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Introduzione 

Mentre le regole morfosintattiche dell’Esperanto sono sta-
te accuratamente studiate e definite al momento della sua cre-
azione e continuano a rappresentare le fondamenta gramma-
ticali immutabili di questa lingua, sulle quali si basa il suo in-
segnamento in ogni angolo del pianeta, non sono invece mai 
state specificate precise regole per la sua pronuncia, che il suo 
creatore, per diversi motivi che poi vedremo, non ha codifi-
cato in termini fonoarticolatori, limitandosi a descriverla nel 
modo più conveniente possibile ai parlanti delle diverse lin-
gue nelle quali ha scritto la grammatica di base dell’Esperanto. 

Questo fa sì che attualmente nel mondo si dia relativa im-
portanza allo studio e all’esercizio della pronuncia corretta di 
questa lingua, col risultato che gli esperantisti di nazioni diver-
se utilizzano pronunce a volte molto diversificate, che posso-
no rendere difficile e faticosa la comprensione reciproca, che 
dovrebbe invece essere più facile possibile, rappresentando di 
fatto il motivo primario dell’esistenza dell’Esperanto. 

In questo testo cercheremo quindi di definire una pronun-
cia neutra dell’Esperanto, come risultato di analisi e considera-
zioni fonetiche estremamente accurate, effettuate sulla base di 
tutte le descrizioni e gli scritti di Zamenhof relativi a questo ar-
gomento, nonché di successivi linguisti esperantisti, che faci-
liti la comprensione reciproca tra parlanti di nazioni diverse, e 
alla quale si possa sempre fare riferimento per eventuali dubbi 
su come si debba effettivamente pronunciare questa lingua. 
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L’Esperanto 

L’Esperanto è la lingua creata verso la fine del diciannove-
simo secolo da Ludwig L. Zamenhof, la cui principale ambizio-
ne era quella di riuscire a far dialogare tra loro popoli diversi 
con una lingua appartenente all’intera umanità e non soltan-
to a una certa cultura. 

Esperanto is a social fact and a living language. It is an easily accessible 
language that can be mastered fairly well in a short time. It can be quite 
useful both in cultural and working environments, including commer-
ce and tourism. In particular, Esperanto is an ideal language for science. 
For a real world circulation, to know and allow all people in all nations 
to grasp any subject, avoiding the problems and costs of having good 
translations done. Furthermore, it is extremely appropriate as a gene-
ral basis for learning and teaching foreign languages with all their hi-
storical complications, and even to reflect on the structures and functio-
ning of one’s own national and/or native tongue.1 

Mentre l’utilizzo di una lingua nazionale, come linguaggio 
universale di scambio, non può prescindere dall’instaurarsi di 
una sudditanza culturale nei confronti di quelle nazioni in cui 
tale lingua è lingua nazionale, l’utilizzo a tale scopo di una lin-
gua neutrale, che è lingua nazionale di nessun popolo, garan-

 
1  ‹L’Esperanto è un fatto sociale e una lingua viva. È una lingua facilmente 

accessibile che può essere padroneggiata abbastanza bene in breve tempo. 
Può essere molto utile sia in ambienti culturali che lavorativi, compreso il 
commercio e il turismo. In particolare, l’Esperanto è una lingua ideale per 
la scienza. Per una circolazione nel mondo reale, per conoscere e permet-
tere a tutte le persone di tutte le nazioni di afferrare qualsiasi argomento, 
evitando i problemi e i costi di avere buone traduzioni. Inoltre, è estrema-
mente appropriato come base generale per l’apprendimento e l’insegna-
mento delle lingue straniere con tutte le loro complicazioni storiche, e an-
che per riflettere sulle strutture e sul funzionamento della propria lingua 
nazionale e/o madre›. Canepari [2], § 13.0.1, p. 395. 
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tirebbe l’uguaglianza culturale tra le nazioni rispetto a tale lin-
gua di scambio. 

Perhaps, the day is still a long way off when peoples and governments 
can realize that an international auxiliary language (ie a second language 
for all mankind, certainly not as a substitute for the present various lan-
guages) can have many advantages. All the more so because it is not me-
rely a (rough) vehicular language, but can also meet every-day needs in 
addition to technical and scientific demands as well as general cultural 
ones. Its most evident advantage is that it is nobody’s mother tongue, 
but everybody’s second language. Everyone has to study it, and no-one 
need not do it only because all the others accept to learn and use one par-
ticular native language. With a language which is a second one for all, no-
body has any more linguistic privileges that allow them to take advan-
tage of others.1 

L’Esperanto è una lingua artificiale, quindi di nessun po-
polo, con una grammatica molto semplice e un lessico le cui 
radici sono prese per la maggior parte dalle più diffuse e co-
nosciute lingue europee, principalmente francese, tedesco, in-
glese, russo, polacco, ma anche latino e greco e recentemente 
anche da altre lingue extraeuropee. L’obiettivo dell’Esperanto 
non è quello di affrancarsi come unica lingua mondiale, ma di 
essere imparata come seconda lingua e di poter essere utilizzata 
come lingua universale di scambio e dialogo tra i popoli, aiu-
tando così a garantire la sopravvivenza di quelle lingue e dia-
letti da tempo a rischio di estinzione, a causa di una sempre più 
vasta diffusione delle lingue di quelle nazioni con maggior po-
tere economico e commerciale, che influenzano inevitabilmen-
te non solo l’andamento dei mercati, ma anche gli strumenti di 
comunicazione, che sono alla base delle trattative commerciali. 

 
1  ‹Forse è ancora lontano il giorno in cui i popoli e i governi potranno rendersi 

conto che una lingua ausiliaria internazionale (cioè una seconda lingua per tut-
ta l’umanità, non certo in sostituzione delle attuali varie lingue) può avere 
molti vantaggi. Tanto più che non è solo un (semplice) linguaggio veicola-
re, ma può anche soddisfare le esigenze quotidiane, oltre alle esigenze tec-
niche e scientifiche, nonché quelle culturali generali. Il suo vantaggio più 
evidente è che non è la lingua madre di nessuno, ma la seconda lingua di 
tutti. Tutti devono studiarla, e nessuno deve farlo solo perché tutti gli altri 
accettano di imparare e usare una determinata lingua madre. Con una lin-
gua seconda per tutti, nessuno ha più privilegi linguistici che gli consentano 
di sfruttare gli altri.›. Canepari [2], § 13.0.1, p. 395. 
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L’alfabeto 

L’alfabeto dell’Esperanto è composto di 28 lettere, di cui 23 
sono consonanti e 5 vocali, elencate nella seguente tabella: 

Lett. Nm.1  Lett. Nm. 

a a  k ko 

b bo  l lo 

c co  m mo 

ĉ ĉo  n no 

d do  o o 

e e  p po 

f fo  r ro 

g go  s so 

ĝ ĝo  ŝ ŝo 

h ho  t to 

ĥ ĥo  u u 

i i  ŭ ŭo 

j jo  v vo 

ĵ ĵo  z zo 

Tabella 1: Alfabeto dell’Esperanto 
con nome della lettera in Esperanto. 

Per essere facilmente compreso da parte di tutti, è impor-
tante che l’Esperanto venga parlato con la stessa pronuncia in 
tutto il mondo, che esista quindi una pronuncia neutra codifica-
ta, alla quale si possa sempre fare riferimento, per pronunciare 
la lingua in un modo che sia comprensibile a tutti, e che in que-
sto libro viene formalizzata e spiegata nel dettaglio di ogni para-
metro fonoarticolatorio. 

 
1  Nome della lettera in Esperanto. 
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La pronuncia 

Nelle grammatiche dell’Esperanto, come in quelle di qual-
siasi altra lingua, si trova solitamente un capitolo iniziale, più 
o meno lungo e dettagliato, dedicato alla pronuncia. In alcune 
si cerca soltanto di far comprendere al lettore, nel modo più 
semplice possibile, come debbano essere pronunciate le lette-
re dell’alfabeto, prendendo esempi di pronuncia per ogni let-
tera dalla lingua in cui è scritto il libro, mentre in altre si uti-
lizza come riferimento l’alfabeto fonetico internazionale1, per for-
nire al lettore una spiegazione più dettagliata della pronuncia 
di ciascuna lettera. In entrambi i casi si presuppone quindi l’e-
sistenza di precise regole di pronuncia per l’Esperanto, che ven-
gono come tali esposte nel libro. Queste regole non sono però 
proprio le stesse in tutte le grammatiche, anzi talvolta, riguar-
do a certe lettere, differiscono anche abbastanza tra loro, quan-
to meno da un punto di vista strettamente fonetico2. 

Questo non rappresenta di solito un gran problema per lo 
studente di Esperanto, che utilizza normalmente un solo libro 
di testo per imparare la lingua, nel quale gli viene spiegato un 
certo tipo di pronuncia, che qualunque essa sia, gli permette 
comunque di potersi esprimere, di essere compreso dagli altri 
corsisti e probabilmente, più o meno bene, anche da qualsiasi 
altro esperantista di questo mondo. Col confronto con questi, si 
accorgerà però presto di una certa differenza di pronuncia da 
parte di parlanti di nazioni diverse, sulla quale potrebbe inizia-
re a farsi qualche domanda e anche a chiedersi quale sia allo-
ra la pronuncia corretta di questa lingua. 

 
1  L’alfabeto fonetico internazionale (IPA) è l’alfabeto fonetico più conosciuto e 

usato per la trascrizione fonetica di tutte le lingue del mondo. 
2  Vedi “Fonologia”, p. 49. 
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Tutte le lingue nazionali vengono pronunciate diversamen-
te da luogo a luogo, ma tutte hanno solitamente una pronuncia 
neutra, alla quale fare riferimento in caso di incomprensione 
o di difficoltà di comunicazione tra parlanti di luoghi diversi. 
Questo dovrebbe valere in misura ancora maggiore per l’Espe-
ranto, che si propone come lingua comune per tutti gli abitan-
ti del pianeta, come lingua internazionale di scambio tra per-
sone di etnie diverse, al fine di creare una grande famiglia uma-
na unita, che dovrebbe pertanto pronunciarla nel modo più u-
niforme possibile, in modo da facilitare maggiormente la co-
municazione tra le persone. Ma in ambito esperantista sembra 
che a questo aspetto della lingua, cioè alla pronuncia, non ven-
ga poi data molta importanza, nonostante una pronuncia neu-
tra dell’Esperanto non sia definita da nessuna parte. 

D’altra parte, quando abbiamo iniziato a studiare l’Espe-
ranto, ci è stato detto che questa è una lingua che si pronuncia 
come si scrive, cioè che a ogni lettera corrisponde un solo suo-
no e che a ogni suono corrisponde una sola lettera, e quindi in 
qualche modo continuiamo a pensarlo, nonostante ci si accor-
ga che invece gli esperantisti di più parti del mondo la pronun-
ciano diversamente tra loro. 

Però si può anche constatare che in qualche maniera ci si 
comprende ugualmente, che è alla fine la cosa più importante 
per l’Esperanto, quanto meno al momento presente. L’obiet-
tivo primario del movimento esperantista non è infatti attual-
mente quello di uniformare la pronuncia della lingua, quando 
questa fa ancora fatica a raggiungere un sufficiente grado di 
diffusione, da poter essere considerata realmente come lingua 
comune a tutto il genere umano. Se però un giorno si decidesse 
di porre l’attenzione su questo aspetto, sarebbe utile che quel 
giorno fosse chiaro a tutti quale sia la pronuncia neutra dell’E-
speranto, alla quale poter sempre fare riferimento. 

Gli esperantisti potrebbero pensare che la pronuncia delle 
lettere dell’Esperanto sia abbastanza chiara, semplice e disam-
bigua, da non richiedere alcuna particolare riflessione fonetica, 
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per comprendere quali foni1 queste rappresentino, vista anche 
la tanto proclamata corrispondenza biunivoca esistente tra le let-
tere e i foni dell’Esperanto, cioè quella caratteristica per cui a 
ogni lettera corrisponde un solo suono e a ogni suono una sola 
lettera, come si può anche dedurre da questa frase di Zamenhof: 

La alfabeto de nia lingvo konsistas el 28 literoj, kiuj servas por esprimi la 
sonojn la plej multe komunajn al ĉiuj plej gravaj lingvoj. Tiuj ĉi 28 sonoj...2 

Sebbene la frase non lo dica proprio esplicitamente, se pri-
ma parla di 28 lettere, alle quali poi si riferisce dicendo 28 suo-
ni3, è lecito pensare che ciascuna lettera esprima un suono di-
verso e che quindi non dovrebbe esserci in teoria una lettera 
che si pronuncia in due modi diversi o due lettere che si pro-
nunciano allo stesso modo. Se fosse effettivamente così, questo 
sarebbe anche uno dei punti di forza dell’Esperanto rispetto al-
la maggior parte delle altre lingue, in cui invece questa corri-
spondenza tra lettere e foni non è mai totalmente biunivoca e 
a volte non esiste quasi per niente. Questa particolare caratte-
ristica dell’Esperanto viene menzionata anche nel PAG4: 

Esperanto estas t.n. fonetika lingvo, t.e. al la sama litero respondas ĉiam 
la sama sono kaj reciproke.5 

Questo contrasta però col fatto che, come abbiamo già det-
to, le pronunce di esperantisti di nazioni diverse sono spesso 
abbastanza diverse tra loro, rendendo talvolta la comprensio-

 
1  Il termine fono indica l’unità sonora di una lingua, comprensiva di tutte le 

fasi necessarie a produrre il suono, per cui nel caso di suoni continui, come 
ad esempio il suono della lettera a, equivale al suono stesso, mentre nel caso 
di suoni discontinui, come ad esempio il suono della lettera b, equivale al 
suono comprensivo della fase preparatoria di compressione dell’aria. (Vedi 
“La produzione delle occlusive”, p. 59). 

2  ‹L’alfabeto della nostra lingua è composto da 28 lettere, che servono per e-
sprimere i suoni più comuni a tutte le principali lingue. Questi 28 suoni...›. 
Zamenhof [2], p. 88. 

3  Zamenhof parla qui di suoni e non di foni, perché i termini fono e fonema sono 
stati coniati successivamente. (Vedi “Fonologia”, p. 49). 

4  Il PAG (“Plena Analiza Gramatiko de Esperanto”) è uno dei principali pun-
ti di riferimento per la grammatica dell’Esperanto. 

5  ‹L’Esperanto è un così detto linguaggio fonetico, cioè alla stessa lettera cor-
risponde sempre lo stesso suono e viceversa›. Kalocsay [1], § 17, p. 39. 
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ne degli enunciati abbastanza faticosa, tanto da chiedersi se si-
ano gli altri che sbagliano a pronunciare o se invece sbagliamo 
noi, e da farci riflettere su come debbano essere pertanto dav-
vero pronunciate le lettere dell’Esperanto. Canepari al riguar-
do si esprime così: 

The scanty attention devoted by school and society to the importance of 
pronunciation leads even Esperantists to considerably mistreat the pro-
nunciation of Esperanto itself (and that of their mother tongues as well). 
Actually, people pronounce it their own way, depending on their perso-
nal pronunciation of their own language. Therefore, in spite of the simple 
rules of Esperanto, they start from their actual pronunciations, by rende-
ring it with the phones and intonation of their personal (and more or less 
regional) pronunciation, although they do not realize it at all.1 

Ci viene anche da pensare che se tutti seguissero le regole 
dettate da Zamenhof per la pronuncia delle varie lettere, non 
dovrebbero esserci tali diversità di pronuncia. Se però andia-
mo avanti nella lettura di quanto scritto nel PAG, leggiamo: 

Tamen, ne ekzistas absolute fonetika lingvo, kaj ci-rilate ankaŭ E-o ne es-
tas escepto.2 

Questa affermazione si pone quindi in contrasto con quel-
la precedente, che affermava che ad ogni lettera dell’alfabeto 
corrisponde un solo suono e viceversa. Se poi proseguiamo ul-
teriormente nella lettura, leggiamo: 

Rilate al la vokaloj, estas sendube, ke E-o havas pli multajn sonojn ol lite-
rojn. Al unu litero respondas almenaŭ du sonoj.3 

 
1  ‹La scarsa attenzione riservata dalla scuola e dalla società all’importanza del-

la pronuncia porta anche gli esperantisti a maltrattare considerevolmente la 
pronuncia dell’Esperanto stesso (e anche quella della loro madrelingua). In 
realtà, le persone lo pronunciano a modo loro, a seconda della pronuncia per-
sonale della propria lingua. Perciò, nonostante le semplici regole dell’Espe-
ranto, loro partono dalla propria pronuncia, pronunciandolo con i foni e l’in-
tonazione della loro pronuncia personale (e più o meno regionale), anche se 
non se ne accorgono affatto›. Canepari [2], § 13.0.2, p. 396. 

2  ‹Tuttavia, non esiste alcuna lingua assolutamente fonetica, e sotto questo 
aspetto anche l’Esperanto non fa eccezione›. Kalocsay [1], § 17, p. 39. 

3  ‹Riguardo alle vocali, è indubbio che l’Esperanto abbia più suoni che lette-
re. A una lettera corrispondono almeno due suoni.›. Kalocsay [1], § 17, p. 39. 
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Queste frasi affermano quindi che in Esperanto non esiste 
in realtà quella corrispondenza biunivoca tra lettere e suoni di 
cui si parlava qualche riga sopra. Per cercare quindi di capire 
se questa corrispondenza biunivoca esista davvero oppure no, 
dobbiamo provare a consultare ulteriori fonti, come per esem-
pio quanto scritto nel PMEG1: 

La literoj havas po unu bazan elparolon, kiun oni ĉiam povas uzi, sed en 
la praktiko ĉiu litero varias en sia elparolo. [...] En lingvo kun nur kvin 
vokaloj la elparolo povas esti sufiĉe libera. Gravas nur, ke la elparolo de 
ĉiu vokalo ne fariĝu tro simila al tiu de iu alia el la kvin vokaloj.2 

Il PMEG dice quindi che ogni lettera corrisponde a un suo-
no base, la cui pronuncia però varia nella pratica, e che in par-
ticolare la pronuncia delle vocali può variare maggiormente, 
perché ce ne sono soltanto cinque. Questa frase conferma per-
tanto quanto già affermato nel PAG, in cui si nega l’esistenza 
di una precisa corrispondenza biunivoca tra le lettere e i suo-
ni dell’Esperanto. 

Il PMEG dice poi che la cosa importante è che la pronuncia 
delle lettere, per quanto possa variare, non vari in modo ecces-
sivo da confondersi con quella delle altre lettere. Questa as-
serzione, per quanto possa sembrare sensata, permetterebbe 
però in teoria l’esistenza di più possibili sistemi di pronuncia, 
uno diverso dall’altro, all’interno dei quali l’intercomprensio-
ne funzionerebbe, ma non funzionerebbe tra utilizzatori di si-
stemi di pronuncia diversi. Se in pratica, in un certo ambiente 
la pronuncia della lettera “e” si orienta verso il fono [æ]3, men-
tre in un altro è la pronuncia della lettera “a” che si orienta in-
vece verso lo stesso fono, benché all’interno di ciascun sistema 

 
1  Il PMEG (“Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko”) è uno dei principali 

punti di riferimento per la grammatica dell’Esperanto. 
2  ‹Le lettere hanno una pronuncia base, che si può sempre usare, ma in pra-

tica ogni lettera varia nella sua pronuncia. [...] In una lingua con solo cin-
que vocali la pronuncia può essere abbastanza libera. Tutto ciò che conta 
è che l’espressione di ciascuna vocale non diventi troppo simile a quella 
di qualsiasi altra delle cinque vocali›. Wennergren [1], § 2.1, p. 23-24. 

3  I simboli che rappresentano i foni vengono scritti per convenzione tra pa-
rentesi quadre. Il simbolo [æ] indica una vocale anteriore non-arrotondata, 
come la [e], che è però articolata più in basso rispetto a questa, e che viene 
pronunciata a metà tra una [a] e una [e], come nell’inglese man [mæn]. 
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i parlanti si comprendano bene tra loro, la comunicazione tra 
i parlanti dei due diversi sistemi non sarebbe senza problemi. 

Si potrebbe anche pensare che i diversi suoni con cui può 
essere pronunciata una lettera siano più o meno simili, per cui 
in fondo una certa corrispondenza esista ugualmente. Se così 
fosse, bisognerebbe però dire per correttezza che in Esperanto 
a ogni lettera corrisponde più o meno un suono. In realtà suc-
cede però, come vedremo più avanti, che a una lettera corri-
spondono a volte anche suoni abbastanza diversi, che hanno 
in comune solo alcuni tratti fonoarticolatori. Quindi la situa-
zione sembra non essere per niente chiara. 

Per cercare di comprendere come stiano effettivamente le 
cose, è pertanto necessario effettuare un’analisi più profonda 
della fonetica dell’Esperanto, analizzare i testi di Zamenhof, le 
sue dichiarazioni riguardo all’alfabeto e alla pronuncia delle 
lettere, quello che è stato detto da altri linguisti, e tutto ciò che 
possa essere utile, per comprendere se in Esperanto esista una 
sola pronuncia possibile o se esista invece una pronuncia neu-
tra dalla quale sia possibile deviare entro certi limiti, nel caso 
capire quali siano questi limiti, se esistano cioè altre pronunce 
accettate e altre invece non ammesse, o se non esista neanche 
tuttora una pronuncia neutra su cui tutti sono d’accordo.

La trascrizione fonetica 

Il più conosciuto e utilizzato sistema di trascrizione fone-
tica è attualmente l’IPA1, al quale faremo riferimento in questo 
testo, come base per la descrizione della pronuncia delle varie 
lettere, e al quale affiancheremo quando necessario il più este-
so e dettagliato canIPA2, per la descrizione di quei foni ai quali 
nell’IPA non è associato uno specifico simbolo. 

L’IPA include più di cento simboli fonetici e una cinquan-
tina di segni diacritici, che sono solitamente sufficienti a de-
scrivere abbastanza bene i foni di qualsiasi lingua. Ma l’alfabe-
to canIPA ne include più di mille e permette quindi di trascri-

 
1  International Phonetic Alphabet (“Alfabeto Fonetico Internazionale”). 
2  Il canIPA è un alfabeto fonetico costruito da L. Canepari sulla base dell’IPA, 

che è molto più esteso e preciso, descritto dettagliatamente in Canepari [1]. 
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vere foneticamente in modo ancora più preciso e accurato gli 
enunciati più difficili a trascriversi con i simboli dell’IPA. 

Per quanto riguarda le vocali, l’IPA fornisce ad esempio i 
seguenti 28 simboli, che rappresentano le vocali più comuni in 
tutte le lingue, riservandosi di trascrivere le meno comuni vo-
cali intermedie tramite l’utilizzo di appositi segni diacritici. I 
simboli sono posizionati in un quadrilatero a forma trapezoi-
dale, in corrispondenza dei punti in cui vengono articolate1 le 
vocali all’interno della sezione longitudinale di un immagina-
rio canale orale2, che nelle rappresentazioni fonetiche è normal-
mente orientato verso sinistra, in cui in pratica le labbra si tro-
verebbero alla sinistra dello schema e la laringe alla destra. 

 

Figura 1: Le vocali dell’IPA.3 

Benché questi simboli sembrino decisamente tanti rispetto 
al numero di simboli vocalici presenti nei normali alfabeti del-
le lingue nazionali, per la trascrizione fonetica è spesso neces-
sario descrivere anche dei foni vocalici che si trovano in posi-
zioni intermedie rispetto a questi simboli e che a volte fanno 
parte del patrimonio vocalico principale di alcune lingue, che 
sarebbe quindi abbastanza scomodo trascrivere ogni volta con 
l’utilizzo dei segni diacritici, i quali appesantiscono notevol-
mente la scrittura e la lettura. Per questo Canepari4 ha esteso 
la collezione dei simboli vocalici dell’IPA a 60 simboli, i quali 

 
1  In termini fonetici, articolare un suono significa muovere gli organi fonatori 

mobili (lingua, labbra) per produrre quello specifico suono. 
2  Vedi “Il canale orale”, p. 22. 
3  https://www.internationalphoneticassociation.org. 
4  Canepari [1], f. 8.3, p. 108. 
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consentono una trascrizione ancora più precisa dei foni voca-
lici di qualsiasi lingua, che possono poi essere descritti ancora 
più precisamente con l’utilizzo, come nell’IPA, di appositi sim-
boli diacritici. Vediamo qua sotto la collezione dei simboli vo-
calici del canIPA separati in due tabelle, di cui quella a sinistra 
contiene i simboli che rappresentano le vocali non-arrotondate, 
e quella a destra le vocali arrotondate1. 

  

Figura 2: Le vocali del canIPA.2 

Per quanto riguarda le consonanti, l’IPA fornisce i seguen-
ti 59 simboli, che rappresentano le consonanti più comuni nel-
le maggiori lingue, riservandosi di trascrivere quelle meno co-
muni tramite l’utilizzo di appositi segni diacritici. 

 

Figura 3: Le consonanti dell’IPA.3 

 
1  Le vocali arrotondate sono quelle che vengono articolate con le labbra arro-

tondate, mentre le vocali non-arrotondate con le labbra distese. 
2  Canepari [1], f. 8.3, p. 108. 
3  https://www.internationalphoneticassociation.org. 
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La tabella cerca di rappresentare anche in questo caso i va-
ri punti di articolazione dei foni consonantici rispetto alla se-
zione longitudinale di un ipotetico canale orale orientato ver-
so sinistra. Le colonne rappresentano i principali punti artico-
latori1 consonantici, mentre le righe i principali modi articola-
tori2. Le consonanti alla sinistra dentro a ciascuna colonna sono 
non-sonore3, mentre quelle a destra sono sonore28. 

Come già detto per i simboli vocalici dell’IPA, anche quelli 
consonantici possono sembrare tanti rispetto a quelli presenti 
nei normali alfabeti delle lingue nazionali, ma anche in questo 
caso, per la trascrizione fonetica è spesso necessario descrivere 
anche dei foni consonantici articolati in altre posizioni, per cui 
Canepari ha infatti creato una collezione di oltre mille simbo-
li4, che tuttavia lui stesso considera ancora non del tutto suffi-
cienti a descrivere precisamente ogni possibile fono di tutte le 
lingue esistenti. Non essendo però questo un trattato di fone-
tica articolatoria, andrebbe oltre i fini di questo testo riportare 
qui le tabelle di tutti i foni consonantici del canIPA, per la cui con-
sultazione rimandiamo alla specifica opera di Canepari29. 

 

 
1  I punti articolatori sono quei punti dell’arco palatale in cui avviene l’artico-

lazione di un fono, sia vocalico che consonantico. Nel caso delle consonan-
ti i punti articolatori rappresentati dalla tabella dell’IPA sono in ordine, da 
sinistra verso destra: bilabiale, labiodentale, dentale, alveolare, postalveolare, 
retroflesso, palatale, velare, uvulare, faringale, laringale. Canepari scrive a que-
sto proposito, che i foni definiti in questa tabella retroflessi sarebbero in re-
altà apico-postalveolari, mentre quelli definiti postalveolari sarebbero invece 
più precisamente postalveopalato-prolabiati. Canepari [1], § 7.2, p. 76. 

2  I modi articolatori sono le modalità di articolazione dei foni consonantici, di 
cui quelli rappresentati dalla tabella dell’IPA sono in ordine, dall’alto verso 
il basso: occlusivo, nasale, vibrante, vibrato, costrittivo*, costrittivo laterale, ap-
prossimante, laterale. (*) Si preferisce utilizzare qui il termine costrittivo, che 
appartiene alla fonetica articolatoria, al posto di fricativo, che appartiene in-
vece alla fonetica uditiva. Canepari [3], § 4.15, p. 65. 
Nella tabella dell’IPA non viene considerato il modo occlucostrittivo*, per il 
quale viene proposto l’utilizzo dell’archetto unificatore di due foni distinti. 
(*) Si preferisce anche in questo caso utilizzare il termine occlucostrittivo, che 
appartiene alla fonetica articolatoria al posto di affricato, che appartiene alla 
fonetica uditiva. Canepari [3], § 1.2.31, p. 24. 

3  Le consonanti sonore sono quelle che vengono articolate con l’ausilio della 
vibrazione delle corde vocali, mentre quelle non-sonore senza vibrazione. 

4  Canepari [1], f. 10.1, pp. 155-157. 


