattiche per le divense aree in
cui si dividono le voci del dizionario. Nessun docente dovrebbe comprare u DISC senza
acquistare alío stesso tempo questo DIDADlSC.

Conclusione

II DISC (volume e CD-ROM) é un prodotto che arriva sul mercato italiano dei

dizionari monolingui, un mercato molto affoilato, nel quale, peré, mancava un prodotto del
genere. Si tratta dunque di un dizionario che non solo risponde alíe necessitá di divensi
utenti (docenti e discenti, italiani e stranieri) ma sta attento alíe esigenze della moderna
lessicografia e appiica per la prima volta nel contesto italiano alcune delle pnincipali
acquisizioni della linguistica attuale. Ci auguriamo che d’ora in poi gli altrí dizionari
monolingui italiani si mettano sulla stessa stnada che ha appena cominciato a percorrene il
DISC, sc non vogliono nimanere anconati al passato.
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AnaL. MUNIZ DA CUNHA MORENO

En este volumen se recopilan las ponencias de un seminario internacional realizado en
el Jnstitut d’Etudes Romanes, Université de Copenhague el 7 de Septiembre de 1995, sobre
el tema Le discours: cohérence et connexion.

La obra constade una introducción realizada por Maj-Britt Mosegaard Hansen y Gua-

ver Skytte, editores del volumen, donde se exponen sucintamente los temas de las ponen-
cias, seguida de unas páginas en las que se recoge el discurso de bienvenida al seminario
pronunciado por John Pedensen (Université de Copenhague) y de seis artículos que corres-
ponden a las aportaciones de los distintos autores.

En el primer articulo Les connecteurs prognwtiques et la cohérence conversationnelle,

iacques Moeschler, representante de la escuela ginebrina, parte de la noción de coherencia,


