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Sandro Caruana* - David Lasagabaster** 

AITEGGIAMENTI UNGU ISTICJ A MALTA E NEI PAESI BASCH!: 
UNO STUDIO COMPARATIVO 

Abstract 

Malta and the Basque Country represent two very distant contexts with very 
different linguistic. historical and cultural characteristics. However. within both 
contexts there is a sociolinguistic situation wherein a 'local' language, Maltese in 
Malta and Ba:>que in the Basque Country. are in contact with a language which is very 
widespread internationally. namely English and Spanish respectively. 

In Malta and in the Basque Country many individuals have an integrative attitude 
towards Maltese and Basque ~s these two languages enable speakers to feel part 
of a clear-cut linguistic community. Due to their international stance. English and 
Spanish are useful languages in order to communicate with people who do not form 
part of the respective linguistic community. Besides, within both contexts there are 
positive language attitudes towards multilingualism and. not ~urpris ingl y. Italian in 
Malta and Engl ish in the Basque Country are seen in a positive light and play a 
significant role within the respective societies. 

In this paper a comparative analysis of the Maltese and Basque linguistic si tuation 
is carried out. Results indicate that, despite the distance and the diversities that separate 
the two communities. there are a number of similarities especially when language 
attitudes are examined. It is also evident that while language teaching through 
schooling retains an important role, knowledge and awareness of languages must 
also be promoted by encouraging the development of positive language attitudes in 
society as a whole. 

* * * 

Malta e i Paesi Baschi rappresentano due cont'esti molt.o distanti con caratteristiche 
linguistiche, storiche e culturali mo lto diverse. C iononostanle. in entrambi i contesti 
s i registra una realta sociolinguistica in cui una lingua 'locale' , il maltese a Malta e il 
basco nei Paesi Baschi. si trova a convivere con una lingua di rilievo intemazionale 
maggiore, ossia l'inglese e !o spagnolo rispettivarneote. 

Molti par!anti altrihuiscono un valore integrativo al maltese e al base<>. Pertanlo 
queste due linguc hanno un ruolo che permette ai parlanti di sentirsi parte di una 

• Universiry or Malta 
<sandro.caruana@nm.cdu.ml> 

u University o r the 8asquc Country 
<david. l~sa~abaster@.chu.es> 
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comunita linguistica ben definita. A causa della ditfusione estesa dell'inglese e dello 
spagnolo, queste due lingue sono utili anche per comunicare con coloro che non 
appartengono aile rispettive comunita linguistiche. Jnoltre. nelle due comunita si ha 
un atteggiamento Jinguistico favorevole anche verso il multilinguismo e, non a caso, 
J'italiano a Malta e l'inglese nei Paesi Baschi, sono Jingue considerate positivamente 
e hanno un ruolo importante nelle due societa. 

In questo studio viene svolta un'analisi comparativa della situazione linguistica 
a Malta e nei Paesi Baschi. I risultati delrindagine dimostrano che in contesti pur 
cosi diversi e lontani esistono delle similarita. speciahnente quando si analizzano gli 
atteggiamenti dei parlanti nei confronti del repertorio linguistico del territorio in cui 
vivono. Mentre l'insegnamento delle lingue tramite J'istruzione scolastica mantiene 
un ruolo importante.la conoscenza delle lingue e Ia consapevolezza dell ' importanza 
che esse rivestono devono essere promosse per favorire lo sviluppo di atteggiamenti 
linguistici positivi in seno alia societa. 

1. lntroduzione 

La Commissione Europea (European Commission, 2006:7) riporta i seguenti dati 
quando descrive il multilinguismo con riferimento alla Ll dei cittadin i deli'Unione 
Europea (UE)' : 

Spagna: 

kla/ta: 

spagnolo (89%); catalano (9%); galiziano (5%); basco (1%); altre 
lingue dell'UE (I%); altre lingue (2%) 
maltese (97%): inglese (2%); altre lingue deii 'UE (0.6%)) 

Questi dati rilevano due realta sociolinguistiche diarn'etralmente opposte con cui 
due lingue 'Jocali ' - il maltese a Malta e il basco nei Paesi Baschi - si confrontano. 
II maltese, pur convivendo con una lingua ' internazionale' come l' inglese. e molto 
diffuso, seppme limitatamente al terri to rio delle isole maltesi. 11 basco, almeno se vis to 
in considerazione dell' intero terri to rio spagnolo, e limitato all' I% della popolazione, 
anche se in termini territoriali occupa uno spazio ben maggiore rispetto a quello in 
cui e diffuso il maltese e ha un numero maggiore di parlanti. lnfatti. mentre il numero 
di parlanti di maltese si aggira attorno aile 400.000 unita (escludendo i par!anti della 
lingua al di fuori dei confini dell 'isola, tra cui gli emigrati in Australia, in Canada 
e negli Stati Uniti) il basco conta circa 800.000 parlanti. Sempre alia luce dei dati 
riportati sopra. Ia definizione di l ingua 'minoritaria'2 si addice in maniera alquanto 
precisa al basco, rna in maniera piu problematica al maltese. lnfatti, il maltese non 

I soggetti che hanno partecipato alia ricerca potcvano indican;· piu di una lingua come Ia propria 
L I c potevano anchc contrasscgnarc l.a casetla 'non so·. Per qucsti rnoti vi i dati riportati possono 
csserc superiori o infcriori al I 00%. La categoria 'lingue dell'UE' ("Other official EU languages .. ) 
s i definisce come: .. the official EU lan:guages that are spoken in a country where they arc not State 
languages.'' L<l categoria 'altre lingue' ("Other languages") include: "non-indigenous languages and 
rcgi<>nal/minority languages that do not have EU official status" (European CommissiOn, 2006:7). 

Lingue ·minoritaric ' sono, per definizione.le linguc che vengono usate. solo da parte di un~ minoran
za o di un gruppo minoritario all'intcrno di una popolazione (Tjeerdsma & Stuijt. t 996). 
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puo essere considerato come lingua 'minoritaria' in termini di parlanti della lingua 
a Malta, ma rimane il fatto che in alcuni ambiti di lavoro e anche per accedere ai 
livelli piu alti d i istruzione, l'inglese ha ancora un 'importanza superiore rispetto al 
maltese. 

Tuttavia, anche se i dati riportati sopra non lo evidenziano, queste due realta 
linguistiche presentano molti lratti comuni. Lo scopo di questo studio e proprio 
quello di dimostrare come due realta eUJ·opee, pur diverse e distanti, spesso vivono 
situazioni sociolinguistichc analoghe, che possono essere alia base di atteggiamenti 
linguistici simili. Infatti. in entrambi i contesti si osserva che molti parlanti delle due 
lingue 'locali' hanno un orientamento integrativo verso quest' ultima e Ia considerano 
un fattore portante della !oro idcntita. lnoltre. nella maggior parte dei casi. si registra 
un atteggiamento linguistico molto fa vorevole sia verso Ia lingua 'intemazionate· 
sia verso Ia 'terza · lingua (si veda tabella 1) . In ambedue le rca !Ia si e a contatto con 
lingue di notevole importanza a livello internazionale, Ira cui l'inglese. ma si avverte 
Ia necessita di proteggerc Ia lingua ' locale' che, in molle circostanze, rispecchia 
maggiormente Ia oultura di appartenenza. 

Tabella I: Le lingue piit diffu.\'l! nei paesi Basc!Ji e a Malta 

ling ua ' locale' 
lingua 

' terza' lingua 'interna.:l-ionale' 

M alta maltese inglese italiano 

Paesi Bascbi ba~co spagnolo inglese 

In questo lavoro si faranno innanzitutto alcune considerazioni sociolinguistiche 
sui due contesti presi in esamc. Dopodiche si introdurranno e si cornmenteranno i 
risultati di uno studio analogo svolto tra studenti universir.ari a Malta e nei Paesi 
Baschi. Particolare attenzione verra prestata al sistema educativo e ai mezzi di 
comunicazione, soffennandosi sui n•olo che questi ultimi svolgono nel diffondere, 
cambiare e mantenere le lingue. 

2. La situazione sociolinguistica 

2. 1. II contesto basco 

La denominazione ' Paesi Baschi' si riferisce a una comunita di parlanti della 
lingua basca che e attualmente divisa tra due Stati, ossia Ia Francia e Ia Spagna. Dopo 
il processo di decentralizzazione avvenuto in Spagna nel 1980, la zona meridionale 
dei Paesi Baschi e stata divisa in due comunita, Navarra e Ia Comunita Autonoma 
Basca (CAB). Quesfultima e composta dai territori storici di Araba (con Vitoria
Gasteiz come capitate). Gipuzkoa (San Sebastian-Donostia) e Bizkaia (Bilbao
Bilbo). In questo studio verra analizzato il sistema educativo della CAB poiche e 
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quello che gode del sost.egno maggiore da parte del govemo autonomo, oltre ad 
essere quello in cui e maggiormente diffuso il trilinguismo scolastico. 

Due sono Je lingue ufficiali della CAB: il basco (euskera) e lo spagnolo (espai?ol o 
castellano). Tutti i cittadini di questa cornu nita parlano lo spagnolo, mentre i parlanti di 
basco rappresentano circa un terzo della popolazione. La lingua basca e storicamente 
caratterizzata dal ruolo di lingua minoritaria, circondata da due lingue intemazionali 
di notevole diffusione come lo spagnolo c il francese. Queslo e il motivo per cui tutti 
i parlanti del basco sono bilingui_ 

Nel ventesimo secolo Ia fine del regime dittatotiale di Franco ( 1939-1975) ha 
portato alia Costituzione del 1978 che, oltre a rappresentare Ia base per il ritorno 
alia democrazia, ha riconosciuto tutte le lingue minoritarie che, in Spagna, durante 
Ia dittatura, erano state messc totalmente in disparte o, al massimo. avevano avuto 
un ' importanza secondaria. L'avvento della democrazia port6 alia costituzione di un 
govcrno autonomo che, finanziando campagne per l"alfabetizzazione, ha causato un 
processo di language shi(r in verso. Da quando. nel 1978, il basco ha acquisito il 11.10lo 
di I ingua co-ufficiale insieme allo spagnolo so no stati fatti sforzi notevoli per ravvivare 
Ia lingua come reazione al processo di perdita della lingua basca. La repressione messa 
in atto durante Ia dittatura di Franco ( 1939- I 975), durante Ia quale l' uso del basco o 
di qualsiasi altra lingua minoritari a era stato proibito, ha porta to a una consapevolezza 
culturale e linguistica e al desiderio collettivo di recuperare Ia lingua e Ia cultura 
basca. Di conseguenza, il basco e d iventato un simbolo di identita e di appartenenza 
a un gruppo (L;1sagabaster, 2006). Anchc se Ia scuola svolge il ruolo principale nel 
processo di fonnazione dei parlanti di basco (processo denominato euskaldzmizacion 
o basquisation), Je campagne di a! fabetizzazione per adulli. insieme all ' insegnamento. 
contribuiscono in modo fondamentale al processo di recupero della suddetta lingua. 
Lo scopo comune c quello di promuovere Ia competenza pella lingua basca in special 
modo tra coloro che non hanno avuto Ia possibilita di studiare o di usare il basco, 
possibilita che non esisteva prima del 1983, fatla eccezione per alcune strutture private 
(ikastolas. scuole medie basche) istituite negli anni Sessanta. 

Per quanto riguarda Ia cornpetenza in lingua basca, le ricerche svolte nella CAB 
dall'lstituto di Statistiche Basche (Basque Statistics Institute: Eustat) dividono i 
parlanti della lingue in tre categor ie: 

a) parlanti di basco - gruppo composto da parlanti che han no un ' ottima 
competenza della linguae che si esprimono in basco senza difficolta; 

b) parlanti quasi-baschi - gruppo che puo essere definito come ' bilingue passivo' 
perche comprende coloro che hanno difficolta ad esprimersi in basco pur 
comprendendo Ia lingua bene o abbastanza bene: 

c) parlanti di spagnolo - gruppo composto da coloro che non si esprimono in 
basco e che non comprendono questa lingua. 

Ogni cinque anni il governo basco conduce un ' inda.gine sociolinguistica - !' ultima 
condotta oel 2006- i cui risultati non sono ancora disponibili. Nel 2001 (Basque 
Government, 2003), ossia dai risultati dell"indagine precedente, si constata che il 
29,4%, della popolazione si esprime senza difficolta in basco mentre ll.4% lo parla 
con difficolta pur comprendendo la lingua bene o abbastanza bene. Tuttavia, il 59,2% 
della popolazione c monolingue perche comprende e parla solo lo spagnolo ma non 
comprende e non parla il basco. 
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La presenza di euskera e ancora piuttosto limitata anche nel campo dei mezzi di 
comunicazione. L'unico giomalc pubblicato interamente in basco e il Berria, mentre 
Ia presenza di euskera supera il 5% solo nel caso di altri due giornali: Gara (19,6%) 
e Deia (6, I%). Ci sono due stazioni radio che trasmettono esclusivamentc in basco 
per ·tutto il territorio dei Paesi Baschi (Euskadi lrratia e Euskadi Gaztea), ma allo 
stesso tempo c'e una presenza alquanto cospicua di stazioni radio a Iivello locale e 
regional e. 

In televisione il basco e molto limitato. Se si prendono in considerazione le venti 
stazioni televisive principali che trasmettono nell' intero territorio dei Paesi Baschi, 
sol tanto ETB 1 trasmette esclusivamente in basco, mentre Ia presenza d i questa lingua 
sulle altre stazioni e inferiore al 5% o addirittura inesistente. Pertanto lo share dei 
programmi in basco e inevitabilmente basso. 

Ciononostante e possibile afferrnare che, seppur limitato numericamente, c 'e un 
continuo aumento di persone che sono in grado di parlare e che parlano il basco nella 
I oro vita quotidiana. in particolare bambini e giovani. Malgrado cio, il basco e ancora 
una lingua minoritaria e c ·e ancora molta strada da percorrere perche Ia situazione 
migliori, specialmenle riguardo all'uso della lingua nella vita quotidiana. 

II ruolo fondamentale per Ia sopravvivenza del basco e stato svolto senza alcun 
dubbio dall'istruzione. II sistenia educative basco e stato sottoposto a cambiamenti 
imponenti negli ultimi due decenni. Da quando. nel 1983. e stata approvata Ia Iegge 
che ha stabilito nella CAB I 'uso del basco ai livelli pre-universitari e a causa di 
atteggiamenti sociali diversi nei confronti del bilinguismo (Lasagabaster. 2005; 
Madariaga. 2006), esistono nelle scuole tre modelli linguistici: 

Modelfo A: il programma regolare in cui lo spagnolo e Ia lingua veicolare e in 
cui il basco si insegna. per 4-5 ore alia settimana, come qualsiasi altra materia. La 
Ll degli studenti e lo Spagnolo. ln partenza si prevedeva l'insegnamento di alcune 
materie in basco verso Ia fine del percorso di istruzione obbligatoria. (per accostarlo 
al sistema canadese di immersione tardiva parziale), ma questa decisione iniziale e 
stata abbandonata. Oggigiorno pitl del 22% degli studenti pre-universitari segue gli 
studi seguendo questo modello di istruzione. 

Modello 8: e un programma di imrnersione parziale precoce in cui sia il basco 
che lo Spagnolo sono lingue d i istruzione. Nonnalmente Ia LJ degli studenti e lo 
spagnolo, anche se in qualche rara eccezione si ha il basco come Ll. Senza alcun 
dubbio si tratta del modello maggiormente eterogeneo e, a seconda di diversi fattori, 
tra cui Ia collocazione sociolinguistica della scuola e Ia disponibilita di insegnanti di 
basco, il tempo assegnato ad ognuna delle lingue varia considerevolmente. Nell' an no 
accademico 2006-07, il 24% degli studenti pre-universitari ba seguito gli studi secondo 
questo modello di istruzione. 

Modello D: un programma di immersione to tale per gli studenti con Ll spagnolo e 
un programma di rnantenimento per gli studenti con L I basco. Lo Spagnolo si insegna 
per 4-5 ore alia settimana come qualsiasi altra materia. AI momento piu del 53% degli 
studenti pre-universitari segue gli studi secondo questo modello di istruzione. 
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Dunque, dal l9S3 il sistema monolingue e stato abbandonato e oggigiomo il 
sistema educativo basco e bilingue. Difatti il modello A e in costante decline e piu 
della meta degli studenti segue il modello D. Questo modello, oltre ad essere quello 
che accoglie il maggior numero di studenti, e anche quello in continuo incremento 
dall'anno accademico 1983-84, anno in cui sono stati varati i tre modelli linguistici. 

Per quanto riguarda le lingue straniere, !'inglese e senz'altro Ia lingua piu diffusa 
nella comunita basca. lnfatti, !'eta in cui gli studenti baschi ini7.iano ad imparare 
I 'inglese e stato abbassata con il passare del tempo e daJr an no scolastico 2000-0 I 
l'inglese si insegna ai bambini dall'eta di quattro anni. Si tratta di un tentativo da 
parte del governo basco di canalizzare le pressioni sociali della societa basca che 
sostiene e richiede un miglioramento costante nell'insegnamento di questa lingua 
internazionale (Doiz & Lasagabaster. 2004). Si ritiene che insegnare l' inglese a 
questo stadio precoce sia il miglior modo per diffondere Ia conoscenza della lingua. 
anche se mancano riscontri scientifici che possano confetmare se Ia fiducia che si 
pone nell'insegnamento della lingua in questi contesti formali sia effettivamente 
giustificata. Pertanto tutti gli studenti hanno contatto con tre lingue fin da bambini, 
indipendentemente dal !oro retroterra, in quanto il sistema educative basco si fonda 
sull· idea dell· importanza crescente del trilinguismo e dell· istruzione multilingue (per 
ulteriori informazioni sul sistema educativo basco. si vedano Gardner, 2000; Aliaga 
& Mugertza, 2005). 

ll Dipartimento dell' lstruzione Pubbl ica del gqverno basco ha in vestito 
nelreducazione tril ingue, come si vede dall'attuazione di progrartnni sperimentali 
trilingui nell'edu9azione secondaria. Nell'anno scolastico 2003-04 dodici scuole 
si sono cimentate nell'insegnamento in basco, Spagnolo e inglese·'. Le scuole 
pubbliche, dunque, si sono aggiunte aile scuole private cbe hanno gia effettuato 
delle esperienze di trilinguismo (Cenoz. 1998) i cui esitt non sono abitualmente resi 
pubblici. L'esperimento nelle scuole pubbliche permettenl. di confrontare i risultati 
con quelli registrati in altre scuole in cui le ore di inglese si limitano soltanto all ' orario 
tradizionale dedicato alia materia scolastica. Pertanto, in questa situazione di sviluppo 
dinamico, in cui si stanno analizzando i risultati di programmi sperimentali, l' analisi 
degli atteggiamenti linguistici diventa assolutamente indispensabile. 

2.2. II contesto maltese 

Per via della sua posiz ione geografica al centro del Mediterraneo, !' isola di Malta 
rappresenta un punto di contatto tra Ia cultura europea e quella araba. Nell ' isola c·e 
una sintazione di bilinguismo perche oltre atridioma locale si usa anche l ' inglese. 
II maltese, una lingua semitica con inftuenze romanze e anglo-sassoni specialmente 
a livello lessicale, e pit'• ditfuso nel parlato\ mentre l ' inglese continua ad essere 
adoperato piu spesso del maltese nello scritlo (Brincat, 2003; Caruana, 2007). 

-' Per e~empio, Ia scuola 'Ignacio Ellacuria ' a Bilbao ha diviso le 28 ore di insegnamento nel modo 
seguente: undici ore in cui l'inscgnamento avviene in basco, dieci in Spagnolo c sette in inglese (oltre 
aile ore dedicate allo studio dell'inglese come materia scolastica. anche lc scienzc sociali. da quando 
sono state introdotte nella scuola. si in~egnano in inglesc). 

• Si stima che sia Ia lingua madre di circa il 90% della pupolazione. 
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egli anni '60 it maltese. spccialmente nella sua varieta scrilla. era ancora in 
una fase di evoluzione. Era divcntata I ingua ufficiale dell" isola nel 1934 e anche se 
dal 1945 era necessaria ottenere una certificazione di lingua maltese per accedere 
all"universita, divento lingua obbligatoria nelle scuole secondarie dell" isola solo nel 
1910 (Brincat, 2003:32!l-329). 

A Malta il multilinguismo e parte integrante della societa, come testimoniano le 
vicissirudini storiche: fino agli anni '30 le lingue ufficiali a Malta erano l'inglese 
e l'italiano per via della presenza dell 'amministrazione britannica~ e a causa della 
prossimita geografica con l'ltalia. che da sempre consente facili scambi a livello 
culturale e commerciale. II maltese era • il-lingwa lal-kCina'. ovvero 'Ia lingua della 
cucina' ed era associata a col oro che non avevano un buon livello di istruzione. 
La 'questione della lingua ' (Hull, 1993) e Ia Seconda Guerra Mondiale ebbero un 
impatto forte sulla situazione linguistica dell' isola e il risultato fu l'accantonamento 
dell'italiano, l'adozione detringlesc e del maltese come lingue ufficiali e del maltese 
come lingua nazionale. 

L'italiano. comunque, ha vissuto un periodo di notevole diffusione a Malta, 
speciahnente negli anni '70 e '80, a causa della popolarita della tclevisione it.aliaua 
(Caruana, 2003 e 2006). I dati del Broadc.:asting Authority Malta(, indicano che questa 
popolarita ha subito un netto calo quando e stato introdotto it pluralismo televisivo 
che ha portato alia nascita di molte stazioni locali, calo che e diventato ancora piu 
evidente negli ultimi anni con l'avvento della televisione satellitare. 

La situazione linguistica attuale a Malta e in forte evoluzione. In questa senso, 
sui piano politico-ammini~trativo, e stato molto significativa l'inclusione del maltese 
nel 2004 tra le lingue ufficiali deii'UE. Da un punto di vista sociolinguistico, dati 
reccnti (European Commission. 2006, e vari studi citati in Sciriha & Vassallo, 
2006) indicano che ilmaltese cIa Ll di oltre il 90% della popolazione. Da altri dati 
della European Commission (2006) risulta che 1'88% dei maltcsi aH'erma di avere 
una buona competenza di inglese mentre il 66% afferma di possedere una buona 
conoscenza anche dell'italiano. 

I mezzi di comunicazione a Malta rispecchiano Ia situazione di bilinguismo, o 
addirittura di trilinguismo, dell ' isola. lnfatti, il quotidiano piu vcnduto a Malta, The 
Times. e in inglese ma ci sono altri quotidiani in maltese tra cui g li organi dei partiti 
politici, in-Nazzjon e 1-0rizzont. Alia televisione maltese si trasmettono programmi 
prodoui local mente interamente in maltese e altri programmi di produzione straniera 
in inglese. Pur essendo in notcvole calo rispetto a qualche decennio fa. come 
riportalo sopra, secondo i dati della Broadcasting Authority Malta per il periodo 
gennaio-marzo 2008, i canali italiani continuano a essere popolari tra il 15-20% 
degli utenti. 

II sistema educativo maltese e anch · esso fortemente carattcrizzato dal bilinguismo. 
L'inglese e il maltese si cominciano a studiare gia dalle scuole elementari e dalla 
scuola dell'infanzia, cioc all 'eta di 4 anni. Molti libri di testo, anche nelle scuole 
clcmentari, so no in inglese. Perallro, una buona competenza di inglese e indispensabi le 
per accedere a ll'universita dove quasi tutte le lezioni si tengono in inglese e dove 

Malta ha oncnuto l"indipendenza ncl 1964. 
" Rcperihili da: h1tp:/iwww.b:.-matta.org (data d 'accesso: giugno 2008). 
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Ia presenza di libri cii testo in maltese e pressoche inesistente, se si escludono quelli 
usati dal dipattimento di maltese. L'importanza del bilinguismo viene enfatizzata 
anche nel cutTicolo nazionale: 

The National Minimum Cun-iculum considers bilingualism as the basis of the educational 
system. This document regards bilingualism as entailing the effective, precise and confident 
use of the country's two official languages: Maltese. the national language, and English.This 
goal must be reached by the students by the end of their entire schooling experience. 

(Ministry of Education, 1999) 

Jn realta, pur essendo regolato da un unico curricolo, l'uso dell'inglese e del 
maltese varia molto nelle scuole dell' isola. Le scuole medie si possono classificare 
in tre fasce: 
a) le scuole pubbliche che si basano su un sistema di classificazione accademica. 

Trami te un esame che si sostiene all'eta di II anni si determinano gli studenti 
che frequentano i Junior Lvceums (dove si segue un programma accademico) e 
le Area Secondm:v Schools (dove si segue un programma pit) orientato al settore 
professionale ). 

b) le scuole gestite dalla Chiesa Cattolica. 
c) le scuole private a pagamento. 

Anche se mancano ricerche scientifiche in merito, i risultati ottenuti negli esami del 
Secondm:F Education Certificate confe·rmano che nelle scuole private a pagamento 
si hanno studcnti che hanno una buona compctenza d'inglese mauna competenza di 
maltese infcriore rispetto agli st11denti che frequentano le scuole dello Stato o della 
Chiesa (Matsec Support Unit 2006). 

Lc linguc straniere si cominciano a studiare a freta di •II annie ncllc scuole medic 
maltesi e obbligatorio studiare a lmeno un'altra lingua oltre al maltese e alringlese. 
L' italiano e Ia lingua straniera piu popolare a Malta con piu della meta degl·i studenti 
che opta per questa lingua, seguito abbastanza da vicino dal francese e a maggiore 
distanza dal tedesco (National Statistics Office, 2004 ). 

In fine, si segnala che net contesto bilingue di Malta, Ia commut:azione di cod ice e 
un fenomeno molto frequente. None raro, infatti, che si inizi una frase in maltese e Ia 
si termini in inglese o viceversa. o che si cambi lingua a seconda dell'interlocutore. 

3. Gli atteggiamenti linguistici 

Secondo i criteri stabiliti da Ajzen (1988), Crystal (I 992) e Baker ( 1992) si possono 
defini re 'atteggiamenti linguistici' quei processi mentali che sono alia base della 
formazione di una predisposizione nei confronti di una lingua a seconda di tre aspetti 
principali: cognition, ovvero i pensieri relativi a una lingua. che cosa si pensa di essa; 
affection. ovvero i sentim.enti e le emozioni che si uutrono verso una lingua; readiness 
fin· action, ovvero Ia disposizione ad 'agire' per Ia lingua, ad apprenderla o vederla 
integrata nella politica linguistica della comunita. Questi elementi contribuiscono 
alia fonnazione di un atteggiamento linguistico che puo essere favorevole, neutrale 
o sfavorevole verso le lingue con le quali si e a contatto. 
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3. 1. Gli aueggiamenti linguistici nella CAB 

Gli atteggiamenti della popolaz ione basca verso le lingue parlate nelloro territorio 
hanno suscitato l' interesse dei ricercatori del la CA B. Gli s tudi svolti in questa 
campo sono divisibili in tre categoric (Perales. 200 I): ( i) studi svolti da istituzioni; 
( ii) studi con campioni composti da adulti che imparano if basco non avcndo avuto 
Ia possibilita eli imparare questa lingua a scuola: (iii) studi nelle scuole di livello 
prirnario, secondario e terziario. 

Gli studi inclusi nella prima categoria spesso si basano su un campione rnolto 
numeroso, pertanto di solito i dati vengono raccolti tramitc questionari. Per motivi di 
spazio (per maggiori dettagli si veda Lasagabaster. 2003) faremo riferimento ad uno 
studio (Basque Government, 2003 ). con un campione di 3.600 soggetti di eta superiore 
a 15 anni. II dato di maggior rilievo di questo studio, chc riguarda Ia percentuale di 
parlanti di basco e di Spagnolo, e stato gia discusso nel paragrafo 2. L. Tuttavia, si 
rileva che ci sono delle divergenze notevoli tra le tre province della CAB. lnfatti, 
pur essendoci largo consenso in merito aile misure prese per promuovere l'uso del 
basco. il consenso varia a seconda della provincia: queste misure registrano i rnaggiori 
consensi in Gipuzkoa, con il 72% del campi one che si dichiara favorevo le, rna scende 
al69% in Bizkaia e al64% in A'raba. Di riftesso, Ia percentuale di col oro che parlano 
esclusivamente lo spagnolo e maggiore in Araba (75,5%). seguita da Bizkaia (64,9%) 
e da Gipuzkoa (42,6%). 

Gli studi su campioni di adulti che apprendono il basco nlevano atteggiamenti 
favorevoli nei confronti della lingua minoritaria. Amonarriz ( 1996) esamina g li 
atteggiamenti di pii1 di 2.800 studenti (di eta che varia tra i 20 e i 39 anni) e rtleva 
che il 76% ba un atteggiamento moho positivo o positivo. il 23% ha un atteggiamento 
neutrale e solo I' I% dichiara di avere un a t.teggiamento sfavorevole. Si deve tenere in 
considerazione che anche se alcuni degl i studenti che compongono il campione han no 
un orientamento stn1mentale verso Ia lingua (per escmpio, per ottenere un posto di 
lavoro. general mente nel settore pubblico). ci sono soprattutto orientamcnti integrativi. 
Arratibel ( 1999) s tudia l'e ffetlo di ambedue questi orientamcnti e dall 'analisi fattoriale 
risu Ita che I' orientamento integrativo si colloca al 30,4% della variazione, ossia quasi 
al doppio rispetto all 'orientamento strumentale (il 15.5%). L'atteggiamento integrativo 
compre nde aspct ti come il desiderio di comprendere meglio il popolo basco e il suo 
modo di vivere. il desideri0 di partecipare ad avvenimenti culturali per comprcndere 
piu a fonda Ia cullura basca, Ia volonta di comunicare in basco e di sentirs i piu a 
proprio agio tra i parlanti di basco. 

Da cio si deduce che I' orientamento integrativo promuove l'uso del basco perchc se 
ne assimilano i tratt i in modo piu esteso. Perales (2000) fornisce maggiori indicazioni 
in questo senso perche confem1a il legame tra atteggiamenti linguistici positivi e 
apprendimento del basco come L2. 

Per quanto riguarda Ia terza categoria. le ricerche svolte tra g li studenti negli ultimi 
anni (Madariaga, 1994: Etxebarria, 1995: Larrafiaga, 1995; Garcia, 200 I: Lasagabaster, 
2004) confern1ano che gli atteggiamenti nei confronti del basco e della spagnolo sono 
inftuenzati da molti fattori, indipendentemente dall'eta dei soggetti. lnfatti. i risultati 
che seguono sono stati confermati in contcsti frequentati da srudenti di livello scolastico 
primario, sccondario e terziario: a) soggetti con il basco come L I normal mente han no 
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atteggiamcnti maggiorynente positivi verso Ia lingua minoritaria rispctto a coloro che 
hanno lo spagnolo come Ll; b) si registra lo stesso risultato quando si confrontano 
coloro che possono parlare il basco rispetlo a coloro che non lo parlano; c) col oro che 
hanno studiato in basco hanno un arteggiamento piu favorevole nei confronti di questa 
lingua rispetto a coloro che hanno frequentato scuole che utilizzano lo Spagnolo come 
lingua veicolare; d) il conteslo sociolinguistico rappresenta una variabile di notevole 
importanza: Jaddove si ha una percentuale alta di parlanti di basco si registrano gli 
atteggiamenti linguistici piu positivi. 

Questi risultati portano Madariaga ( \994) a concludere che c il contesto 
sociolinguistico ad essere determinante nelracquisizione della lingua basca e Ia 
scuola non puo dunque essere l'unica istituzione a cui delegare il compito di formare 
una societa bilingue o multilinguc. Promuovere e incoraggiare ruso del basco in un 
contesto sociale comporta il coinvolgimento di tutte le istituzioni sociali c non soltanto 
del sistema scolastico. Come gia nel caso degli studi inclusi nella seconda categoria, 
vicne confermato il legame tra alleggiamento e livello di competenza raggiunto 
nelrapprendimento del basco. 

Tuttavia, Ia maggior parte delle ricerchc svolte finora nella CAB si sono wncentrate 
sia sulla lingua maggioritaria che sulla lingua minoritaria ma non sulla lingua straniera 
che. ncl caso del sistema educativo basco, corrisponde in larga misura all'inglese. 

3.2 Gli alleggiomenti lingui.~tici (I MalLo 

Le riccrche sugli atteggiamcnti linguistici e sull'uso delle lingue a Malta sono 
aumentate considerevolmente negli ultimi anni (per esempio, Said. 1991; Zammit, 
1999: Micheli , 200 I; Sciriha, 200 I c 2004; Sciriha & Vassallo. 200 I e 2006; Brincat, 
2007; Caruana, 2007). Cio c dovuto soprattutto ai contaJti frequenti con gli stranieri 
e a lia consapevolezza di quanto sia irnportante possedere delle buonc competenze 
linguistichc. Infatti. se in passato conoscere pit'! lingue era considerate utile, piu che 
altro, rer comuoicare coni turisti che visitavano !'isola, oggi Ia mobil ita dei maltesi e 
aumenta1<1: peresempio, molti studenti trascorrono periodi di studi all 'estero e aziende 
locali collaborano attivamente con aziendc stranicrc. Nei paragrafi che seguono si fara 
riferimcnto ad alcuni studi recenti basati su campioni abbastanza numerosi. 

Nella ricerca di Sciriha (200 1 ). basata su un campione di 500 soggetti di eta 
compresa Ira gli II e i 24 anni. emerge un atteggiamento moho positivo verso il 
trilinguismo: il94%dei soggetti afferma checonoscere il maltese, l'inglesee l'italiano 
permctte di comunicare con stranieri di varie nazionalita. Jnoltre, per il contcsto 
locale, si riticne che il maltese sia Ia lingua piu importante, seguita dall"inglese, 
dall" italiano e dal francese. 

Quando, d' altro canto, si chicdc ai soggetti di elencare le lingue conosciute in 
ordine di importanza intcrnazionale ri::>ttlta che Ia lingua di maggiore importanza 
e l'inglese, seguita dal francese e dal tcdcsco. Da questi dati emerge dunque Ia 
consapevolezza che Ia lingua ' loca le ·, il maltese, sia limitata ai confini nazionali 
c che per comunicare con gli stranieri servono le lingue ' intemazionali'. Sempre 
da Sciriha (200 I) risulta un atteggiamento sfavorevole dei soggetti nei confronti 
dell"arabo. Cio puo sembrare incoerente perche il maltese e una lingua semitica rna, 
purtroppo. Ia mancanza di una tradizione di studio di arabo nelle scuole di Malta, 
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insieme ad altri pregiudizi (basati per lo pili su motivi rel igiosi), fanno si che l'arabo 
fatichi a conquistare uno spazio di rilievo nel panorama linguistico maltese. 

In un 'indagine condotta da Sciriha e Vassallo (200 I), sempre con un campione di 
500 individui, 1'87% dei soggetti intervistati affenna di conoscere l"inglese. il 60'Yo 
l'italiano, ill7,2'Yo il francese e il4,6% il tedesco. Comunqueancheda questa indagine 
i diversi domini in cui si adoperano it maltese e l'inglese emergono nettamente: it 
maltese si usa soprattutto nel posto di Javoro, a casa e tra gli amici. L'inglese, e a 
volte anche l' italiano, si usano soprattutto per seguire i film, Ia televisione e Ia radio, 
per leggere libri, giornali e riviste. Piu recentemente gli stessi autori hanno condotto 
un 'indagine simile (Sciriha & Vassallo, 2006) che. in buona sostanza, conferma che 
maltese e inglese si usa no nei domini sopraelencati, rna indica una notevole popolarita 
del maltese nel campo televisivo e radiofonico. Come gia detto, cio e confennato dai 
dati della Broadcasting Authority Malta che confennano una popolarita crescente dei 
programmi in maltese prodotti locahnente. Infine, e importante segnalare che Sciriha 
e Vassallo (2006) confermano che tra i maltesi conoscere piu lingue e considerato 
molto utile e importante. 

Un altro studio rilevante sugli atteggiamenti linguistici a Malta e stato svolto da 
Micheli (2001) che distingue tra atteggiamenti strumentali e integrativi. Da questo 
studio emerge chiaramente che 'l'orientamento verso l'inglese a Malta e altamente 
strumentale, perche questa lingua si impara soprattutto per avere accesso a posti di 
lavoro e a livelli alti d ' istruzione. Questi dati trovano conferma nel lavoro di Brincat 
(2007), che identifica anche una certa resistenza a imparare l'inglese, soprattutto da 
parte di studenti di alcune scuole medie locali chc non lo associano con Ia propria 
cultura e il proprio retroterra familiare. lnvecc gli atteggiamenti verso il maltese sono 
soprattutto di tipo integrativo perche Ia lingua serve come veicolo di identificazione 
con Ia cultura e il modo di vivere local!. 

Come gia accennato precedentemente, l'italiano spesso viene considerate come 
una terza lingua a Malta. Cio e dovuto a motivi storici e anche al fatto che nel recente 
passato Ia televisione italiana era popolarissima a Malta, tanto che l'acquisizione 
spontanea della lingua era un fenomeno motto diffuso come documentato da 
Brincat (1998) e da Caruana (2003 ). Gli atteggiamenti verso la lingua ita! iana so no 
generahnente positivi anche se Ia lingua si continua ad associ are spesso alia televisione. 
Peraltro, il fatto che una buona parte del lessico del maltese sia composta da parole 
che derivano dall'italiano, fa si che si ritenga che l'italiano sia una lingua pitl facile 
da apprendere rispetto ad altre lingue straniere come il francese e i l tedesco. 

4. Paesi Baschi e Malta : uno studio parallelo sugli a tteggiamenti linguistici 

In una ricerca sui multilinguismo in contesti bilingui europei (La.o;;agabaster & 
Huguet, 2007) e st.ato adoperato il medesimo strumento - un questionario - per 
esaminare gli atteggiamenti linguistici di studenti universitari baschi e maltesi. Pertanto 
e possibile paragonare i risult.ati ottenuti e rilevare convergenz.e e divergenze nei due 
contesti . 
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4.1. I soggetri e if questionario 

Lo studio relativo ai Pacsi Baschi e stato condotto tra 222 studenti universitari 
che frequentavano un Teacher Training Degree, corso finalizzato all ' insegnamento 
nelle scuole elementari (frequentate da studenti di eta compresa tra 6 e 12 anni). Tutti 
i soggetti seguivano il primo anno del corso a Yitoria-Gastciz, capitale politica della 
CAB, rna provenivano da tutte e tre le province della CAB. L'eta media di questi 
studenti era di venti annie quattro mesi. Come capita di nonna nei corsi universitari 
finalizzati all ' insegnamento, Ia predominanza delle femmine (68,5%) sui maschi 
{3 1 ,5%) e netta. La L I della maggior parte di questi soggeni e lo Spagnolo (65,8%). II 
24% e di L I basco mentre il 9% ha sia il basco sia lo spagnolo come L I. II campi one 
comprende anchc uno stuclente inglese e uno bosniaco. II 48,2% dei soggetti ha 
iniziato a studiare l'inglese prima di compiere 8 anni, mentre il rimanente 51,8% 
ha iniziato a studiare questa lingua piu tnrdi. Molti dei soggetti (il 40,5%) avevano 
visitato un paese in cui si parla inglese come Ll rna erano pochissimi coloro in grado 
di seguirc programmi TV in inglese (solo cinque soggetti seguivano questi programmi 
quotidianamente). E necessario rammentare chc in Spagna tutti i programmi televisivi 
~ono doppiati nonostantc oramai Ia disponibili ta della televisione satell itare perrnetta 
Ia visione in lingua originale di molti programmi. Infine. il 32% degli studcnti aveva 
seguito il model/a A a livcllo pre-universitario, il 13.1% il mode/In 8 and il 55% il 
mode/lo D. A Malta sono stati raccohi dati relativi a 189 soggetti del primo anno 
della Facolta di Scienze dell'Educazione (Facility <?f Educ01ion) e della Facolta di 
Lettere (Faculty of Arts). Tra questi soggetti comparivano studenti che si stavano 
specializzando in lingue, in pedagogia e in psicologia. L'cta media dei soggetti era 
leggermente $Uperiore ai 19 anni. e come nel caso dei Pacsi Baschi, Ia predominanza 
delle femmine (75%) rispetto ai maschi (25%) e rilevante. L'83% dei soggctti affcnna 
che il maltese e Ia loro L I. Solo 8 soggetti (il4.5%) harmo l'inglese come Ll mentre 
23 soggetti (i I !2%) hanno sia il maltese sia I' inglese come L I. Uno studente presenta 
l'arabo come L I. Per via dei motivi accennati nel paragrafo 2.2, molti di questi soggetti 
sono esposti all' italiano - infatti, il 42% di loro afferma di seguire programmi TV in 
questa lingua. 11 questionario. riportato in Lasagabaster & Huguet (2007). si basa su 
alcuni qucsiti finalizzati a rilevare come l'uso delle linguc varia a seconda del contesto 
e degli interlocutori. I noltre. comprende una serie di afferrnazioni sull· uso delle lingue 
che perrnettono di valutare gli atteggiamcnti linguistici dei soggetli, come descritti nel 
paragrafo 3. I soggetti dovcvano valutare trenta affcrrnazioni sulle tre lingue (dieci 
afTermazioni per ogni lingua) usando Ia scala-Likert (Likert, 1932) a cinque punti. I 
soggetti hanno valutato le afTermazioni in base aile categoric: Strong~v agree: agree: 
neither agree 110r disagree, disagree; strongll' disagree. 

4.2. I risultMi 

Nella tabella 2 vengono presentati alcuni dati tratti dai risultati del questiooario 
relativi alia lingua usata con le persone con cui si ha un"interazione quotidiana. I 
risultati indicano chc il maltese e il basco hanno un ruolo sociolinguistico diverso 
soprattutto perche, anche per i motivi sociali e storici descritti nel paragrafo I, si 
usano in misura diversa: 
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Dai risultati presentati sopra si rileva come il basco sia utilizzato. soprattutto per 
rivolgersi ai propri insegnanti. Questo e dovuto senz'altro a! fatto ch.e molti soggetti 
della CAB inclusi in questo studio seguono il modello D di istruzione in cui si 
da molta importanza all 'uso del basco. Tuttavia. anche a Malta dove, almeno in 
teoria, si dovrebbe avere un sistema educativo basato sulla convivenza del maltese 
e deWinglcse, Ia lingua ' lqcale' si usa moltissimo per rivolgersi agti insegnanti. 
Qucsto dato e particolamlente sign ificative visto che i dati si riferiscono a studenti 
universitari il cui iter scolastico e universitario e principalmenle basato su libri di 
testo in inglese. 

L"uso contemporaneo dei due codici c particolannente frequente quando si 
interagisce con amici o con vicini di casa. Cio si spiega con il fatto che queste classi 
rappresentano gruppi piu eterogenei rispetto a quelle concernenti i membri della 
famiglia inclusi nella tabella. Peraltro, si osserva che l'uso della lingua ' locale' e pili 
frequente all'intemo del nucleo familiare e all'intemo de1le istituzioni scolastiche. 
Invece, non appena si esce da questi nuclei, J"uso della lingua 'intemazionale' e, di 
conseguenza, anche l'uso contemporaneo di piu codici. diventano pili frequenti. Per 
quanto riguarda i Paesi Baschi, invece. si sottolinea che anche l 'uso dello spagnolo e 
molto frequente specialmente per rivolgersi ai genitori, rna le percentuali scendono 
quando si tratta dell'interazione con amici, fratelli e sorelle. Cio denota un uso 
maggiore della lingua 'locale· tra persone in giovane eta. Questa variazione invece 
non emerge a Malta, anche per via della notevole diffusione della lingua 'locale ' . 

Nella Tabella 3 vengono presentati i dati relativi aile lingue in rapporto ai mezzi 
di comunicazione. 

Quando si seguono i programmi televisivi o radiofonici, quando si leggono i 
giornali o si ascolta musica c·e un'ampia predisposizione, in ambedue in contesti, 
ad utilizzare piu di un codicc. Le due linguc 'Jocali' sorto particolam1entc popolari 
per ascoltare Ia radio, ma subiscono·delle Aessioni abbastanza significative quando 
s i adoperano altri mezzi di comunicazione. Nella CAB il basco affianca lo spagnolo 
come codice per seguire i mezzi di comunicazione in piu di una circostanza. Per 
esempio, i dati presentati nella tabella 3 indicano come ci sia un interesse notevole 
per Ia musica in basco e anche i programmi tv vengono scguiti sia in basco che in 
spagnolo. Cio rappresenta un'altra indicazione di un panorama sociolinguistico in 
forte evoluzione. Anche se lo spazio peril basco alia TV c limitato (come illustrato 
nel paragrafo 2. 1) si avverte un crescente interesse per questa lingua anche in questo 
campo, e il fenomeno meriterebbe ulteriori approfondimenti. 
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Tabella 3: Le lingue e i mezzi di comunicazione: Paesi Baschi e Malta 

CAB MT CAB MI CAB 

s~mpre irr Sempre in Piirspe.<so Piir spes.so In basco e 
basco maltese In b11sco eire in11111ite- ill.<p<~gnolo 

l11spag, olo se eire in in muniera 
Inglese pnmvclri 

uguale 

Astoltare Ia 
13% 21'~ 18''- 23% 30"/o 

radio 

Leggtre 
giornali, 2'% 10"!. 5% 16% 34~~ 

quolld lanl 

St&ulre 
p rogra m- 0.5% 5% 6'Yo 10% 53.% 

rol tv 
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0.5~~ 2~'o 16% J~~ son,Q 

muslca 

00 

I\' IT CAB MT 

ln mailese Piir spesso Piir sptssrJ 
e in Inglese in spagnolo in ;,g/vse 
lnnwuiera eire ;, ba.!co d1e in 
pr~ssacM maltese 

ug11ale 

22"• 20% 17~·~ 

21% 2~1. 24*\ 

18% 27~·~ 1 5~'o 

6•' ,. 2!~0 30% 

CAB 1\'lT 

s~mprem Sempre in 
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A Malta invece si registra una forte tendenza all'uso dell"inglese e dell"italiano 
in questo settore1. L"inglese si usa molto spesso per ascoltare Ia musica e abbastanza 
spesso anche per quanto riguarda Ia carta stampata. Alia televisione, almeno da 
questi dati, risultano ancora popolari i programmi trasmessi in italiano. Questi dati, 
comunque. contrastano con quelli della Broadcasting Authority Malta. Cio si spiega 
tenendo con to dell' eta dei soggetti intervistati per lo studio. lnfatti, I 'eta media dei 
soggetti e eli circa 19 anni e pertanto hanno avuto esperienza diretta di un passato in 
cui il settore televisivo era pressoche dominato dalle stazioni italiane. Il maltese e 
particolarmente popolare per seguire i programmi alia radio e per leggere i giornali. 

Da altri dati che emergono dal questionalio e possibile fare considerazioni di un 
certo rilievo sugli atteggiamenti stntmentali che caratterizzano le due lingue 'locali' . 
Nella CAB il basco viene reputato importante soprattutto per trovare un impiego, per 
superare gli esami, oltre che per aspetti integrativi come crescere i figli e vivere nella 
CAB. Pertanto nel cootesto basco, all'orientamento integrative della lingua ' locale', 
si affianca anche un orientamento stntmentale e l'importanza del basco anche nel 
settore lavorativo e un fattore di notevole rilievo. A Malta, invece, si ri tiene che il 
maltese sin necessaria per elemenli integrativi simili a quelli gia ri feriti per Ia CAB. 
quale vivere a Malta e crescere i bambini, ma ancbe per sviluppare lc abilita di 
scritlura e di lettura. Dunque anche in questa contesto il ruolo della lingua ' locale' 
si sta sovrapponendo a settori che fino a qualche anno fa erano di largo prcdominio 
dell'inglese. Questi dati confermano che tra gli studenti universitari che seguono 
corsi per diventare insegnanti o per intraprendere altri impieghi nel settorc educative 
c'e Ia tendenza a considerare Ia lingua 'locale' non solo per scapi integrativi rna 
anche per fini strumentali. Essa dunque si affianca alia lingua 'intemazionale· per 
Ia quale si mantiene un forte orientamenlo strumentale, anche se Ia diffusione della 
spagnolo nella CAB e tale che non si puo sottovalutare l'orientamento integrativo 
verso questa lingua. • 

I sogge.tti intervistati ritengono il basco e il maltese lingue importanti per scrivere 
e per superare gli esami perdu~ una buona conoscenza di essi e ormai indispensabile 
in entrambi i sistemi educativi. Molti studenti baschi seguono it Model/o D di 
istruzione (come riferito nel paragra fo 2.1) e gli studenti maltesi han no bisogno 
di una ccrtificazione d i competenza di maltese per accedere a istituzioni di livello 
terziario. Di conseguenza, gl i studenti universitari che han no compilato il questionario 
associano queste due lingue anche a!· dominio della scuola. 

Nella tabella 4 vengono presentati i dati relativi agli atteggiamenti linguistici 
nei due contesti. In entrarnbi i casi gli atteggiamenti si suddividono in favorevoli. 
neutrali e sfavorevoli. 

' Per motivi che riguardano Ia situazione panicolare di Malta, dove Ia pre$enzn dell'italiano alia TV 
e una varia bite da tenere in considerazione. nel questionario e stato chiesto ai soggetti di indicare se 
sono cspow ai mezzi di comunicazionc chc trasmettono nella 'terza'lingua. 
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Tabella 4: Aueggiamenti /inguistici verso /e /ingue usate nei Pacsi Baschi e a Malta 

CAB MT I 
I 

CAB MT CAB MT 

Favorevole I Neutrale Sfavorevole 

Atteggiamento verso 
71% 68% 

i 
25% 30,5% I 4o/O 1.50/(, 

Ia llngua ' locale' 
I 

Atteggiamento verso Ia 
lingua 'internazionale' 

42% 45% 53o/ct 54% 5~'0 1~'0 
(CAB: spagnolo; 
Malta: inglese) 

Atteggiamento verso l 
I 

Ia terLa lingua (CAB: 24% 23% 72% 65% i 4% 12% 
inglese; Malta: it aliano) I 

In ambedue i contesti si registrano atteggiamenti piu favorevoli verso Ia lingua 
'locale· rispetto a fie altre due lingue. Peraltro, le percentuali presentate nella tabella 4 
dimostrano una situazione mol to simile nei Paesi Baschi e a Malta. L'unica eccezione 
di rilievo e rappresentata dal fatto che l'atteggiamento sfavorevole verso I 'italiano a 
Malta e del 12''%, ben piu a lto del 4% degli atteggiamenti sfavorevoli verso Ia terza 
lingua, ovvero l'inglese. nella CAB. Questo risultato e dovuto a due fattori: il primo 
riguarda il confronto che si fa spesso tra l' italiano e l'inglese a Malta. L'inglese. 
essendo pi\1 diffuso rispetto all'italiano, pu6 servire come lingua franca in piu contesti 
internazionali e cio rende meno indispensabile conoscere l'italiano a Malta. Jl secondo 
fattore deriva da una constatazione di natura socio-storica che riguarda l'italiano a 
Malla: 1· isola e tradizionalmente divisa tra 'anglisti ' e 'italianisti ', situazione che deve 
le sue origini alia questione della lingua (Hull, 1993). None raro che tra gli 'anglisti ' 
ci siano degli atteggiamenti shworevoli verso J' italiano, dovuti anche a cause e a 
situazioni sociali extra-linguistiche. 

L' analisi condotta da Lasagabaster (2007) sui dati della CAB sopra presentati 
evidenzia che, a differenza di studi precedenti (Lasagabaster, 2003) non emergono 
differenze statisticamente significative tra gli atteggiamenti di maschi e femmine. 
La variabile 'LI' sembra invece influenzare gli atteggiamenti linguistici perche 
i soggetti di Ll basco mostrano un atteggiamento piu favorevole verso Ia lingua 
'locale' rispetto a quelli di Ll spagnolo. Ci6 accade anche nel caso opposto, ossia 
i soggetti di Ll spagnolo hanno un atteggiamento piu favorevo le verso Ia lingua 
'internazionale' . Ancbe i soggetti di L I spagnolo e basco han noun atteggiamento piu 
favorevole verso lo spagnolo. rispetto ai soggetti di L I basco. Per quanto riguarda il 
livello socio-economico dei partecipanti allo studio, si rileva che l'unica differenza 
significativa riguarda i soggetti provenienti da uno status socio-economico basso che 
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hanno un atteggiamento significativamente piu favorevole verso Jo Spagnolo rispetto 
ai soggetti di status socio-economico alto. 1 modelli di istruzione della CAB hanno 
un 'influenza significativa sugli atteggiamenti perche gli studenti che han no seguito 
il modello D mostrano di avere gli atteggiamenti linguistici piu favorevo li verso il 
basco. lnfinc, sempre per quanto riguarda il basco, si rileva che anche Ia zona dei 
Paesi Baschi dove si e nati puo influenzare gli atteggiamenti: chi nasce in zone dove 
ci sono prevalentemente dei parlanti di L l basco ha un atteggiamento piu favorevole 
verso questa lingua. · 

Col oro che iniziano a studiare I 'inglese nella CAB prima eli compiere 8 anni non 
hanno neccssariamente un atteggiamento pill positivo verso Ia lingua, ma si ritengono 
pit• competenti rispetto ai soggetti che ini:z:iano a studiare l'inglese dopo gli 8 anni. 
General mente si riscontrano atteggiamenti favorevoli verso l'inglese. special mente tra 
quei soggctti che hanno visitato un paese in cui l'inglese e la Ll . lnfine e importante 
rilevare che i soggetti eli Ll Spagnolo hanno un atteggiamento piu favorevole verso 
l'inglese rispetto ai soggetti di LI basco. 

Dati 'analisi condotta da Caruana (2007) StJi dati maltesi del questionario emergono 
molti riscontri simili a quelli registrati nella CAB. Pero. sc nella CAB il genere dci 
soggetti non ha avuto un impatto significativo sui risultati , a Malta i soggetti di 
sesso maschile hanno atteggiamenti pill favorevoli verso Ia lingua ' locale ' rispetto 
ai soggetti di sesso femminile . La Ll condiziona gli atteggiamenti linguistici in un 
modo pressoche ana logo a cio che risulta nella CAB. lnfatti, i soggetti di L I maltese 
hanno atteggiamenti linguistici pi\1 favorevoli verso questa lingua rispetto a quelli di 
L I inglese o rispetto a col oro che hanno ambedue le lingue come LJ. D'altro canto i 
soggetti, diLl inglese o di L1 maltese e i11glese hanno atteggiamenti piu favorevoli 
verso l' inglese rispetto a.i soggetti diLl maltese. La situazione socio-economica dei 
soggetti, invece influenza gl i atteggiamenti linguistici i,n modo diverso rispetto al 
contesto basco. A Malta i soggetti che han no uno status socio-economico basso han no 
atteggiamenti pill positivi verso il maltese mentre coloro di status socio-economico 
piu alto hanno atteggiamenti pitt favorevo.li verso l'inglese. Come nella CAB, anche 
a Malta il luogo dove si e nati influenza gli atteggiamenti linguistici, con orientamenti 
cbe variano a seconda della lingua che e piit diffusa nel proprio luogo d'origine. Questo 
dato e sorprendente per Malta, date le dimensioni dell' isola I imitate a 3l6km2 • 

Gli atteggiamenti verso l'italiano a Malta sono condizionati in modo significative 
in tre casi. I soggetti che affermano d i aver imparato l'italiano prima di compiere 
8 anni (nella maggior parte elei casi si presume che I 'apprendimento sia avvenuto 
in modo spontaneo grazie soprattutto ai programmi TV, perche l'apprendimento 
formale dell'italiano comincia a I I aoni). quelli che hanoo visitato J'Italia e quelli che 
seguono Ia televisione italiana quotidianamente presentano atteggiamenti linguistici 
favorevoli verso questa lingua. Come nel caso dell' inglese nella CAB, a Malta si hanno 
generalmente atteggiamenti positivi ·verso l'italiano. Cio, a differenza del contesto 
basco, none influenzato significativamente dalla Ll . 
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5. Riassunto dell ' analisi comparativa 

1 dati sulle lingue comprese e usate da parte dei soggetti confermano in maniera 
inequivocabile le considerazioni incluse nei primi paragrafi di questo studio. Jnfatti, 
mentre nel contesto spagnolo il ruolo della lingua basca risulta ben definito in quanto 
lingua minoritaria. Ia situazione e Malta non si puo definire negl i stessi termini 
perche Ia lingua meno importante dal punto di vista intemazionale- il maltese - e Ia 
Ll della stragrande maggioranza della popolazione. In entrambi i contesti, pero. si 
nota un numero pressoche equivalente di soggetti che affermano di avere due lingue 
quale L I: il 9% nei Paesi Baschi e il 12% a Malta. Jl ruolo della terza linguae molto 
diverso, perche l'inglese e introdotto nelle scuole basche prima di quando avvenga 
l' introduzione dell' italiano nelle scuole maltesi. Tutt11via, l' italiano a Malta e pitJ 
ditfuso rispetto all'inglese nei Paesi Baschi, principahnente a causa della presenza 
dell'italiano televisivo e dei legami storici tra Malta c ltalia. Questo conferrna quanto 
spesso accade nell ' apprendimento delle lingue in contesti guidati, ovvero che le 
lingue che si imparano a scuola non incidono necessariamente sull'uso che se ne 
fa e sui ruolo che esse ricoprono in ambiti extra-scolastici. A Malta, per esempio. e 
·stato ampiamente documentato (Brincat, 1992 e 1998; Caruana. 1996, 2003 e 2006) 
che gli studenti che seguono i programmi italiani alia televisione non sono solo e 
necessariamente coloro che scelgono di apprendere l'italiano formalmente nelle 
scuole locali. 

Nella tabell<l cbe segue vengono riassunti alcuni aspetti sociol inguistici dei due 
contesti. e come ampiamente prevedibile, emergono delle differenze nette: 

Tabella 5: Situazione sociolinguistica; Poesi Baschi e Malta 

CONTESTl .E USI CAB MT 

I. Lingua ' locale' basco (i l 29.4% maltese (LI di pii1 del 90% 
s i esprime senza diflicolta della popolazionc) 

iil questa lingua) 

2. Lingua ' internazion:ilt>' spagnolo (il 59,2% ing:lese (fingua che si usa in 
parla e comprende solo molti contesti; puo essere 

questa lingua) indispcnsabile per accedcre 
a certi ruol illavori) 

3. Tena lingua inglesc (in n10hi casi itatiano (si inizia a studiare a I t anni, 
si inizia a studiure ma c'e un'esposizione alia 
alf'eta di 4 ann i) lingua che puo JX>rtare 

all' acquisizione incidentale di essa) 

4. Le Ungue a scuola trc modefli . in quello piu una politica linguistica intesa. almeno 
di ffuso si usa il basco come in teoria. a favorire it bilinguismo 

lingua veicolare maltesc- inglese 
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5. Le linguc in famiglia il basco e usato meno il maltese e usato piu dcll"inglese 
dello spagnolo 

6. Le lingue in contesti altemanza Ira spagnolo e alternan7..a tra inglese e maltese, 
famlliari (es. amici, vici- basco, con predominanza con predominanza del maltese 
ni d i casa, iosegna nti. .. ) dello spagnolo 

7. Mezzi d i alternanza trd spagnoto c alternam:a rra inglese e maltese. con 
comunicnz ione basco. con predominanza predominanza del maltese. La te12a 

dello spagnolo. La terza lingua (italiano) ha un ruolo d i rilicvo, 
lingua ( inglesei non ha un pur essendo in declino rispeUo al 

ruolo di grande rilievo passato recente 

Da questa tabella si osserva che l'inglese, che rappresenta la lingua comune tra 
1 due contesti, ha ruoli nettamente diversi. Tuttavia. sia nella CAB sia a Malta si 
avverte l"importanza di conoscere bene questa lingua, tanto che in entrambi i casi Ia 
si inizia a studiare dall"infanzia. Ciononostante. in ambedue i contesti l'orientamento 
verso l'inglese e decisamente strumentale: ha soprattutto un ruolo utile e funzionale, 
rna eccetto in qualche caso a Malta, non serve come strumento di integrazione nella 
comunita linguistica. Tuttavia, Ia consapevolezza che fa lingua 'locale' ha un uso 
pressoche insignificante al di fuori di queste comunita linguistiche e sufficiente per 
creare le condizioni necessarie perche Ia lingua venga diffusa e perche si dia ad essa 
un ruolo importante nel sistema educativo. 

Se Ia situazione sociolinguistica nci due contesti e mol to diversa, gli atteggiamenti 
linguistici -dati che emergono sia da ricerche precedenti ~ia dallo studio descritto nel 
paragrafo 4 - convergono in maniera notevole. 

Tabella 6: Afleggiomenti linguistici simili: Paesi Baschi e Malta 

Attegginmento CAB MT 

l. Atteggiamento generale molto favorevole moho favorevole 
verso il multilinguismo 

2. Attegglamento verso Ia moho favorevolc moho favorevole 
lingua ' locale' 

3. Atteggiamento ve rso Ia favorevole - ncutrale fa,•orevole - neutrale 
lingua ' inte rnaz iona le' 

4. Atteggia mento verso Ia neurralc neutrale 
' terza ' lingua 
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5. Atteggia mento eLl gencralmenle favorcvole generalmente favorevole 
verso Ia propria LJ verso Ia propria L I 

6·. Atteggiamento e genere da studi precedenti ( cs. La~a- verso il maltese: i ~oggetti 
gabasler 2003): pi it favorevolc di sesso maschile hanno un 

tra i soggetti di sesso fern- atteggiamento piu favorevo le 
minile. speeialmente ver~o il rispetlo a quelli di sesso 
basco; queslo dato non e stato fcmminile; verso l"inglese e 
confcrrnato nello studio qui l'italiano: non si registrano 

presentato di fferenze tnt i generi 

7. Atteggiamento e status non significativo verso il status socio-linguistico basso: 
socio-economico basco; status socio- linguistico aucggiamento piu favorevole 

basso: un atteggiamento piu verso il maltese; status socio-
favorevole verso lo Spagnolo linguistico alto: aneggiamento 

pitt favorevole verso l'inglese 

8. Atteggiamento e luogo Ia lingua piu diffu~a nell~ In lingua piu diffusa nella 
di nascita cori1unita in cui si nasce condi- comunita in cui si nasce condi· 

ziona l'atteggiamcnto a favore ziona l'atteggiamento a favore 
di questa lingua di questa lingua 

9. Alcune situazioni chi ha visitat(l un paese chi ha visitato l"ltalia 
che cond izionano in cui l'ingle~e eLl ha un ha un atteggiarncnto 

l'atteggiamento verso atteggiamcnto favorevole favorevolc verso l'italiano; 
Ia 'ter.ta' lingua .yerso questa lingua: l'atteggiamento c anche 

l' attcggiamento non condizionato dall'et;i a cui si 
e necessariamente comincia ad apprendere e da 

condizionato dall'ctil a altri fattori estcmi. come Ia tv 
cui si comincia ad apprendcre 

Daile constatazioni incluse nella Tabella 6 si nota che gli atteggiamenti Iinguistici 
sono molto favorevoli verso Ia lingua 'locale'. Rimangono favorevoli verso Ia lingua 
intemazionale dei due contesti, anche se ci sono molti atteggiamenti neutrali . Le lingue 
che si associano in maniera meno definita alle proprie radici suscitano atteggiamenti 
piu neutrali rispeno a quelli manifestali verso le lingue 'locali'. Le variabili che 
determinano gli atteggiarnenti linguistici in maniera analoga nei due contesti sono Ia 
L I dei parlanti, il luogo di nascita (inteso come citta, paese o vil laggio) e se si e avuto 
Ia possibilita di visitare paesi dove Ia terza lingua si usa come Ll (es. I' Inghilterra, 
gli Stati Uniti , I' Australia per l'inglese, l'ltalia per l'italiano). L'etTetto del genere 
dei soggetti sembra incerto nel contesto basco, mentre a Malta, almeno dai dati dello 
studio presentato nel paragrafo 4, i soggetti di sesso maschile hanno un atteggiamento 
piu favorevole nei confronti del maltese rispetto a quelli di sesso femminile . Questa 
variabile necessita studi piu approfonditi in ambedue i contesti. Lo status socio
economico dei parlanti detennina atteggiamenti ben precisi. ln questo caso, il risultato 
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dei due contesti e molto diverso, e ci6 non e sorprendente dato lo stretto.legame di 
questa variabile con il contesto sociol inguistico (cfr. tabella 5). Jnfatti , se nella CAB 
lo status socio-economico basso determina atteggiamenti piu positivi verso La lingua 
internazionale - lo spagnolo - a Malta Ia stessa variabile determina atteggiamenti 
positivi verso Ia lingua locale- il maltese. Questo fatto e strettamente legato al numero 
di partanti che. come visto precedentemente, e piu alto per lo spagnolo nella CAB e per 
il maltese a Malta. Pcraltro, in quest'ulbmo caso, dato chc J'inglese conserva ancora il 
ruolo di acroletto (almeno in certi settor i) si associa a coloro cbe possiedono un buon 
grado di istruzione o appartengono a famiglie benestanti. Queste considerazioni, che 
peraltro possono anche essere il risultato di pregiudizi, fan no si che risulti inaccettabile 
o inadeguato usare I' inglcse in certe situazioni sociali a Maltax. 

6. Conclusioni 

La CAB e Malta rappresentano due realta molto distanti e diverse. In entrambi 
i casi si partano due lingue 'locali' che. atmeno per !'Europa, hanno caratteristiche 
speciali: il basco e una lingua isolata; it maltese e )\mica lingua semitica europea, oltre 
ad essere l'tmica lingua araba che si scrive con caratteri Iatini. Molti parlanti di queste 
due lingue sono consapevoli dell'importanza di preservarne lo status . .Diversamente 
dal recente passato, le due lingue ' locaii' oggi sono importanti negli ambiti scotastici 
e lavorativi e questo dimostra che esse non sono sol tanto adoperate per familiarizzare 
o come strumenti di integrazione rna che hanno un ruolo socio-economico di rilievo 
nei rispettivi contesti. 

Nella CAB, nel modello scolastico pill diffuso e in cui si registrano gli incrementi 
maggiori, si usa il basco come lingua veicolare. A Malta il maltese si usa moho 
spesso, anche in certi settori dove in passato l'inglese aveva un predominio pressoche 
totale. tra cui le scuole e I ' universita . C i6 com porta un cambiamento anche net 
ruolo sociol inguistico delle due lingue 'intemazionali ' che dev'essere tenuto in 
considerazione dalla poli tica Jinguistica dei due contesti, perche lo spagnolo nella CAB 
e l'inglese a Malta rappresentano il 'lasciapassare' per !' estero e sono indispensabili 
per Je due comunita anche in chiave economica. 

In ambedue in contesti si registrano atteggiamenti positivi verso il plurilinguismo 
e c · e Ia consapevolezza che una maggiore competenza tinguistica sia necessaria anche 
peril futuro del proprio paese. L'introduzione della 'terza' lingua nella CAB anche a 
li vello delle scuole elementari e indicativa dell' importanza che si attribuisce all' ingtese 
in questo contesto. A Malta Ia 'terza' lingua si introduce solo nelle scuole medie ma. 
visto che l'italiano nei mezzi di comunicazione none pit• cosi popolare come in passato, 

' Si veda Sciriha & Vassallo (2006) per maggiori approfondimenti . Gii autori trattano anche il fenomC·· 
no della commutazione di cod ice maltese-inglese. A questo propos ito e pertinente rilevare che nelle 
intcrazioni in maltese Ira due parlanti nativi, inserire degli elementi iessicali in inglese puo essere ri
tenuto inadcguato perch6 chi ii usa potrcbbc far intenderc al destinatario. magari inconsapevolmente, 
di essergli superiore. 
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si auspica che si intraprendano le iniziative necessarie a livello educativo per evitare 
di perdere i l contatto con questa lingua. ln questo senso, e indubbiamente positivo lo 
schema tramite il quale si s ta tentando di studiare Ia fattibilita di introdurre le lingue 
straniere g!a dalle scuole elementari. 

Tuttavia, come ampiamente documentato dai dati di questo lavoro, l' istruzione 
formale non puo avere un impatto positivo se non si tiene con to delle altre variabili che 
condizionano gli atteggiamenti linguistici. Pertanto, see indubbiamcnte positivo che i 
futuri insegnanti a Malta e nei Paesi Baschi dimostrino un atteggiamento positivo verso 
il pluri linguismo, e altresi necessario che essi non siano semplicemente 'trasmellitori ' 
di nozioni linguistiche. La nuova Europa richiede parlanti multilingui, e cio e di 
particolare importanza in contesti come quello maltese e quello basco, dove l' impeto 
per imparare e per essere esposti a lingue straniere deve convivere con Ia presenza 
delle lingue 'locali', che hanno poco rilievo a livello intemazionale. Di conseguenza, 
le autorita scolastiche e amministrative, gli insegnanti e col oro che lavorano nel settore 
dei mezzi di comunicazione devono essere consapevoli dell'innucnza che esercitano 
per svi luppare ulterionnente Ia competenza delle lingue e per man tenere a1teggiamenti 
positivi verso il piUJilinguismo. 
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