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culation des consonnes en question. A l’appui de ce point de vue
d’autres faits pourraient etre cités. Dans les dialectes polonais
septentrionaux apres les occlusives labiales palatales se developpe
une sorte d’aspiration, qui peut étre différemment localisée et
qui s’explique par une faible explosion de la consonne (ce' qu’une
étude expérimentale a pu confirmer). L’accent, dans ces cas.
ne joue au’cun role appreciable et la question du substrat reste
incertaine. Une explication basée sur le mécanisme articulatoire
parait la plus probante.

Mr. J. FOURQUET (Strasbourg) :

La description de la premiere mutation qu’a donnée 1e Prof,
SCHMITT considére chaque phoneme, p. ex. 1), b, bh dans la serie
labiale, comme une unité isolée. En fait ce qui a évolué, c’est la
maniere de réaliser une opposition telle que b 00 7) par exemple ;
la sonorité cesse progressivement de-devenir la marque de la
correlation, et la distinction repose de plus en plus sur l’aspi—
ration ; l’opposition sonore-sourde devient une opposition pure—
aspire’e, oh la sonorité ne joue plus de role.

La notion de relachement de. l’articulation n’explique qu’une
partie des faits. Il y a un relachement en certaines positions,
mais non dans toutes, par exeinple dans le groupe 3p.

Le Prof. SCHMITT veut-il prendre position a l’égard de cette
these, qu’il faut conside’rer d’aborcl l’évolution des oppositions,
de leur réalisation phonétique, non celle d’articulations isolées‘!

ANSWER. of Prof. SOHMITT :

Ich weiss sehrwohl, dass bei der vorgeschlagenen Erkl‘arung
noch manche Einzelfragen ofien bleiben. Edna davon ist die.
warum die Verschiebung der Tenues nach Engelauten nicht ein-
getreten ist. Vielleicht liegt hier eine Dis'similationserscheinung
vor. Aber auf die Einzelheiten komite ich bei der Kiirze der Zeit
nicht eingehen, und ausserdem kam es mir auf die Einzelheiten
auch gar nicht an. Das Entscheidende war nur, zu zeigen, dass
die germanische Lautverschiebung nicht etwas phonetisch so
unerkl'arliches ist, dass man sie nur unter Annahme eines fremd—
sprachlichen Substrates oder Superstrates verstehen kann.
Vielmehr besteht durchaus die Moglichkeit der Erklarung aus
einem einfachen und einheitlichen phonetischen Prinzip. Ob
diese Erklarung wirklich den tatsachlichen Vorgangen ent—
spricht, kann niemand sagen. Ffir das Verstandnis so weit zu-
rfickliegender und nicht im Lichte der Greschichte’zu beobach—
tender Sprachwandlungen bleiben Wir nun einmal auf Hypothe-
sen angewiesen. Aber jedenfalls ist die vorgetragene Hmoothese
sicher nicht unwahrscheinlicher als die Erklarung aus der Ein-
Wirkung fremdsprachlicher Lautverhaltnisse.
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43. Prof. GINO BOTTIGLIONI (Bologna) : Temlenze fonetiche d-cl
.sostmto, nelle lingue indocmopee.

Il mio discorso vuol essere soltanto un rapido esame dei

risultati raggiunti finora nel campo della fonetlca premdoeuropea,’
con l’intento di stabilire se, procedendo col metodo sinora “
seguito, c’e speranza di arrivare a costruire un quadro dei suoi
caratteri pii’i essenziali. L’apporto di nuovi elementi d1 fatto

non e facile, si verifica, col proceder degli studi, faticosamente,

e tali elementi hanno quasi sempre il carattere d’ipotesi pin
0 meno probabili, le quali sembrano consolidarsi soltanto nel
processo delle ricerche, illuminandosi a. vicenda. Da var} anmz

gli studi di paleontologia linguistica s1 dirigono, con r1su1tat1
notevoli, soprattutto a individuare gli elementi lessicali del
sostrato, affioranti qua e la nelle lingue inclOeuropee; ma é
forse ormai possibile delineare i caratteri fonetici loro propri,
specie quando essi appaiono peculiari a raffronto con quelli
ben noti del sistema indoeuropeo. Qualche tentativo fatto in
questo senso (l) dimostra che la ricerca, intesa a delineare, se
non altro, delle tendenze fonetiche e condotta con 1e debite
cautele, non sarebbe per riuscire infruttuosa.

La definizione di tendenza fonetica, di contro a quella di
legge fonetica e data concordemente cla vari studiosi (2) e
risolve, per quel ch’io penso, definitivamente l’annoso dissidio
tra i sostenitori e i negatori della ineccepibflita delle leggi
fonetiche. Nel continuo divenire delle lingue, i diversi e spesso
contrastanti fattori dell’evoluzione linguistica possono riuscire
a un contemperamento perfetto che sbocca nel fatto evolutivo
esteso a tutta una serie (legge fonetica), oppure rivelare i1 loro
dissidio in quei fenomeni che comunemente si chiamano eccezioni
e che, per il glottologo, non sono meno interessanti dei cosidetti
fatti normali. Senza il concetto di tendenza fonetica, non é ormai
pii’i possibile studiare una lingua nella sua realta storica, intessuta
delle cause svariatissime che 1a promuovono. Sono queste di
natura fisiologica e di natura psichica, dipendono dai caratteri
pii’i intimi e profondi di una stirpe, di un groviglio di razze,
oppure hanno una eflicienza non remota, hanno un’origine
individuale o sociale, restano indipendenti dalla volonta del-
l’individuo, o si producono nel suo subcosciente, o sono addirittura
volontarie. Chi, movendo dal concetto di una legge fonetica
fatale e ineccepibile, ha voluto vedere in tutti i fatti evolutivi

(1) Vi. VITTORIO BERTOLDI, ,,Problérnes cle Substrat”, in Bull. Soc.
Ling, Paris, XXLXII, pp. 93 sgg. ‘ ~

(2) Mi limito a. ricOrdare : G. MILLARDET, Linguistique et Dialectoiogz-e
Romanes, Paris, 1923, pp. 270 sgg. ; M. GRAMMONT, Traité de phonétzque,
Paris, 1933, pp. 166 sgg. ‘
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della lingua, so]ta11to automatismo e inoonsapevolezza (1), ha,
visto appena un lato del complesso problema, una sola. delle
molte facce del prisma. L’intervento della volontém, decisa ad
alterare una determinate condizione linguistica, é innegabile;
gli esempi ne sono frequenti e si rivelano anche a una. rapida. "
osservazione. Basterebbe pensare a1 fatto della. diglossia. ses-
suale (2) : Si e notato che in generale 1a parlata delle donne
sembra pi1’1 conservative di quella degli uomini, nm e anche
sicuro che, in certe innovazioni, 1e donne 1i precorrono. In'
questi casi, l’intervento della volonte manca perohé, 1'11 essi,
i caratteri peculiari della. parlata femminile dipendono da1 fatto
che 1a donna ‘vive pifi appartata dalla vita sociale, e meno
risente 1a forza normativa della. grammatic'a e della lingual,
letteraria. Tuttavia, quando 1a diversité. di cui trattiamo dipende
per es. dal tabi’i sessuale, l’azione della volontfa creatrioe di
profonde iimovaziom' e evidente (3). Esempi inteijessanti di
tendenze fonetiche e di evoluzione linguistica. dovuta. afla. volontéi.
dei parlanti mi si offrirono pifi volte durante la raccolta. dei
materiali per il mio Atlante LinguisticwEtnog/mfico della Corsica,
the sta per giungere a1 suo settimo volume. Chi volesse per es.
studiare e cogliere nella sua attualité. i1 dialet‘to di Vioo,‘ nella
parte occidentale dell’Isola, seguendo -1'1 rigido criterio della
legge fonetica, si troverebbe in serio imbarazzo. Il Vicolese si
svolge oggi sotto l’azione di due correnti linguistiche che muovono-
da Aieccio e da Piana, paesi non molto distanti, slituati sulla.‘
costa. Si nota. quindi nel nostro dialetto, una. serie di fenomeni
contrastanti che mettono a. dura. prove. 1a. pazienza del racco— _ .. _:
glitore. Mentre infatti i pi1’1 vecchi e i piL’i giovani haamouna-
parlata abbastanza. uniforme (conservatrice i primi, innovate, , .
in molte parti gli altri), i parlanti d1 media eta, dei trentaa.»
quarant’anm Circa, oscfllano moessantemente tra 1_’una e laltra.
Percio io scelsi una buona. fonte di trentasette anni che potesse
mettermi in presenza dell’interessante fenomeno e ne ottenni
quei materiali che sono scrupolosamente registrati 3.1110 28.
de11e carte del mio Atlante. Cosi per esempio la. mia, fonte pro—
nunzio, a distanza di tempo, adore ,,odore”, argre, addgre,
rivelando, per g1i esiti di -D-, nelle due prime forme, 10 state
linguistico dei pi1’1 anziani (~D- > 11—) di contro a quello dei
pi1’1 giovani (-D- > -r—), influenzati dalle cofrenti aiaccina e- p

(1) P. G. GOIDANICH, Le altev-‘azioml fonetiche del linguaggio e le loro-
cause, Bologna, 1925.

(2) Vi. JOAO DA SILVA 0031mm, A linguagem da mulhe'r em mlagno a
do homem, Lisbona, 1927. _ .

(3) C. TAGIJAVDS’I, ,,Modificazioni del linguaggio nella. parlata. rdelle
donne”, in Scrim' in more di Alfredo Trombetti, Milano, 1938, 2\V1°,

PP- 87 seg-
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pianaooia, e, nell’ultima, una specie di reazione della fonte
stessa. 21.110 soadimento della dental sonora, promossa ‘dai centri
vicini. Uno di questi, doveva essere, come ho detto, Piana;
quindi e comprensibile la mia meraviglia, quando, giunto in

'questa. localita, non trovai traccia del fenomeno -D- > 4- che
mi aspetta'vo. G11 é che a Piana oggi, vivono, l’una di contro
a-ll’altra due parlate, quella pifi rozza dei Cosidetti mdacchi, e
quella pifi evoluta di coloro che riescono a. sorvegliarsi in modo
da escludere assolutamente questa caratteristica pronunzia. che
e considerata come turpe ed e oggetto di soherno per gl’isolani
dei paesi Vicini. Ma i pifi evoluti, g1i stal’adi, come dicono sul
luogo, evitando in modo perfetto di radacchjc‘z, non si accorgono
che finisoono spesso a. dadacchjc‘z, come i0 loro dicevo, vale a dire,
cadono in molte di quelle false ricostruzioni che rivelano 10
sforzo continuo della loro volonta, e mentre dicono pgde < PEDE,
iuveoe di pare, dicono anche pgdu < PIRU, pudu < PURE,
cludu < DURU, lattefgdu per lattefgm, eco. (1). Quale sia per
essere i1 risultato della deoisa volonté. dei Pianacci di non
malacchjfz. é facile prevedere : in un domani non molto lontano,
a, Piana, same. scomparso del tutto 11 fenomeno -D— > 4-, e forse
si verifichera, in una legge fonetica nuova, 1a, riduzione contraria,
cioe -R— > —d-. In tutto cio, l’intervento della volonté, precise
dei parlanti é indiscutibfle ed evidente.

Ma, per ritornare a1 compleSso dei fattori dell’evoluzione
linguistica, mi par ch’essi si possano raccogh'ere in due gruppi
contrapposti : i fattori che promuovono le tendenze conser—
vatrici e quelli che si assommano nelle tendenze innovatrici.
Dei, primi intendo soprattutto occuparmi in questo discorso,
diretto a. individuare appunto alouni caratteri delle tendenze
fonetiche e dei re1itti che affiorano qua. e 1;» nelle lingue indo-
europee.

:1:

:1: *

Naturalmente una tale ricerca. non avrebbe senso, se non si
ammettesse che una tendenza fonetica puo Vivere latente per
anni, per secoli, manifestandosi quindi a distanza di tempo,
una. o pifi volte in un dato territorio linguistico; e una. forza
che in condizioni linguistiche avverse, piega, senza annullarsi,
e che riprende vigore ed efficacia, quando tali condizioni abbiano
a cessare. Alcuni, come 10 HERMANN (2) negano tale possi—
bilité, ma, senza di essa, non si spiegherebbe per es. lo stretto

(1) Per questi fenomeni, Vi. G. BOTTIGLIONI, Atlanta Linguistico —
Etnogmfico_— Italiano della Corsica. Introduzione, Pisa, 1935, pp. 174-17 6
e 180-181. _

(2) In Gdttingen Gelehrte Anzeiger, 1927, p. 407.
10



290 GINO BOTTIGLIONI

rapporto esistente, per alcuni caratteri, tra latino arcaico e
latino preromanzo. L’uno e l’altro sembrano spezzati, nella
loro continuita, dal lungo tratto del latino classico, nel quale
tali caratteri non si ritrovano, Ina i1 nesso non e per questo
meno sicuro, perché non si possono alnmettere dei ritorni
capricciosi che resterebbero inesph'cabili. Circa la natura del—
l’accento latino, si e discusso a lungo tra coloro che gli attri-
buivano un carattere dinamico e coloro che lo consideravano
come un accento musicale. I fatti sono contrari all'una e all’altra
teoria intesa in senso assoluto, poiché dimostrano che 1’accento :
latino ebbe, nel periodo arcaico, un carattere prevalentelnente
intensivo (1) che si ando perdendo, soprafiatto dall’intonazione
musicale (2) del periodo classico, 111a che risorse verso i1 IVo secolo
d. 0., e si continua nelle lingue romanze. Tale soluzione clel
problema che i0 prospettai vari anni fa (3) ha trovato autorevoli
consensi (4) e mi sembra tuttavia 1a migliore.

In questo senso giustifico dunque le ricerche di cui trattiamo :
1’azione delle lingue del sostrato sopraffatte cla quelle delle
successive ondate indoeuropee puo manifestarsi qua e la in quei
fenomeni che 1a comparazione ci rivela in antitesi aperta col
sistema linguistico delle parlate dominatricfi non solo, ma puo
essere ancora vitale in quelle pin recenti che 1e continuano,
sicché noi potremo individuarla in eta diverse, sen'za per questo
offendere l’armonia cronologica della ricerca (5). L’accento
delle lingue romanze non e in sostanza dissimile da quello del
latino arcaico, e, se questo si deve all’azione de1 sostrato medi-
terraneo (6), se ne deduce che essa ha continuato ad operare
sin nelle eta piu tarde. ,

Si suole appunto chiamare mediterraneo 1'1 sostrato preindo-
europeo; ed anche su questa denominazione dobbiamo inten- .
derci. Dopo 1e fortunate scoperte archeologiche del barone
VON OPPENHEIM (7) in Siria e di Sir JOHN MARSHALL (8) in India,

(1) Non si spiegherebbero, senza cli esso, 1e sincopi clel tipo hospes
< *hosti-pots.

(2) Dal quale dipende tutta 1a metrics. quantitativa.
(3) G. BOTTIGLIONI, .,Il cljleguo delle brevi atone interne nella. lingua.

latina”, in Annal'i Univ. Tosccme N. S., VII-VIII ; ID., ,,Di alcune parti-
colari tendenze fonetiche nell’ Italico”, in Athenaeum, N. 5., VII, pp. 449-
474, VIII, pp. 3-26.. '

(4) MEILLET, in Bull. Soc. Llng., Paris, XXIV, pp. 69-70; RIBEZZO,
in Riv. I. gr. It., VII, pp. 127428 ; JU'RET, in Revue des- e’tucles cmc'lemmes,
1924.

(5) Per 1e questioni che si rifefiscono alla teoria. del sostrato, Vi. Ora
TERRACINI ,,Sostrato”, in Scrltti in onore di Alfredo Trombetti. cit.
pp‘. 320 sgg.

(6) Vi. RIBEZZO, in Riv. I. Gr. IL, XII, pp. 51-72.
(7) MAX FBEIJIERB VON OPPENEZEIM, Der Tell Halaf, Lipsia, 1931.
(S) Mohenjmdam and the Indus 0ivilisatitm..., Londra, 1931.
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si sono venuti chiarendo sempre meglio i caratteri archeologici
di una civilta che, verso 11 1V0 millennio a. 0., fioriva dall’Egitto,

all’Asia Minore, alla Mesopotamia, e che aveva larghe pro-

paggini a Oriente, nella Persia e nell’India, e a Occidente nel—

l’anfizona mediterranea centrale e occidentale. In questo moclo

si spiegano le analogie culturah' che si sono scoperte e si vanno

'scoprendo tra la Grecia e l’India (1): I creatori di questa civilt‘a,
che precede quella indoeuropea e semitica, si sogliono chiamare
mediterranei, da chi considera solo il territorio occidentale della
loro espansione, Ina si dovrebbero, piu comprensivamente, dire
indomediterranei, perché la loro azione si estende ben oltre,

verso Oriente; ad essi noi ci riferiamo, quando parliamo di
sostrato mediterraneo. Le scoperte linguistiche finora fatte in
tale sostrato non sono poche, né di lieve entit‘a, ma esse si

aggirano soprattutto nel campo della lessicografia; assai meno
si e fatto nel canipo propriamente grammaticale, e la ragione

e ovvia. Tuttavia, a1 punto in cui sia1no, sembra possibile

avviare 1’indagine anche in questo settore, in cui si rinvengono

i caratteri piu peculiari di una lingua.

*
:1: :k

In generale si puo dire che 1a fonetica delle lingue mediterranee
appare caratterizzata da‘alcune peculiari articolazioni di suoni,
ben distinte da. quelle che sono proprie del sistema fonetico
indoeuropeo. Qualche anno fa (2), ebbi a individuare, nel latino

e nei dialetti Italici, le tracce di una pronunzia arretrata dei

suoni, cioe di un’articolazione che ,,si forma in un punto della

bocca 0 del palato, posteriore ,a quello che si considera come
normale nella pronunzia dei suoni della maggior parte delle

ljngue indoeuropee”. Premesso che i fonemi sono caratterizzati
non solo dalla. forma che assume 1a lingua nell’articolarli, ma

anche dal punto in cui si articolano, e che spesso quella dipende
da questo, additai 1e tracce di tale caratteristica articolazione
negli sviluppi di a in 0, di 0 in u, di 12 in e, nel rotacismo umbro-
latino, nell’ it. '-cl- < -tl-, nel pel. -cr- < —tr—, nell’O.-u. mn-

(-n-) < -ml-, -ht— (-ft-) < ~kt- (~pt-), ,u. 43- < —cl~, lat. l < cl.

Allargando l’orizzonte di queste mie precedenti indagini, vorrei
ora vedere se qualche nuovo indizio di tale peculiare pronunzia

non sia da ritrovare in altre lingue del territorio indoeuropeo.
Per ciO che riguarda i1 vocalismo, se e vero, com’ebbi ad ,osser- '

(1) VITTORE PISANI, ,,L’Unit‘a culturale indo-mediterranea anterior-e

all’avvento dei semiti e indoeuropei”, in Scrim' in 0mm dl A. Trombetti,

cit. pp. 199-213.
(2) Vi. articolo cit. in Athemteum, VII-VIII.
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vare (1), che ,,nessuna delle lingue i.—e. mostra un sistema dj
regressione vocalica cosi organico quale ci e offerto dali’italico”,
tuttavia 11011 perqu'esto son da escludere dal novero degl’indizi
che c’interessano 1a.} riduzione di :1 in o che sembra normale
nell’albanese, ne1 germanico e 11e1 lituano, 11 passaggio di 0111 u
nell’armeno e nel tessalico, 1a pronuncia molto chiusa d1 0 breve
nel gotico, quella molto aperta di 12 breve nel 1ituano,ecc. Ma.
qui vorrei insistere soprattutto su di un altro fenomeno impor-
tantissimo che ci riporta alle eta pifi remote del vocalismo
indoeuropeo, cioe sulla gradazione o alternanza vocaliea. I
molti studiosi che s1 sono occupati di questo difficile problema
hanno proposto, per risolverlo, diverse teorie, senza mettersi
d’accordo. Infatti 1 p111 convengono ne1 far dipendere l’alter-
nanza quantitativa dalla natura e dallo spoStamento de11’ accento,
ma restano perplessi e divisi di fronte a quella qualitativa che,
in fondo, si riduce ad un passaggio di e ed anche a ad 0. ALFREDO
TROMBETTI (2), esaminando 1e diverse ipotesi alla luce d1 quella
portentosa dottrina che fu soltanto sua (i1 nostro TROMBETTI
é troppo facilmente dimenticato, ahime, anche dai glottologi
italiani), si dimostro propenso per una spiegazione morfologica
e fonetica insieme. Orbene 10 111i chiedo se 11011 sia 11 caso d’inqua-
drare 1a gradazione vocalica qualitativa che dovette mani-
festarsi gia ne1 periodo unitario, con gli altri fatti surriferiti,
considerandola come un fenomeno tipico di quella. regressione
vocalica di cui stiamo trattando.

Le tracce pifi visibili della pronunzia arretrata dei suoni si
verificano ne1 consonantismo, a proposito del quale giova qui
anzitutto richiamare i fenomeni gia esaminati ne1 mio precedente
articolo (3). In questo dimostrai come 11 rotacismo umbro-latino
non si spiega se 'non movendo da una caratteristica pronunzia.
medio—palatale della sibilante intervocalica, in tutto analoga
a quella che si ode ne1 moderni dialetti siciliani. 011i ammette
come fase intermedia tra -s- e —r- un s sonoro, non tien conto
del fatto che tale suono non e memo distante dalla rotata di
un s sordo. Oom’e noto, il rotacismo non e soltanto umbro-
latino, ma appare sporadicamente, in determinate c’ongiunture,
in alcuni dialetti greci, ne1 germanico oceidentale, 11611" a.
islandese, nel sanskrito, e, fuori del territério indoeuropeo,
per es. negl’idiomi turchi (4:). Né e (la. escludere che col rotacismo
stiano in istretto rapporto altre riduzioni della sibi1a11te, come 1a.

(1) Articolo cit. in Athenaeum, VIII, 1). 6.
(2) Elemenm' cli glottologia, Zanichelli, Bologna, 1923, §§ 655-668,
(3) In Athenaeum cit. VIII°, §§ 11 sgg.
(4) Vi. TROMBECLTI, Elem. cit. §§ 479 ; ,,Di alcune antichissime alter-

nazioni fonetiche”, in Rendic. R. Acca-cl. Scienze Bologna, Olasse Scienze
momli, 1908-1909.

_
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alatizzazione sanskrita, balt10a,_ slava, 7 e 1asp1razio11eece) 1;

‘éfleguo che si verificano 11e11’1ran1co, n611 armeno, ne tfravéliso

)arziahnente ne1 celtico. A propos1to 6161idlleglio3 (:1 :deZtarimme

‘ ' se 01 -
' ‘ sarebbe da vedere se a a .

laspiramone, 01 ' ia d1 1* uvulare (da
‘ ‘ de non sia una pronunz . _

dlatamente plece i ode ne1 moderm
~' ~ '~ 'bilato) quale pressappoco s .

ante1101e a ass1 ,. . _ t succedaneo d1

’ ' ' o 1mmed1atamen e
letti frances1 o 1111 suon . _ ‘ .

(1:3, Alcune linéue dell’Indones1a c1 danno ese1111p1131 guttg'raie

e . vul ’ ' 1)‘ cosi 1 eguo 1 — -
rso un asp1rata ( . ,

da r 11 are, attrave 9 1—, bb 1' d d3. una

' ' ' e c1pen ere
' ue papuane (4) p0 re .

che 51 ver1fica 1n 1mg . 1 t more Tale

‘ ‘ 10 a1 pa ato pos e .
~ z1a della rotata, arretiata s11 . . .

1310111111 ' ‘ via d1mostra1 anche 11e11at1no,
1a e da anunettere, come a , .

pronunz t h 1a laterale. Da 1111a tes1
ata ma anc e per _

e non solo per la ro , . 1 me settlmane

' ' ' ' che ho discusso a 011 .
aurea d1 1111 mm scolaro, . . . _ - . .

g; (13) rilevo che in 1111 gruppo d1 d1a1ett1 sardl, s1 verificggo, gh

: ‘,' "" -- 1e0'uo.
uni vicini agh a1tr1, quez’m es1t1 (11- —L Séc(:11(£1136 é>prece(Iuto

‘ ' ’ i 9' pr1mar10 o . -
Ne deduoo che 11 dileguo 1 due 11 mde

' ta della rotata, mentre e q
da una pronunz1a arretra . , . 1 . _ t

" ’ ne s1arre rano
' ' ' uanto p1u,ne11 art1co az1o ,

s1 avvmmano tanto p1u q .. ' 1 fondamentale

" ale. In Clo 10 vedo a causa _ . .
nella reglone postpalat . . . ‘fi \ . t5, mdomamca

' 1e hquide che s1 ver1 co m e .
del mutuo scambio tra t' d’interpretamone

“ ~ ~ ‘ a qualunque tenta 1vo , _
e che pe1 01a 1es1ste . . d uesto ultenore

' ' 111termed1a che prece e q .
s1ste1nat1ca (4). La fase . (1 11a cerebrahzza-

‘ rappresentata a .
- etramento e senza dubb1o _ . . ‘

Zine che 1e liquide subiscono ne11’ant1co 111d1a11o 111s1eme con

‘tltri suoni. . ' . \

c 11 problema de11e cerebrah 111d1a11e cheha dato e da @133: 3131.

fare alla scienza, e stato ultimamente rigresp 111 TzargalendOSi

‘ ' ' I HEILMANN 1 qua ,
11110 albevo ll Dott. L_UIG _ ‘ ‘ ‘ e

anche di opportune cons1deraz1on1 d1 caratte1§igeogrgfinc§é1agd§§e

' ' ‘ ludere in favore una e
va11d1 argoment1 per cone 7;, _1 oblema che

' " trato nel quale, per 1 pr _
trae la sua origme dal subs _ b‘ 1 . a-

‘
vuto a p1ev

" rebbe ben dlre se ab 1a a
o mteressa, non s1 sap . _ . f e conclude

' ' ' ' a o 11 burushaschl, ors , _
lenza 11 drav1d1co, 11 mund , . o

10 HEILMANN queste tre parlate- anane devono tutte ,,aver ag1t
7

' ' " - ” . Come si
con forza diversa e in dlverse zone sull mdo arm (6)

(1) TROMBETTI, Elem. cit. §§ 515-517.

2%) 3:13: 32:13. presto 1a luce : VrNco Moccr, I dialetti deqi Cmn-pzclam

- ' ' d l Monti Fer'ru. ' . _

norzofifgfiggofnefio indiano trova riscontro ne1 basco, e Sltrgglaiggll‘ia:

co(p)ia basco Icarost'i- sardo colostjr'ixche appart1ene al sos r

$21.d - Vi. BERTOLDI, Proble‘mes Cit. p. 137, 11. 1. 988 s 0‘

‘ 5 I Swim ”in onore d7} Alfredo Trombem Cit. pp. a go. . 061611168

(6) VI: anche J. BLOCH (L’Indo—Aryén diiseda qot‘elzmpi; msostanza

' . . 53-59 , col quale 10 He ‘ ann s1 1' . .

girdtszordi?4s’engg aver pZJtuto consultarIo durante la sue ncelche.
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vede dunque, in sestanza, 1a tesi ascoliana (1) riceve una bella,
conferina dalle nueve ricerche. Pesto che 1e cerebrali indiane "
ripetano 1a lore origine da1 substrate e, ammesso, come quasi
concordemente si ammette, ch’esse siane da censiderarsi come
suoni arretrati, se me deduce una tendenza a11a ritrazione, caratte-
ristica de1 substrate, 1a quale si manifesta in mode particelare
all’estremita orientale del territorio inde-europeo. Ma 1a presenza.
delle cerebrali si rileva anche a11’estre1nita occidentale oppesta :
date che l’azione del substrate si possa manifestare anche ne11e
parlate piu recenti, nei ritreviamo eggi 1a cu11a dei suoni cere-
brali ad occidente, nel mezzegierne e nelle isole tirreniohe
d’Italia; Sicflia, Sardegna, e Corsica. Gli studi di GEORGESMILLARDET (2) ci rivelane, ancera in atto, tutte un processo
articelativo arretrato, di cui 1e cerebrali rappresentano il fene-
meno pifi cespicue. E 1’erizzente si allarga a un territorie ben
pifi vasto eve si sappiano cogliere altri numeresi e sicuri indiziche di queste precesso sono efferti dai mutui scambi tra 1e liquide
e 1e dentali, nell’antico italico e nei dialetti moderni dell’Itaiia
ineridienale, nel gallice e nei dialetti moderni deH’Italia setten~
trionale, ne11’antice figure (meride < *medi—) e nel genovese (3)
e in un moderno dialetto deH’Apuania (Carrara), nell’iberice (4),e nel guascone (5) e nel moderno catalano d’Alghere. A ragion
veduta, ie speste centinuamente, in queste censtatazioni, 11 piano’crenolegico; infatti, anche escluse che, ne11e suddette ceppie,
possa esservi rapporte d’interdipendenza tra l’antice e il moderno:
escluso, cem’e naturale, un nesse tra italico, gaflico, figure e
iberico, gl’indizi'della caratteristica prenunzia che andiam perse—guende nen perdone di valere, anzi ne acquistane, in quanto ci
rivelano a11’estremo occidente de1 territorio indoeuropeo, in par—
lari antichi e moderni, 1a continuita di un’aziene che deriva dal
sostrato mediterraneo (6). E, per ricestruire alcuni anelli inter—

(1) 001297; dz' glottologia, Torino-Firenze, 1870, p. 233.
(2) ,,Etudes siciliennes”, in Homenaje a .Mene’ndez Fidel, I (1924),713 sgg. ; ,,Sur un ancien substrat commun a la. Sicile, 1a Corse et la Sar-claigne”, in Revue de Linguistique Romcme, IX, pp. 346 sgg.(3) Se e da ammettere, come sembra probabile, che quivi’il-D- clileg'uiattraverso ~72. Di un ,1‘ non apicale, 111a palatale, evanescente, ci da eranotizia i1 Prof. CLEMENTE MERLO (in L’Italz'a Dialetmle, XIV0, 30 sgg".),e il fonerna c11’eg11 giudica ,,a1terazione di carattere etnice, l’acutissimatra. 1e spie liguri”, e molto mteI-essante anche dal nestro punto di vista.Si tratta senza dubbio di un suone arretrato, Ina io mi domando se, allatoa11a rotata palatale attualmente attestata, non sia da. supporne Lui’altradi nature. cerebrale che per il p1u1to di articolazione, 11011 differirebbemelto da. quella.

(4) Per il rapper-to bra d e r nel basco, Vi. BERTOLDI, Problémes cit.p. 133. Ne1 basco, si note. in'oltre un suono bra cl 5 1' che é cerebrale;Vi. MEILLET-COEEN, Les langues du monole, Paris, 1924, p. 323.(5) MILLARDET, in Revue dial. mm. cit. IXO, p. 365.
(6) Vi. per tutto cib BOTTIGLIONI, in Athenaeum, VIII, pp. 15-19;
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' ' uesta. 1un a catena di cui ci appaien‘e i due estrenn

21:13;n (ii petrebge considerate 1a riduziene -_D- > _—r— ne1

cizlmcasico settentrionale (1) e l’alternare- tra__11qu1de‘e.den’§la11

nelle lingue dell’Africa (2), tra 1e quah per es. 1] somali, 11d11%;. 5).,-

e il sake mostrano 1e cerebrah d e 1 (3): Quantunque suit0 1. c. e
dire in quale rapporte cronelegico st1ano queste cere fi'a 1,cen

queue della penisola indiana, 1111 par notevole 11 fatte c e 1 une

e l’altro territorie in cui esse appaione Siane cost1er1 e‘51 fronteg-

o-ino, se pure divisi dal mare. Mala nestra catena 51. puo allungafie
taincora verso oriente se si censiderano le riduzmm t (d) >. 1: ch e

appaieno nel munda—poh'nesiaco (4) e, tra 1e hngue 13a1eoas1at1c .e,

nel ciukcie (5), e l’alternanza t/l che s1 neta tra 1e lingue. a1gord1:

chine (6) tra 1e quali 11 wiyot mestra 1a curiesa. r1duz1one 1
n in r. Questa treva riscontro a_ecc1dente 115111 albanese tosco

e nel sestrate ligure, almeno a giudicare da11ana10ga modern;
riduzione che era addita i1 Merle (,7) ne1_d1alette genovese 1

Pigna ed anche in parlate valdosltane.‘ Qhe 11 fenemene modeigui

ripeta la sua erigine da pred1spes1z1e111 orah der1vant1 a.

sestrato e piu che preb‘abile, e arnrmss1b11e m1 sembra 11petes1
che i due fenemi siansi incontrati'muna 1de11t1ca art1cela21ene
nel centre della velta palatina, in our 51 art1co1ano 1e cerebrah.
In mode pressappoco analogo a guesto spiega 11 BIILLARDEF (8)
i1 ridursi di -NT— a ~nd— nel sicmano e di :ND- amn- nell osco
e nei dialetti de11’Ita11a meridionale, fatti quest-.1 che trovano
riscontre nell’antice galh'ce (9).

:1:
:1: =1:

Dall’eccidente all’oriente del vasto territorio eure-asiatice
afiierane dunque dal sestrato indizi p111 0 meme pales1, martutti
prebativi, di una particolare pronunma d1 queue che ne11 indo—

” ” " t ' ' 7 ' ' ‘ ‘l centemmlo' lee rafia italo-etrusca , 1n Studz lmgmst p61 1, ’

:iET‘geIélAIZZOZiELe HEILMANN (op. cit” p. 290‘, 11. 2), animettendeldubi-

tosamente quanto ebbi a scrivere neglibftudi :ldetté’ 1123133111251. d: 1‘33}:

- min' 17 com reso bene i1 pro ema a ques o .

:figrgui's‘doveiaoifiolte Eiteressarlo. Infatti 1a _tes1 d1 un sostrato pre—ano

delle cerebrali indiane acquista molto maggier valore dalla constatazxone
di questi suoni nell’estremita opposta. del territorie mde-eLu‘opeo..

(1) TROMBETTI, Elem.2git.2l§ 438.
2 ' 3 399-400, 4 -4 . .

(3; I22: §§Z22. Né sara senza significato l’equlvalenza l/d nel protebantu
ivi, § 33.

(4) Ivi, § 510.
(5) Ivi, § 544.87
6 Ivi, ag. 4 . fl .

(7; In LPItal'ia. Dialettale, .XIV, p. :13 sgg.
(S) ,,Etudes siciliennes” Cit. p. 730.
(9) BERTOLDI, Problémes cit. pp. 158-160.
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europeo sono consonanti dentali o alveo-dentali, e che alternano
con 1e liquide, articolandosi nella parte della volta palatina in
cui si formano i suoni pifi caratteristici che sogliam dire cere—
brali, o cacuminali, o invertiti.

Ma 1a tendenza alla retrocessione dei suoni, si rivela anche
in un altro grup'po di fonemi che, nell’articolazione, si spostano
verso 1a parte posteriore del palato, fine a ridursi a un’aspira~
zione, o a una occlusiva glottale. Delle aspirate italiche e della
caratteristica aspirazione etrusca ho gia detto altra volta quanto‘
basta (1) ; qui vorrei solo insistere sulla prova per me indiscu-
tibile che diede di quest’ultima i1 Prof. CLEMENTE MERLO (2)
desumendola dalla perfetta coincidenza della zona delle aspirate
toscane col territorio dell’antica Etruria. Questa prova non ha.
convinto 11 Prof. G. ROHLFS (3), ma 1e argomentazioni che egli
adduce per infirmarla non sono convincenti (4). La dimostra—
zione del MERLO resta salda a provare che 1a misteriosa fingua
dei Rasenna deve considerarsi come i1 rappresentante tipico di
un gruppo di parlate mediterranee nelle quali l’articolazione
arretrata dovette avere per effetto l’aspirazione dei suoni. Di
tale aspirazione possiamo cogh'ere altri esempi nel nostro terri—
torio : infatti io mi sono sempre chiesto se col fenomeno guasco—
ispano f— > h— 0116 MENENDEZ PIDAL giudico ,,primitivo y
con'stitucional del idioma” (5) e quindi riferibile a condizioni
iberiche, 11011 sia da mettere in rapporto l’aspirazione falisca
della originaria labiale e dentale sonora aspirata (quam Falisci
kabam, nos fabam appellamus) (6). Di contro a questa riduzione
falisca, abbiamo invece quella sabina, per la quale 1a gutturale»
sonora aspirata si fa spirante labio—dentale sorda (fase'na, lat.
hwrena) (7). '

Considerando, altra volta, 1a riduzione sabino—latina di d a l.
(sodium > solium) in rapporto con quella italica di l a d (8).
prespettai l’ipotesi che i1 passaggio d > Z potesse considerarsi
come un fenomeno di falsa regressions, prodotta dalla' resistenza
dei sabini o dei latini alla tendenza italica creatasi dal sostrato
a ridurre Z a d. Tale ipotesi mi pare ora suffragata dalle costata-
zioni suddette circa 11 trattamento delle sonore aspirate : ammessa

(1) In Athenaamn, VIII, pp. 23 sgg.
(2) In L’Ital'ia Dialetmle, III, pp. 84 sgg.
(3) ,,Vorlateinische Einflfisse in den Mundarten des heutigen Italiens",in Germanisch-romnische Monatsczhr'ifi, XVIII (1930), 37-56.
(4) Vi. BATTISTI, ,.Aspirazione (etrusca e gorgia toscana”, in Stud’iEtrusch'i, IV (1930), pp. 259 Egg.
(5) MENENDEZ PIDAL, 07'2'genes del espafiol, I, 224.- ; Vi. anche BERTOLDI,Problémes cit., pp. 119-120, e TERRACINI, ,,Sostrato” cit. p. 325.(6) TERENTI‘US SCA‘URUS, G. L. K., VII, 13, 9.
(7) VELI‘US LONGUS, G. L. K., VII, 69.
(8) Note 011' fonetica e di pal. cit.

,..
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cioé una zona di accentuata aspirazione quale appare nel fahsco,

'13, labiodentale sorda che continua nel sabino 1a velare, aspirata

potrebbe essere anch’essa l’efietto di una reazione 123.1 156111322121}:

documentato dal falisco. QueIclae ho detto midget1 1:533. Piana

3i presume nel futuro degli es1t1 d1 ~D- e-R- nel . a e 0 11-, bb

‘.D— > —d— invece di —7"- ; -R— > —cla, invece d1 4-), 130‘ re e

:mvvalorare questa ipotesi. Cio premesso, anche per queslti 2:15;:

meni di arretramento‘ articolatlvo, potremmo a1 argare 1a11117:;s i-

orizzonte. Anche se non si vuol glare molta unportanzgiil1 o“Hopi“

razione di K che si verifica, irisieme col susseguentti 1 eausiva

alcune lingue australiaiae (1), s1 devetener presenlte 1:. O'Ccini (2)

o~lotta1e da -K-'; caratteristica de1 filalettl sardi am 3111 . )ur

fa quale richiama 'ie occ1us1ve lariiigali camitaserpti 101112161380

se con queste non si voglia noettere 111lrapportlo due of} etniche

sardo-libico e tutt’altro che_1mproba)ofle, ma e couen 1 e vafie
ehe si susseguono e s’intrecmano ne111so1a sono numeftise O cor;

e non é difficile trovarvi rispondenze Imgulstlclielco _ aisc 1,- che

I’iberico, col ligure, con l’albanese e (:01? que1 dia etti 3a pg111indi

tanta parte conservano del 1ess1co premdoeuropeo(y).e l'bica

per l’occlusiva glottale, pifi che alla vera e propria onollll’laml‘etra:

io penserei a un prodotto della tendenzahmeditei raiiea a ti; 'stico

mento dei suoni. Finalmente c’e da clueders1 se 1 cara end 113.

suono sardo che risulta prodotto come (1a uric scatto f‘ i

clottide, non richiami, per la sua articolacione, 1 suoné avu :2;

fielle parlate sudafricane (ottentoto, boscliuilano, e san aiwggafié
{lei quali 1a consistenza fonetica e lorigme restano u

molto oscure.

s:
:1: :1:

U11 altro carattere spiccatissimo (iegl’idionn mediterranei

consiste nell’alternanza, che per ora 31 sottrae ad ognitnornlilz

disciplinatrice, fra cons. sorde e_ cons. sonore._La tra ‘azigdo

chene fa i1 BERTOLDI (5) mi dispensa dall i1131sterv1, 11100

soltanto che i0, trattando della mancanza dei segm per e_ cori-

sonanti sonore nelle iscrizioni etrusche e negh alfitbiti (pi:

i‘ecenti (6), dimostrai che 1e ragiom grafiche 1110p ariliilnzia.

spiegarla, ma occorre ammettere una part1co ale p

' _ El 77.. cit. . 494. . ' . . . . '

g; VIOIEEEITL‘VAZNER, ,.§Osservazioni su1 sostrati etrlncoJulguismiciiiL

sardi”, iii Revue de Linguistique Romcme, IX, 1). 281; MILLARDET,

Revue dial. mm. cit. IX,.p. _36.4. 9 $9 .

(3) VVAGNER, Osservazzom cit. pp. J78- I .
(4) TROMBETTI, Elam. cit. §§ 427-429.
(5) P'I‘oblémes cit. pp. .1341 egg. 9
(6) Note (115 fonetica 6 dz pay. cut. §§ 2-3.
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delle son‘ore Che dovevano tendere verso 1e rispettive sorde.
I1 clie s’jnquadrerebbe opportunamente con i rilievi che s1 sono
fatti e che si- vanno facendo circa questo nuovo carattere delle
1ingue mediterranee. Ed anche a questoproposito, potrenini‘o
spaziare con 10 sguardo piu lontano, poiche 1’alternanza fra
sorde e sonore ha una notevole diffusione, per es. nelle lingue
papuane e austrahane (1), non solo, 111a si presenta con l’aspetto
di una c1asse di suoni intermedi fra 1a sorda e la sonora in molte
lingue de11a regione di sud-ovest ne11’A1nerica del Nord (2).

La genesi de1 fenomeno non e per ora chiara e quindi non
,si puo dire se esso abbia qua1che rapporto con que11i precedente-
mente studiati. Ma quando noi par1iamo di idiomi indomediter-
ranei, dobbianio innnaginarci un complesso lingui'stico forse
ben piu vario e complicato di que1lo" indoeuropeo, e quindi
dobbiamo rinunziare per ora a costruire dei sistemi deterininati
con g1’indizi frannnentari e sporadici ehe 1’analisi 001npa'-
rativa scuopre qua 6 1a ne11’immensa distesa dei cinque conti—
nenti. A110 stato attuale delle ricerche, s’intravvede ne1 sostrato
un insienie di suoni pecu1ia‘ri, ben distinti da quelli indoeuropei,
e, tra i suoni caratteristici piu visibi1i, appaiono quel11 dovuti
a11a pronunzia arretrata di cui abbiamo discorso. Da questa
deriva tutto uno spostamento de11a gamma vocalica, e un’arti-
colazione consonantica ineno varia d1 que1la incloeuropea',
tendente a raccogliersi nel pa1ato medio e posteriore, e carattei
rizzata speciahnente dai suoni cerebrah e velari. '

Quali chiarimenti e qua1i nuovi fatti a queste costatazioni
$121 per addurre l’ulteriore sviluppo de11e ricerche non e dato
prevedere; quindi le conc1usioni a cui si arriva, in questa
sezione della nostra disciplina, non possono essere che provvi-
sorie. Ma cic‘) non deve disanimare i studiosi che in essa si avven—
turano con un’audacia la quale spesso urta contro lo scetticismo
di coloro che, aggirandosi nel terreno piu so1ido della g1otto-
logia indoeuropea e romanza, sogliono giungere a risultati piu
tangibili e sicuri. Noi guardiamo con viva simpatia ai costruttori
piu audaci, i quali lavorano con la piena consapevolezza della
fragilita del 1oro edificio, pronti a demolirlo al1a prima incrina’l
tura, per ricominciare di nuovo con tenace, indomabile fatica':

(1) TROMBETTI, Elem. cit. § 493 : ,,nelle lingue papuane e australian-e",
1e esplosive sorde e sonore si equivalgono e si scambiano, come. pare,
senza alcuna legge". Sempre secondo il TROMBETTI (§ 671) questo carattere
risale a una remota antichita.

(2) Ivi § 221,.
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lana y ser var le tri du critére fonctiomiel ——- v01c1 1111 mm tpel
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de la linguistique moderne et qu1 en tcgluidéceS et de formulas.’

pivot sur 1eque1 tourne tout un systeme Ge jrincipe implique

Un livre qui rend bien compte de ce quao lalS arachtheorie de

et aussi des prémisses dont 11 decoule 1es1 ue gt non un 1111-

M Bii’HLER (1). L’auteur est un psyc 10 ogt.1 éories auxquelles

:a'uiste et c’est pourtant a 1111 que certames 1 bles de leur

gnt friéquennnent recours les lingu1stes, sont rgdgvzt de l’arO'u-

optima forina” au point de vue de lexposli rig-111ste préocciipé

iiientation. Ceci est 1a raison pour laquelle 111111 1 ea geut inanquer

cles problemes de phonétilque fonct1c1>3nne Sanet (lie préciser son

de réagir aux theses exposees par M. dUHL ostulats de l’auteur.

attitude a 1’égard des conc1us1ons et es p'd’es de M. BUHLER

La tache a d’autant plus d’attra1t que les 1 e ,5 3s chologique

tiennent clans le cadre d’une ,,VVeltanscl’iauungleL inimiere dont

et philosophique : il est hors de doutf c131;e est en fonction

M. Bii’HLE'R envisage 1e problenierdu pioon 1omme philosophe.

directe de l’attitude générale qu 1l adop e c _

' ' ' " cles 'u 6-

Par consequent, cette att1tude, cond1t1on prem1ere ] g

’ ' ’ ~' nelle
inents portant sur des problemes de detail, meute et apl

’ ' en.
. . . oom-

1 6111?1111313HLER est dualiste et son dua11s1ne t1 ouve maintes c
)7

a se nianifester. Non satisfait de constater que a,tout 0133:1111;

lfdixsra 621') 11 cherche a découvrir derr1ere- 1e 172111236 112(1)1 vou—

. , I, ’ '

cles phéiionienes momentanes etjpassa‘gerisjl 3121311168 infiniment

drait Inénie dire '. la substance, 1 ,iens 1ea ed ant nos you}; at

nombreuses manifestations se deroulent :vsens 16 pefgoivent.

constituent le spectacle du monde tel quednoenir ( clas Werden”,
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