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Che cosa possono offrire la storia alla linguistica e la

linguistica alla storia? Qual ä il rapporto fra i linguaggi e

la itoria, ftala nascita e la trasformazione delle parole e

il loro uso stotico e storiografico? Da molto tempo questi
interrogativi sono al centro dell'attenzione de.-gli- studiosi.
La filologia, la linguistica storica, la storia della lingua, la
sociolinguistica e poi ancora teorie antropologiche, psico-
logiche e sociologiche hanno conuibuito per oltre un se-

colo alla ricerca di alcune risposte, necessariamente sem-
pre prowisorie e sempre paniali. Gli storici si sono poi
ionfiontati, neL corso del Novecento, con gli esiti piü ri-
levanti della linguistica moderna, dallo strutturalismo di
Ferdinand de Saussure alle teorie di Noam Chomsky e

alla sociolinguistica; il discorso storiografico e il modo
stesso di pensare la storia sono stati in parte ridetiniti alla
luce dell'ärmeneutica di Habermas, del linguistic turn (Ia
cosiddetta 'svolta linguistica') degli anni Settanta e Ottan-
ta, del confronto - talvolta casuale, talvolta provocatorio

- con le posizioni della linguistica generativa e con le ri-
flessioni iulla vera o presunta crisi dell'uso della forma
nanativa nel linguaggio storiografico.

Situazioni molto differenti tra loro, come si puö vede-
re, nelle quali storici e linguisti non sempre si sono mova-
ti a loro agio e non sempre hanno trovato modo di rnatu-
rare un dialogo che potesse giungere a convincenti risul-
tati comuni. Non ö un caso, forse, che a livello europeo
uno dei frutti piü complessi e durevoli nel tempo siano
stati i Geschicbtliche Grundbegrffi, rl. lessico fondamenta-
le dei concetti storici pensato nella Germania del secondo
dopoguerra e pubblicato in numerosi volumi fta il, 1972
ed- I-L997, chä ha dato luogo a interventi e discussioni
nonch6 a molte altre rniziative in qualche misura vicine,
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GRAZIADIO ISAIA ASCOLI, CARLO BATTISTI
E IL LADINO

Breve controstoria di una pietra dello scandalo della
linguistica a cavallo tra Otto e Novecento

L'argomento centrale ed i protagonisti: Graziadio Isaia
Ascoli e Carlo Battisti

Questo contributo verte sull'illustrazione del pensiero
di due linguisti o glottologi - come dir si voglia - ambe-
due impegnati nello studio del ladino (o retoromanzo)z
Graziadto Isaia Ascoli (L829-L907) e Carlo Battisti (1882-

L977). Le origini biografiche dell'Ascolil e del Battisti2 ci
rimandano alla vecchia monarchia asburgicar dove, come
si sa, convivevano, con maggiori o minori attriti, una
buona dozzina dr nazionalitä (ted. Nationalitöten) - come
si diceva allora - diverse. Le rispettive terre di origine di
Graziadio Isaia Ascoli e di Carlo Battisti, protagonisti di

Ringrazio cordialnente Adekide Fioccbi-Baehr (Uniaersitä di Sali-
sburgo) della correzione stilistica del nio testo italiano.

r La letteratura biografica relativa all'Ascoli ö oltremodo ricca: cfr.
a titolo d'esempio S. Timpanaro, Graziadio Ascoli, in <<Belf.agoo>, 27,
L972, pp.149-176 Id.,llZartegio Rajna-Saluioni e gli epigoryi di Gra-
dadio Äscoli, in <<Belfagon>, 35, 1980, pp.45-67, nonch6 S. Gensini in
Lexicon Grurunzaticorum.'V/bo's'Who in tbe History of Vorld linguistics,
a cura di H. Stammerjohann, Tübingen, Niemeyer, 1996' pp. 45-49'

2 Cfr. G.B.'Pellegrini, Carlo Battisti,ln Dizionaio biografico degli
Italiani, Roma, Encidopedia italiana, 1988, vol. )OOilV,. pp. 3 17 -32I.

t Ck. Die Habsburgermonarcbie 1848-L9L8, a cura di A. \üandru-
szka e P. Urbanitsch, \üien, Osterreichische Akademie der \üissen-
schaften, 1980, III: Die Völker des Reicbes, descrizione molto detta-
gliata e finora piü autorevole, e H. Goebl, l-a politica linguistica nella
Monarcbia asbirgica, in Venezia e l'Austia, a cüra di G. Benzoni e G.
Cozzi, Yenezia, Marsilio, L999, pp. 2t3-242, breve riassunto dei pro-
blemi etnici nonchd etnolinguistici.
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questa rapida ricognizione storica, sono da una parte il
Litorale - come suonava il nome austro-italiano del'lem-
bo di terra situato tra le Caravanche nel Nord e la punta
meridionale dell'Isria nella dizione burouatica della vec-
chia Austria - owero la Venezia Giulia, termine coniato
dall'Ascoli stesso nel 186J4, e dall'altra parte il Tirolo
meridionale, dizione preferita dei patrioti tirolesi, owero
il Trentino, nome caro ai patrioti italiani sin dai primi
dell'Ottocentos.

La Yenezia Giulia, il Trentino e la Dalmazia (che d,-
lora recava il titolo di un Regno) erano le regioni italofo-
ne della vecchia Ausria (che indudeva la Cisleithania, la
Transleithania e la Bosnia Erzegovina) dove vivevano, alla
vigilia della prima guerra mondiale, circa 700.000 cittadi-
ni ausriaci di nazionalitä italiana6. La percentuale globale

a Cfr. H. Goebl, Zar Gescbichte des Nanens eines Grofraums: le
Tre Venezie, in <<Der Schlernn, 64, L990, pp. 553-562; A. Brambilla,
Appunti su Graziadio lsaia Ascoli. Materiali per h storia di un intellet-
tuale, Gorizia, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione,
1996.

5 Cfr. M. Nequirito, Ordine politico e ideniitä tefritoiole: il <Tren-
tino> nell'etä napoleonica, 'ur Trento, principi e corpi. Nuoue icerche di
storia regionale, a cura di C. Mozzarelli, Trento, Reverdito, 1991, pp.
I25-L97; Id., Dar nolne a un uolgo. L'identitä caburale del Trentino
nella letteratura delle tradiüoni popoki (1796-1939), S. Michele al-
I'Adige, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 1999; Id.,
Territorio e identitä di un'area di frontiera fra Otto e Noaecento: il di-
battito sul nome'Trentino', in <<Geschichte und Region/Storia e regio-
ne>>, 9, 2000, pp. 49-66.

6 Secondo I'ultimo censimento ufficiale (svolto nel 1910) la c{ra
esatta era 768 422. Questa somma perö si riferiva ai cittadini asburgici
che, secondo la loro auto-dichiarazione, parlavano come 'lingua d'uso'
('Umgangssprache') o I'italiano o il ladino: cfr. E. Brix, Die Umgang*
sprachen in Ahösteneich zuiscben Agitation und Assimilation. Die
Sprachenstatistik in den isleitbanischen Volksaiblungen 1880 bh 1990,
Vien-Köln-Graz, Böhlau, 1982, pp.4l6 ss. Il glottonimo ufficiale uti-
lizzato per il conteggio accoppiava l'italiano ed il ladino unicamente
per scopi statistici. Esso figurava, sotto la dizione tedesca'Italienisch-
Ladinisch' e/o sotto quella italiana'Italianoladino', continü4rn€nt€;
sui moduli di tutti e quattro i censimenti ufficiali della vecchia Monar-
chia (1880, 1890, 1900 e 1910). Ne scaturivano non pochi conflitti et-
nopolitici, soprattutto nel Litorale e nel Tirolo, cfr. Brix, Die Umgangs-

degli italiani in seno all'Impero austriaco - che diventö
dopo la conclusione del famoso Compromesso con I'Un-
gheria del 1867 I'Impero austro-ungarico - era minima e

ämmontava a qualcosa come l'1,5oÄ.
I profili biografici e scientifici dell'Ascoli e del Battisti

- come d'altronde di molti altri linguiqli di origine ex-au-
striacaT - dipendevano in larga misura dalle sorti etnopo-
litiche delle loro parie. Grziziadro Isaia Ascoli nacque n'el

1829 nella cittä iiontina di Gorizia, dove in quell'epoca
convivevano italiani, friulani, sloveni e tedeschi8. Apparte-
nente ad una famiglia ebraica benestante, Ascoli era sin
dalla sua tnfanzia alituato ad un ambiente conraddistin-
to da una molteplicitä di lingue e culture, ffa le quali la
lingua e la cultura itakana senza ombra di dubbio assu-

mevano il posto piü importantee.
Carlo Battisti invece nacque a Fondo, nella Val di

Non, cioö nella parte settentrionale del Trentino, a poca

sDrache. cit., pp. 218 ss. e 494-495 e ld., Die Ladiner in der Habsbur'
grr*ororrbir' in Zeitalter der nationalen Ernanzipatioa, in <<Ladinia>,

9,1985, pp. 55-80.
7 Cfr.- ä questo proposito F. Saiimbeni, Ascoli e i glottologi giuliani

tra caltura e-politicä. Norc per una icerca pluridfqpliryare, in <Q--uader--

ni giuliani di storiarr, 2,Ii8l, pp. 6I-72;Id., Glotnlogi e intellettuali
giuliani tra ricerca scientifica e irnpegno cigile n9l litorale austiaco pri-
ha delk grande guerra. Per un'ind'agine da suolgere, in <<Studi gorizia-
ni>>, 61, 1985, pp. 3344.

6 I numeri ääi locutori delle 'lingue d'uso' italiano-hdino (I-L), s/o-

aeno (S) e tedesco (T) a Gorizia erano, secondo il censimento austria-
co del 1.880, i seguenti: I-L: ti 517, S: 3 4II,T:2149; dr' H. Goebl,
Das kitoromanilcbe und das Dohnitenladiniscbe in der thernatiscben
Kartographie der Siebziger- und Achtzigerjahre des 19.-Jahrhunderts. lx-
tegralär Lnd partieller Neudruck aon iier Sprach- und Völkerkarten, ia
<<Ladinia>>, 15,199I, pp. 181-201, qui p. 196.

9 <<Ben presto naique in lui I'interesse linggistico' in quanto sia

l'ambiente, che lo circondava, sia la cittä stessa lo portavano a questo

tipo di confronto: I'italiano e il friulano in primo luogo, poi !1 tedesco,
lingua ufficiale dell'Impero austriaco, e lo sloveno parlato sulle monta-
gnä circostanti. In quäto all'ebraico, sicuramente ne -ricevette le Pri-
äe nozioni.in famigiio (Graziadio Isaia Ascoli: biogrgflg di un intellet'
tuale, a cura di M.-E. Loricchio, inrod. di A. Brambilla, Monfalcoqe,
Gorizia, Edizioni della Laguna, 1999, p. 9).
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distanza dalla frontiera linguistica tra il Tirolo redesco e
quello italiano, in una famiglia di insegnanti di chiari sen-
timenti patriottici italianito.

E tutt'altro che insignificanre il fatto che il Battisti sia
nato 53 anni dopo I'Ascoli, dato che I'inasprimento delle
lotte nazionali o nazionalistiche aumentJ considerevol-
mente nella seconda metä dell'Ottocento. L'orizzonte lin-
guistico del Battisti, almeno da piccolo, risultava molto
piü modesto di quello dell'Ascoli. Corne allievo della se-
zione italiana dell'Imperial-Regio ginnasio di Trento im-
parö tempestivamente il tedesco, che padroneggiava mol-
to bene, come provano alcune sue lettäre autogiafe scritte
negli anni Trenta del Novecento.

Dopo la maturitä, ottenuta nel 1901 a Trento, Battisti
frequentö l'Universitä di Vienna dove studiö, accanto alTa
germanistica e l'indoeuropeistica, soprattutto la romanisti-
c . Lo fece sotto la guida di \üilhelm Meyer-Lübke
(I86L-I936)11, che fu uno dei piü iliustri rappresentanti
di questa disciplina. L'Istituto di Romanistic; di Vienna
era in quell'epoca un focolare esemplare di giovani roma-
nisti di vaia origine linguistica, oriundi dei piü diversi
angoli dell'Impero, che, dopo la prima guerra mondiale,
occuparono tutti cattedre di filologia rcmanza in molti
paesi della Mitteleuropa postbellicar2.

- 10 Oltre alla biografia del Battisti redatta da Pellegrini (1988) si ve-
dano anche le informazioni biografiche riportate in I(. von Ertmayer,
I-ornbardi s ch -Ladin i s cb e s aus Südtirol. Ein Bezna g zurn oberi t ali enisib en
Vokalismas. Die zagrundelie genden Dialekt rnateiialien. N eu b eraus ge ge-
ben oon Hans Goebl. Mit einen oorutärts und einern rücktaärts alnüa-
betiscben Regilter der Etyma, einer kurzen geotypologisch"n Studie zu
den neu ueröffentlichten Materialien, einer Biographie-und einer Biblio-
graphie souie einer Vürdigung des uissenscbaftlliben Oeaures Kail uon
Ettmayers, S. Martin de Tor, Istitut cultural ladin <<A4icurä de Rb,
1995, pp. 220-nI.lt Si veda la biografia del Meyer-Lübke (C. Battisti, Guglielno
Meyer-Lübke e h linguistica conteTnperanea. Cornmertorazione tenuta
nell'lstituto d.i Fihlogia Romanza d.i Rdma il 20 rnarzo 1931, in <<Archi-
vum romanicum>>, 21, I9)7, pp.419435), che'C. Battisti scrisse all'oc-
casione del primo anniversario della mortp del suo maestro viennese.

12 Per una breve storia della romanistiga austriaca di quell'epoca in
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Se dunque l'Universitä di Vienna e l'insegnamento
del suo maestro Meyer-Lübke costituirono per il Battisti
la fonte scientifica piü importante, assai diversa fu la re-
lativa situazione di Ascoli. Figlio di ricchi propriftari,
egli non frequentö mai le scuole pubbliche; rimase dap-
piima sotto la cura di maesmi privati e completö succe-s-

iiuamente la sua formazione come autodidatta, cercando
ben presto contatti diretti con illustri rappresentalti -
prevaientemente tedeschi - degli altrora nascenti studi in-
doeuropei.

L'evento politico che forse ebbe la piü grande impor-
tanza per I'Ascoli fu la rivoluzione del 1848, che_ lo spin-
se alla redazione di un opuscolo di una ventina di pagine
intitolato Gorizia italiani, tollerante, concordets. Ascoli fu
allora animato da sentimenti politici liberali e confidö in
una liberalizzaziome dal regime politico austriaco di im-
pronta metternichiana con la successiva emancipazione
äegli ebrei e lo smussamento dei contrasti etnici ed eco-
nomico-sociali che pervadevano allora I'Impero asburgico.
Ma I'awento della reazione politica nel 1849 lo convinse
che la soluzione andava cercata altove, in un'Italia unita
e liberale ancora a venire.

Gli anni '48 e'49 significarono cioö la rottura politica
dell'Ascoli con la vecchia Ausmia ed il suo orientamento
ideologico, orientandolo dapprima verso il liberalismo e

piü tardi addirittura verso il socialismo. Quando, nel
t86t, dopo il compimento dell'unitä d'Italia, fu nominato
cattedratico di grämmatica compar^ta e lingue orientali
all'Accadeniia scientifico-letteraria di Milano, conobbe il

genere rimando a W.N. Mafu, Die ronaniscbe Philohgie an der Uni'
iersität Innsbruck bis 1918, in <<Tiroler Heimab>, 46-47,1982-83, pp.
lll-136 e per quella viennese in particolare a M. Aldouri-Laube4,Die
'Wiener Rornanlstik uon den Anfäigen zurn Hakenkreuz. Von den Spta-

chmeistern zum Serninar für Roianische Pbilologie, in Zeichen des
'Widerspruchs. Kritiscbe Be:iträge zur Gescbicbte des'Wiener lnstituts für
Romaiistik, a cura di R Tanzmeister, \(/ien, Institut für Sozio-Semio-
tische Studien,2002, pp. 2I-50.

1l G.L Ascoli, Goiiu italiana, tollerante, concorde. Veitä e spetnn-

ze nell'Austria del 7848, Gorizia, Paternolli, 1848.



pensiero e l'opera dell'allora maggiore intellettuale mila-
^nese, 

cioö carlo cattaneo (1801-1s69)la, il ben noto''eroe
delle Cinoue siornate.- g d, ,ot,älirr.".. che dal punto di vista politico Cat-
taneo professava da anni idee federali ed anti-cenralisti-
che, cire combaciavano perfettamente con le esperienze
asbursiche del giovane Ascoli, nelle quali il centralismo
viennäse e la iradvionale autonomia dei singoli paesi

della corona (ted. Kronländer) costituivano l'una una
cosa assolutamente negativa' l'altta una realtä altamente
apprczz ta.

14 La letteratura relativa alla figura e all'opera di Carlo Cattaneo ö

immane: a titolo d'esempio rimando solo a S. Timpanaro, Classicismo

e illuninisrno nell'OttoZenb italilno, Pisa, Nistri-Lischi, 1965, pp'
229-357; L. Ambrosoli, l-a scoperta di Cerh Cattaneo' Stotia e ctorlAca

dei suoi'scrittr, Varese, Macchione, 2000; M. Schiattone, Cittä, federa-'zione, 
cosnoDoli in Carlo Cattaneo, Genova, Name, 2002'

15 G.I. Äscoli, Sull'idioma fiulano e sulle sae affinitä colla lingua

o a laca. S cb izzo s t oi co -fi lolo gico, U äine, Vendrame, 1 846'

L'auuento dello studio scientifico dei dialeui in Italia

Sia detto tra parentesi che I'attivitä glottologica del
giovane Ascoli aveva avuto tnizio giä nel 1846, cioö gyan-

äo egli avev^ 17 anni, con uno scritto sull'idioma friulano
t t"[u sua affinitä con la lingua 'valaca' (= rumena)lt'
Prima della sua nomina a Milano, Ascoli pubblicö un'ef-
fimera rivista in tre fascicoli intitolata Studj orientali e lin-
guistici (1854-L86I) nella quale si profilö soprattutto
äome semitista ed orientalista.

Dopo I'inizio della sua attivitä a Milano si impegnö
molto p.r dare a17a vita universitaria itahana uno slancio

moderÄizzatore, soprattutto attraverso I' emulazione del si-

stema universitario tedesco. Sul piano scientifico I'Ascoli
eccelse in questo periodo dapprima negli studi in{9e.ur9-
pei, salvo deciderä aglr, :r;rlzi- äegli anni Settanta di dedi-
iarsi prevalentemente alla linguistica'romanza in generc

278 279

ed in particolare allo studio dei didetti italiani. Fondö a

questo proposito la rivista scientifica Archiuio glottologico
ilaliano-(Acl), il cui primo volume usci nel 187J.

Ed ö proprio questo primo volume dell'AGI che, tra-
mite le zue due parti - il famoso Proemiorg ed i non
meno famosi Saggi ladini -, a divenire rapidamente pietra
dello scandalo per gli uni ed evangelo Per gli altri.

Mentre il sapote anti-manzoniano del Proemio interes-
sa soprattutto i cultori della ben nota 'questione della lin-
gua',-i Saggi ladinill, open di fittissima erudizione lingui-
Jtica, diventano - assieme agh Schiui franco-prouenzali
pubblicati dall'Ascoli un anno dopo - il punto di parten-
ia di aspri dibattiti sull'esistenz^ o meno dei dialetti e

sulla lorö classificabilitä. Di prim'acchito risulta strano
che questi dibattiti accesisi--tra i linguisti ftancesi ed il
Nostö non avesserc - in illis temporibas - pruticamente
nessuna risonanza nell'Italia stessa.

Tipofobia uersus tipofilia: la disputa sull'esistenza o rneno
del francoprouenzale e d.i altre unitä (geo)linguistiche

Arrivati all'anno fatidico 187J, siamo dunque entrati
pienamente nell'argomento centrale di questo contributo
che verte prevalentemente sulf incidenza di fattori extra-
linguistici 

-(cioö di impronta ideologica, nazionalistica
ecc-.) sul ftattamento scientifico del kdino (come diceva
Ascoli) o del retoromanzo (ossia Raetoromanisch, come
chiamö la stessa entitä geolinguistica il noto romanista

16 G.L Ascoli, Proemio, in <<Archivio glottologico italiano>>, 1,

1871, pp. v-xli. Per una valutazione soprattutto socio--- e pragmalingui-
stica f,ei'Proernio dr. Graziadio lsaia Ascoli: Scritti sulla questione della
lingua, a cura di C. Grassi, Torino, Giappichelli, 1298,p9. ix--xxxvüi.

-17 Per i Saggi ladini nell'ambito della storia della dialettologia ita-
liana cfr. i volumi 22-23 $929) (Silloge linguistica dedicata alla merno-
ria di G.I. Ascolü e 58 (19ß) dell'AGI, nonch6 il volume miscellaneo
pubblicato a 150 anni della nascita del Nostro (Gorizia, Istituto per
gli incontri culturali mitteleuropei, 1986).



austriaco Theodor Gartner, 1843-L925, nella sua non me-
no nora Raetoromaniscbe Grammatik del 1881)18.

Nel 1873 il contesto politico europeo em abbarstanza
teso: dopo la guerra franco-prussiana del 1870-71, con-
clusasi con la ben nota disfatta dei francesi - ed alla fine
della quale venne proclamato, il 18 gennaio L87L, nel ca-
stello reale di Versailles, il nuovo Impero germanico - la
Francia si trovava in una situazione civile, morale ed in-
tellettuale disastrosa. Ovunque correvano voci ove si pre-
tendeva che i veri vincitori delle battaglie di \fleißen-
burg/\X/issembourg (4/8/187 0), Spichern (6/8/1870) o Se-
dan (L/9/I870) non fossero i militari bensi i maestri di
scuola prussiani e che un'eventuale rivincita la si doveva
preparare prevalentemente sul piano educativo, scolastico
ed intellettualele.

Tenendo conto del rigorosissimo centralismo francese,
sancito dalla Rivoluzione francese e dall'epopea napoleo-
nica, si capisce come l'unitarietä politica, culturale e lin-
guistica della compagine della <<nation une et indivisible>
venisse considerata un bene supremo. In una certa ma-
niera molti intellettuali francesi - tra i quali si rovavano
anche molti linguisti - vedevano di cattivo occhio il cre-
scente interesse dei romanisti e linguisti stranieri, soprat-
tutti di quelli tedeschi, per le diversitä e le differenze hn-
guistiche, dialettali ed anche etnografiche della Francia.

Questa diffidenza toccava in prima linea la bipartizio-
ne linguistica dello spazio nazionale francese tra il cosid-
detto 'Dominio d'Oil' nel Nord ed il 'Dominio d'Oc' nel
Sud, che d'altronde costituiva - all'interno della Francia
stessa - un oggetto di studio privilegiato soprattutto per

linguisti, storici e regionalisti di origine occitanica2O. Que-
sti, sulla scia del romanticismo europeo, si impegnavano
per la salvaguardia ed anche per lo studio delle particola-
ritä linguistiche ed etnografiche delle loro teme, mettendo
cosi in atto - agli occhi di molti intellettuali parigini -
una specie di alto tradimento contro la sacrosanta unitä
della Naziondl.

Senza la presa in considerazione di questi presupposti
ideologici e politici risulta difficile capire lo scalpore de-
stato nel 1874 dall'Ascoli quando, nel primo fascicolo del
terzo volume dell'<Archivio glottologico italiano#2, pub-
blicö un testo - meramente scientifico, di impronta pre-
valentemente fonetica - intitolato Schiui franco-prouenza-
lf3. In questo testo Ascoli cercö di provare, mediante un
metodo tipologico preso indirettamente dalla geografia te-
desca dell'inizio deli'Ottocento2a, I'esistenza di un terzo

20 Per una storia degli studi svolti attorno alla bipartizione lingui-
stica della Francia vedi la capitale sintesi di G. Brun-Trigaud, Le Cro-
issant: le concept et le mot. Contributions ä ljhistoire de la dialectologie
frangaise au XIXa*' siäcle,Lyon, Centre d'Etudes linguistiques Jacques
Goudet, 1990.

21 Cft. M.V. \üandruszka von \üanstetten, Nord und Süd im fran-
zösiscben Geistesleben, Jena-Leipzig, Gronau, 7939; Le Sud et le Nord.
Dialectiqae de la France, a cura di R. Lafont, Toulouse, Prwat, l97l;
F. Braudel, L'identitä de la France, vol. I, Espace et histoire, Paris,
Flammarion, 1986; D. Baggioni, De Coquebert de Montbret et Ray-
nouard au duo G. Paris/P. Meyr: aux soarces de la linguistique et d.ia-
lectologie ronzanes et franqaises, in <<Revue des langues romanes>>, 100,
1996, pp. 135-162; X. de Planhol , Gäographie bistorique de la France,
avec la collaboration de Paul Claval, Paris, Fayard, 1988.

22 Si ricorda che l'<<Archivio glottologico'italiano>> (AGI) venne
fondato, nel 187J, dall'Ascoli stesso. Quanto alla sigla di questa nuova
rivista - AGI - giä durante la vita dell'fucoli correvano voci secondo
le quali essa poteva anche riferirsi all'acronimo del nome del suo fon-
datore (r4.scoli, Graziadio Isaia).

23 G.I. Ascoli, Schizzi franco-prooenzali [1874], in <Archivio glotto-
logico italiano>>, 3, 1878, pp.67-120.

2a Si tratta di un metodo proposto dall'allora ben noto geografo
berlinese Carl Ritter (1779-1859) e venuro a conoscenza dell'AJcoli
tramite lo storico, etnografo e geografo trentino Bartolomeo Malfani
( 1828- 1 892 ) che insegnava geograha all'Accademia scientifico-letteraria
di Milano dal 1861 al 1878. Per un certo periodo, Malfatti e Ascoli

r8 Th. Gartner, Raetorornaniscbe Grarnmatik, Heibrcnn, Hennin-
ger, 1883 (rist. Vaduz, S2indig, 1984).

le Cfr. D. Baggioni, Prdbistoire de la ghttopolitique dans la linguis-
tique europäenne de l.G. Herder au Cercle linguistique de Prague, in
<<Langage>>, 81, 1986, pp. 35-5\ G. Bergounioux, La science du langa-
ge en France de 1.870 ä 1885: du narchä ciuil aa marchä ötatique,'rn
<<Langue franqaise>>, 63, 1984, pp.7-41; ld, Aux oigines de Ia lingui-
stique frangaise, Paris, Pocket, 1994; Id., L'Uniuersittl et les patois, n
<<Lengas>>, 42, L997, pp. I35-I52.
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gruppo linguistico in seno alla Francia, cioö del 'franco-
provenzale'25.- 

La strutturazione dello spazio nazionale francese, tra-
dizionalmente frantumato nei due domini linguistici d'Oi1
e d'Oc, venne cosi ridefinita a dispetto delle aspettative
piü o meno esplicite dei linguisti francesi, soPrattutto- di
äuelli che eranö titglari delle cattedre piü importanti del-
lä Sorbonne, dell'Ecole Pratique des Hautes Etudes e

dell'Ecole des Chartes di Parigi.
La loro rcazione fu dura ed immediata. L'antesigna-

no dell'opposizione francese era - il medievista Paul
Meyer (tUO-tgtl), cattedratico all'Ecole des Chartes ed
al Collöge de France, che nel 1875 iniziö una polemica
anti-ascoliana sull'allora neonata rivista paügtna Roma-
nia, spalTeggiato in seguito da Gaston Paris (1819'190)),
l'altro'p€uo grossot dell'artiglieria intellettude pari-
gina26.

E peraltro assai significativa I'accanita contro-reazione
di molti intellettuali occitanici alle battute anti-ascoliane,
la cui piattaforma eta la <<Revue des langues romanes>>,

pubbliCata a Montpellier. Cito tra i protagonisti di spicco
äell'area occitanica il medico Joseph-Pierre Durand

(1826-1900)2t, 1o storico Ferdinand Castets (1838- 191 1)'z8

ed il filologo Charles de Tourtoulon (1836'19,13)", iI
quale compi, in quel periodo, vaste ricerche sul campo
per rintracciare con precisione il confine linguistico tra i
domini d'Oil e d'Oc.

Ascoli ed il suo metodo (geo)tipologico della 'particolar
cornbinazione' di un certo numero di tratti (geo)lingui-
stici.

Ascoli rispose una sola volta agli attacchi di Paul
Meyer, .or ,rtro scritto di una decina di pagine pubblica-
to nel 1876 sull'AGI e redatto con precisione e luminosi-
tä esemplari, perö di difficile accesso per chi non avesse

avuto l' öizzoÄte pluridisciplinare del Nostro'
Vediamo a questo proposito alcuni brani cenrali di

queste dispute:

Ascoli 1873 (Saggi kdini).
Comprendo .otto l, denominazione generica di fauelk-kdi

na, o diiletti ladini, quella serie d'idiomi romanzi, stretti- fra di
loro per vincoli di affinita peculiare, la quale, seguendo la cur-
va dä[e Alpi, va dalle soigenti del Reno-anteriore in sino al

27 Si veda la sua recensione, pubblicata nel 1889 sulla <<Revue des

langues romanes>), dell'articolo tipgfglo di Gaston Paris del 
-tA-ss 

(|'-
P. burand fde Grosl, Notes de philologie loaergate (suite: XVilI), n
<iRevue des langues romanes>>, 3J, 1889, pp. 47-84; 251-287; $3'
444).

2s Cfr. F. Castets, recensione di G. Paris, Les parlers de France

[1888], in G. Paris, Mälanges linguistiques, Paris, Champion, 1909,
pp.4)2-448, in <iRevue des langues romanes>), 3-2, 1888,.pp.-J$-i12." 29 Cft. Ch. de Tourtoulon, tommunication 1...1 sur h classification

des dialectes, in <<Revue des langues romanes>>, t4, 1890, pp. 130-175
(risposta a Paris, <<Revue des langues romanes>>' 32, 1888, pp. 303-
Iti\ e Ch. de Tourtoulon, O. Bringuier, Rapport sur la limite gäo'
praphique de le langue d'oc et de la langue d'oi'l,in <<Archives des Mis-
iioirs icientifiq,r.r 

".t 
littdraires>>, III, l-, 1876, pp. 544'605 (relaz-ione

sulle ricerche ivolte sul campo per rintracciare con precisione la fron-
tiera linguistica trai dialetti francesi e quelli occitanici).

furono dunque professori dello stesso Ateneo. Cfr. S. Puccini,- ln ,!o-

tura e l'indole dii popoli. Bartolorneo Malfatti e il priry9 manaale-italia-
no di etnografia (lslS), in <<Giomale critico della filosofia italiano,
67, 1981, pp. At-tOq e G.M. Varanini, Bartoloneo Mqlfatt; storico tra
clto nedioeuo europeo e polemiche nazionali. Note preliminai, in <<Ge'

schichte und Region/Storia e regione>>,5, I996,,pp. 163-190. 
-

25 La daioni originale itakar'a dell'Ascoli, franco-proaenztle, preve'
de la posizione di un trattino tra i due elementi del nuovo termine.
L'uso bdiemo dei linguisti francesi preferisce perö la forma -sintetica
francoprouengal (cfr. G. Tuaillon, Le francoprouengal: progräs d'une d6-

finition, in <<Travaux de linguistique et de litt6raturo>, X, I, 1972, pp.
293-T, alla quale ci atteniamo in questo conuibuto.

26 P. Meyer, recensione ad fucoli in <iRomanio>,4, 1875, pp.29)-
296; cft. Beigounioux 1994, pp.2l ss. e P. Desmet e P. Swiggers' Ga-

ston Paris: alspects linguistiqiis d'une oeuure philologique, n Actas do

XIX Congreso lnternicional de Lingüfstba e Filoloxia Rom,inicas (San'

tiago de Compostek, 198il, VIII, a cura di 3* Lorenzo, A Corufra,
Fundaci6n <üedro Barr6 de la Maza, Conde de Fenoso>, 1996, pp.
2A7 -232.
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mare Adriatico; e chiamo zona hdina il territorio da questi

idiomi occupato'O.

Ascoli 1873 (SaUi kdini).
ÖoÄro u['ittt.nTo e al metodo. generale di questi Saggi' e

in isptcie della parte ora compita, I'assunto non era solo dt stu-

ä;ä;.o,,'prtät., in modo ii*to e perspicuo, sqsgli idiomi
o sineole fasi di favelle piü o meno prominenti e disforrnt, ma

är"-o'rirr.ioÄ""r" di ri.o-porre, riello spazio e nel. temp.o,

una äeile grandi unitä [= classe, gruppo, cioö cosa; n'd'a'l del

-o"du .oä*u, accennando insiäme come questa si contessa

;;;-;;.;;;di unitä romane che le sono attisudr'

fucoli 1874 (Scbiui franco-prouenwlö'
ci'iÄi t *io-prouärzol, ft dpg idioTatico,.il quale insie-

*. ,i""ir..,'con alcuni suoi carattäri specifici, piü altri caratte-

ii .h. parte son comuni al francese, pärte 1o sono al provelz.l-

i;,;;ä;-;toti*" gia da una tarda ionfluenza di elementi di-

u.rri, -" bensi attes"ta la sua proprj2 indifendenza istorica, non

-""ri äirri*it. ä" q,r"llu p.r^..ri fra di ioro si distinguono gli

ätri principali tipi neo-latinit2.

Ascoli 1876 (risposta alla recensione degh Scbiai franco'
nrouerczali pubblicata da P. Meyer nel 1875)'
' --Ü;;i; 

orr"l"tq"., - e sia'il tipo di un dialetto, di.una lin-

n r". di ,rÄ .Äpi.t.ä ai aiateni o di ling.te, di piante, di anima-

f,. e via dicend6, - un tipo qualunque si ottiene mercö 'n deter-
-n];,["a 

--pi..ro di caianeri, che-viene a .listir.'guerlo dagli al

tri tipi. Fra I caratteri puö darsene uno -o 
piü d'uno che,glr sta

escluiivamente proprio; ma questo 1on-ä punto una condtztone

necessaria, e r*tt.ä Ähi*ii.. volte. I singoli caratteri di un

dato tipo si ritrovano naturalmente, o tutti o per Ia, T3qglgt
parte, ripartiti in varia misura fra i tipi congeneri; ,ma 

il dlstrntl-

vo neceJsario del determinato tipo sta appunto nella srmultanea

pr"r."r" o 
".lla 

particolar cotnbinazione & quei caratterf)'

i0 G.L Ascoli, Saggi hdini, in <<Archivio glottologico italiano>> 1,

1873, pp. l-556: I.
3l Id., ivi, p.573.
,z Cj.-Ääli, Srhiut fr*co-prooenzali Ll874l, in <<Archivio glotto-

loeico italiano>>, 3, 1878, pp. 61-120, spec' p. 61'*";iCi.;;;i.'P. 
M;r; e il Francä-proienzale, in .<Archivio glotto-

logico italianorr, ), 1876, pp. 385-195: J87, corsivo nostro'
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La posizione dell'Ascoli, che nella sua - come io la
chiarno-da molti anni - 'tipofilia"4 ammette I'idea della
costruzione di concetti empirici non rigorosamente deli-
mitabili, prevede l'esistenza, nell'ambito della Roma.r-ia

pluriformä, di parecchie entitä (o unitä) ben individua-
bili tramite il metodo classificatorio - come lui si espri-
me - della <<particolar combinazione>> di un certo nume-
ro di caratteii linguistici o dialettali appositamente sele-
zionati.

Il metodo della <particolar combinazione>) - che il
Nostro aveva preso dal geografo tedesco Carl Ritter
(1779-t859Y5, cattedratico alla ben nota universitä di
Berlino, il quale denominava questo procedimento <(syn-

chorische Vereinigungn'u - non prevede una coincidenza
geografica perfetta di tutti questi caratteri, e ammette
cioä la costruzione di concetti o entitä empirici quantitati-
uarnente sfumati. L'espressione visiva di questo metodo
fu la cartina a tratteggi in appendice al primo volume del-
I'AGIi7.

3a Cfr. H. Goebl, Typophllle und Typopbobie. Zu attei problembek'
denen Argunentationsiiaiitionen innerbalb der Qae*ione ladina, in
Raetia anliqua et modema. Wilheln Tbeodor Eluert zum 80. Geburts-
tag, a cuta di in G. Holtus e K. Ringger, Tübingen, Niemeyer, 1986,
pp.5L3-536.- ^ 35 Il mediatore tra Ritter e Ascoli era con molta probabilitä il geo-

srafo. etnosrafo e storico trentino Bartolomeo Malfatti (1828-1892)' in
fiuel perioio collega dell'Ascoli all'ateneo di Milano. Si veda a questo
proposito anche la nota24.- 16 In italiano '.raggruppamento sincorico' (dal greco chöra'regione,
spazio'). Cfr. E. Höiel,-Das geographiscbe lndiuiduum bei Karl Ritter
ind seine Bedeutang für den-Begiff des Naturgesetzes und der Natur-
greflze, in <<Geographische Zeitschrift>>, 2, 1896, pp. 43J444, in p"rti-
colare oo. 394.395.437 e 444.

lz Per un'applicazione del metodo ascoliano della 'particolar com-
binazione' sui dati dell'Atlante italo-svizzero (AIS: Sprach- und Sach'
atlas Italiens und der Südscbuteiz, a cura di K. Jaberg e J' jud, Zofin-
gen, Ringier, 1928-1940,8 vol., rist.: Nendeln, Kraus, 1971) cfr. H.
Goebl, irMa il distintiuo necessario del deterntinato tipo sta appunto
nella sinuhanea preseflzt o nella particolar combinazione d! quei carat-
teri>. Metbodische und wissenschaftsgeschichtliche Bemerkungen zum



Paul Meyer, Gaston Paris e con loro tutt-? la-geogra-
fia linsuistiia (prevalentemente francese) della fine del-
I'Ottoiento ed'anche della prima metä del Novecento
respingevano categoricamente I'idea di costruire, -parten-
do^dalaratteri linguistici di distribuzione spaziale disu-
guali, entitä o unitä empiriche gnoseologicamente- piü
äuun 

^t 
. Ciö facendo näga*tuno I'esistenza di qualsiasi

dialetto e di qualunque gruppo dialettale (ambedue in-
tesi come tipi ipaziali), e coniedevano quindi il predica-
to dell'eszi tinza unicamente ai singoli caratteri o attribu-
ti linguisticir8.

duesta concezione ultra-individualista del fatto lin-
euistico costituiva anche una reazione - piü implicita
ähe esplicita - alle mire organicistiche delle scienze na-
turali .h. itt quell'epoca plofessavano opinioni lamar-
ckiane e soprattutto äarwiniane basandosi, dal lato epi-
stemologico, sui piü recenti apporti della gnoseologia (o

teoria della riconoscenza) dell'epoca' Faccio a questo
proposito i nomi dei filosofi tedeschi Moritz \Wilhelm

Drobisch (1802-1896), Adolf Trendelenburg (1802-

Diskussionskonplex 'unitä kdina', in <<Ladinio, 14, 1990, pp. 2I9-
257; Id., Cbe ios'ä un geotipo? ll problema dell'unitä ladina in cbiaue

orroliono, n Italia senintrionale: croceuia di idiomi rornanzi. Atti del
Conaegno internazionale di studi (Trento 21"23/10/1993), a cura di E.
Banfi,-G. Bonfadini, P. Cordin e M. Iliescu, Tübingen, Niemeyer,
1995, pp. L$-ßI e su quelli dell'Atlante del ladino dolomitico e dei

dialeiti iimitrofi (ALD-I: Atknt linguistich dl kdin dolomitich v di dia'
lec aejins. 7d pert. Atlante linguistia del ladino dolornitico e dei dialetti
linitiofi. Ia parte. Sprachatlai des Dolornitenladinischen und an-gre,nzen-

der Diatekti. 1. T;il, a cura di H. Goebl, R Bauer e E'. Haimerl,
\(iesbaden, Dr. L. Reichert, 1998, 7 vol.,3 CD ROM) cft- Id., Gio'
uan Battista Pellegrini und Ascolis Metbode der 'particolar combinazio-

ne'. Ein Besprechingsaufsatz, in <<Ladinia>, 23,1999, pp. 139-181'.Tut-
ti questi contributi iono comedati da apposite cartine sintetiche (sia a

colori sia in bianco e nero).
l8 Risulta emblematico in questo contesto la seguente affetmazio-

ne di G. Paris: <<Il faut faire la g6ographie non des dialectes, mais

des traits linguistiques>> (G. Paris, recensione a L' Adam, Les patois

Iorrains, Parii, 1881, in <<Romania>>, 10, 1881, pp. 601-609, qui p'
606)..

1872), Rudolf Hermann Lotze (1817-1881) e Gottlob
Frege (1848-1925).

La disputa tra linguisti tipofili come Ascoli, Durand,
Castets e Tourtoulon da una parte, e Meyer, Paris e la
fitta schiera dei geolinguisti tipofobi francesi dall'altra,
era, in ultima analisi, una delle tante emanazioni di una
discussione filosofica plurisecolare molto complessa, e
cioä della famosa 'Disputa degli universali'3e.

Una delle metafore spesso utihzzate dei tipofobi con-
sisteva nell'evocazione della gradualitä del confondersi
dei dialetti tra di loro. Cito a questo proposito i brani se-

guenri tratti dall'articolo di G. Paris del 188840:

[...] nous aurons le tableau d'une immense bigarrure, dans
laquelle cependant il nous sera possible de distinguer des zones

t...1.

[...] d'un bout ä I'autre de la France, les parlers populaires
se perdent les uns dans les autres par des nuances insensibles.

[...] d'un bout ä I'autre du sol national nos parlers populai-
res dtendent une vaste tapisserie dont les couleurs vari6es se

fondent sur tous les points en nuances insensiblement d6gra-
d6es.

[...] le langage populaire [...] ne nous pr6sente jamais de
contrastes heurt6s et d'interruptions violentes, et nous fait pas-
ser sans secousse comme sans arr€t [...].

La storia di questa rnetafora, oltremodo semplicista
ed anche seducente per la sua banalitä, ö lunga: se ne

3e Cfr. a questo proposito W. Stegmüller, Das Unioersalienproblern
einst und jetzr, in <<Archiv für Philosophie>>, 6, 1956, pp. 192-225;7,
1957, pp. 45-81 (rist.: Darmstadt, \Tissenschaftliche Buchgesellschaft,
t965); Id., Das Unioersalien-Problem, Darmstadt, \üissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1978; K.W. Hempf.er, Gattungstheorie, München,
Fink, 1971, pp. 14-127, nonch6 H. Goebl, Dialektometiscbe Studien.
Anh and italoronanisch er, rätoromanisch er un d galloromani sch er Spracb -

naterialien aus AIS und ALF,I voll. I Tübingen, Niemeyer, L984, pp.
13-t5.

a0 Cfr. Brun-Trigaud, Le Croissant, cit., p. 385.
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trovano innumetevoli apphcazioni dal Cinquecentoar fino
ad oggla2.

Üi posizione tipofoba dei linguisti francesi conobbe
,rn .tr.tgi.o slancio dopo I'app arizione d9i priml fascicoli
dell'AtlÄte linguistico Trancäsl (ALF) nel 190241, -4gtq-
do il fatto che i dati dell'ALF - come del resto quelli di
qualsiasi altra documentazione geolinguistica - consenta-
,ro ,..rru alcun intoppo l'applicäzion€ diretta del metodo
ascoliano della'particolar combinazione'.

I primi dubbi relativi alla fondatezza scientifica della
posiziäne tipofoba dei ricercatori parigini del calibro.di
Paul Meyei e Gaston Paris vennero espressi - prescin-
dendo dä quelli degli intellettuali occitanici test6 menzio-
nati - da römanisti-tedeschi# e svizzeriai la cui posizione
ideologica era molto meno condizionata da visioni o spin-
te unificatrici e monolitiche.

La genesi della.posizione tipofoba in Italia

. NEli gltimi decenni den'ottocento il paesaggio inter-
lettuale italiano non fu in nessuna Äu*.ru .oi"iärto ".[.discussioni classificatori. oru .uo.uiä. I-,AtirrGo ;;;;
scientif.ico dell'Asgoli 9 una situazione p;ffi;;;:il;;:
sprita tacevano si che -lu r-u? posizione tipofila, .oirotoru_
ta, anche da un arti.colo del l{ostro ,"Uä A"iJi;;. äil;
tale dell'Italia per I'Encyclopa"dio iiärrrraor, iÄtar;" i,
cuscussa trno alla sua morte, awenuta nel 1907.

_,, -P.l 
meglio capire la portata delle posizioni tipofobeg ruq l\4.eler e. Gaston paris bisogna iendersi conto del

ratto. che rn quel periodo vigeva l,idea molto diffusa che
tra l'appartenenza lingulstica di un gruppo di indiviaui ;
m sua appartenenza politica o statale esistevano stretti le_gami sedicenti natuialf?. s9 dunque r ti"g"irti?r"*"ri
negavano alla lingua nativa dei lorö compatiioti occitanici
I es$tenza m.quanto gntitä autonoma dalla lingua france_re, negavano loro anche il diritto o la possibiliti di'^iiä
tenere ad una entitä antropica diversa a" q".lt"'td;5;;
to francese inreroas. Le diicussioni linguirrilr* ,rrÄ.rä-no cosi una- significazione extralinguiJtica che ;rrl";; digran lunga dal campo della scienza e serviva enormemen_
te certe mire politiche dell,epoca.

se si ammeffeva I'esistenza & una frontiera linguistica

al Nel 1582, nella sua relazione di un viaggio compiuto,tra la Vallo-
nia e la Toscana, un autore francese, Philippe de Caravel, si esprime
cosi: <<Ce qui advient en tant d'autres endroicts, que l-e. voyageur' troP
curieux, pourroit croire qu'il y a bien peu de langues diverses au mon-
de, et quä la plupart d'ici:lles ne sont que meslanges, ne rencontnnt ia-
**ir uit r,rbit ähungement d'icelles; äe sorte que, s'il considöre la
francoise. il descouvrä qu'ös provinces \Wallonnes, et mesme plus hault
..r F.*.ä eile perd sa ttäftetZ, s'altöre gliss6e en Bourgongne, barbarise
en Savoye, et h^ume avec I'air froid la rudesse des rochers, aprociant les

Aloes tiie'aucuns traicts des Lombards et Piedmontois, en Lombardie
.t Pi.drnorrt est chang6e en Italienne, retenant quelques traicts fran-gois
qui s'oublient en Tosöane, oü la pure Italienne a lieu, qui pass6e oultre,
d6e*6trttt petit ä petit, ressent quelque chose de la Grecque et Barba-

re,-laquelle ädmet premiörement (uelques propri6t€s italiennes, puis de-

viänt ia mesme barbarie> (D. Nordman, Froniiöres de France. De lespa-

ce au tenitoire. XW"-XIX" siäcles,Pais, Gallimard, 1998, pp' 464465)-
a2 Rinvio alle rispettive testimonianze raccolte da Brun-Trigaud, I-e

Croissant, cit., pp. 382-385.
at Atias tingä*tlque de h France, a cura-di.l. Gilli6ron e E-. Ed--

mont, Paris, Öhamirion, 1902-191,0, 10 vol. (rist.: Bologna,-Forni,
t96SI. Anche Jules Gilli€ron, ideatore ed editore dell'ALF,.professava,
sulla scia. di P. Meyer e G. Paris, visio.ni recisamente tipofobe.

aa Cft. sopr"ttütto A. Homing, Über Diahktgrenien in Rorytaryi

schen, <<Zeitsihrift für romanische Philologio, t7, 1893, pp. 160-187
(rist. in Meisteruerke der romanischen Spricbtaissenscbaft, a cura di L.
Spitzer, vol. II, München, Hueber, 1930, pp' 2U-298).' a5 C[r. L. Gauc,hat, Gibt es Mundartgreiien?, in <<Ardriv für das Stu-

dium der neueren Sprachen und Literatureo>, 111, 1903, pp. 365403.

o, 
L]glqtld._inglese-_ö del 1gg0; la versione italunaö stata pubbli_

cata sull'AGI nel tSgZ-gl.
47 La visione odierna di questi rapporti - armeno in sede di scien-za.- ö quella dglla '6s5tr rzione sociaF: cfr. i ;ito[ A ä". riuri*""i#-voli in merito: B. Anderson, tnagt"iQ üäii)it,i"i,- rrfl.ira"r-;;";i,

oygzn gn.d spread of .naronalisrn, London, V.*o, L9g3'e Th" nrrnüüof rraattton, a cura dI E,. Hobsbawm, Cambridge, Cambridge Universi_ty Press, 1983.
oo 

P ,:ignifi.."1ivo .a qu9s1o_ proposito I'attrito nato dopo il 1g88.anno della pubblcazrone del ben noto anicolo tipofobo, tra G. parii
ed,l poeta. provenzale Fr6d6ric Mistral (premio Nobel del iS0al-Ä"-ne[a posraone tlDotoba del s.uo amico di vecchia data, sospett"rr" ,rnattacco ill[tlg:-. e cultura d'o.; Jr. C;*;;;;;;";;;2;ä;;ä; rt;:srrat (aec raut Meyer et Gaston pais, a cura di J. Boutiöre, paris, Didier, 1978, pp. 2L2-2L8.
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intesa come fascio piü o meno denso di isoglosse combi-
nate, lo si fece spesso per farla coincidere con una"'fron-
tiera politica giä esistente o da crearsi. Se invece non si
ammetteva l'esistenza di una frontiera linguistica, lo si
fece eventualmente per intimorire o incorporare politica-
mente coloro che si trinceravano dietro di essa.

La posizione tipofoba - intesa in chiave meyeriana -
divenne cosi uno stmmento di attacco politico di uso ge-
nerale, mentre la posizione tipofila assunse il ruolo di
uno strumento di difesa. Sia detto perö con insistenza
che la fondatezza scientifica della posizione tipofila -
sempre prescindendo da eventuali abusi per scopi politi
ciae - olrepassa di gran lunga quella della posizione tipo-
foba. Cosi si presentavano dunque i molteplici intrecci
tra linguistica e politica aJla hne della vita dell'Ascoli.

Carlo Battisti, che aveva ottenuto il suo dottorato nel
L905 e Ia libera docenza nel 1909 - sempre con Meyer-
Lübke all'Universitä di Vienna -, era pienamente parteci-
pe dei fondamenti intellettuali dell'imedentismo trentino
di allora. La sua sensibilitä per tutti gli aspetti del patri-
monio (neo)latino del Trentino e dell'Alto Adige - di
quello ancora vivo e soprattutto di quello sommerso o
anche, nel caso dei Ladini, presumibilmente viziato da in-
flussi stranieri e quindi nefasti - era altissima.

Owiamente il vigente contesto statale della vecchia
Monarchia fungeva ancora da ammortizz tore ad even-
tuali conseguenze concrete (cioö politiche ecc.) di questo
atteggiamento. L'impegno irredentistico del giovane Batti-
sti, che si fece cosi assai discreto in questa prima fase,
iniziö quindi sul piano meramente dialeuologico. Nel
1906 e 1907, cioö nei due primi volumi della nuova rivi-
sta <<Archivio per I'Alto Adige> fondata dal noto irreden-
tista Ettore Tolomei (L865-I952)to, il Nostto pubblicö

49 Per una lucida discussione della situazione analoga nello spazio
russo e sovietico cfr. P. S€riot, Structure et totalit4. ks origines intel-
lectuelles du structuralisne en Europe centrule et oientale, Paris, Pres-
ses Universitaires de France, L999.

50 Cfr. in merito il ben documentato lavoro di G. Framke, Iz

uno studio geolinguistico a base di un piccolo atlante lin-
guistico di ioli 16 punti di rilevamento e di 166 cartine
[nguistiche, nel quale cercö per Ja prima volta di invali-
daie il metodo (gäo)tipologico dell'Ascoli per la detin?io-
ne di entitä (o ufutä) dialettali e di combattere scientifica-
mente l'idea - molto diffusa ied come oggi tra la gente

delle Dolomiti - dell'esistenza di un idioma (o di una lin-
gua) ladino ed anche di un territorio ladino con una
Thiut^ delimitazione verso Sud, la quale, come si sa, era

confermata allora dal confine meridionale dell'Impero.
Il procedimento da lui adottato corrisponde perfetta-

mente a quello utihzzato da Paul Meyer e seguaci: basarsi
unicamenie s'u singole isoglosse, negare qualsiasi intento
di combinazione, approccio meramente atomistico alfa va-'
riabilitä cangiante della realtä empirica dei dialetti vivi.
Un brano molto significativo del giovane Carlo Battisti
relativo all'argomenio t.ro.tu cosi: <<tolta la possibilitä di
tracciare quindi aI mezzogiorno del gruppo ladino centra-
le un confine strettamentä oggettivo che valga per tutte le
leggi linguistiche [= quelle .hg deflniremmo oggi isoglos-
r.]-t.go1=utti la fonetica ela formologia [= cioö la morfo-
logialladina, non resta che accontentarsi d'una delimita-
zione fatta di caso in caso per i singoli fonemb>5l.

Stupisce perö che n6 lui n6 quanti piü tardi vennero
chiamaii'batlistiani' abbiano fatto esplicito riferimento,
nelle loro polemiche tipofobe, agli oppositori francesi
dell'Ascoli.

Mi sia consentita in questa sede un'osservazione per-
sonale: sto trattando intrecci ed impicci metodici e con-
cettuali gravissimi, nei quali faticarono, praticamente per
un secolo intero, molti scienziati di alta fama universita-
ria. Nessuno di essi, soprattutto quanti agirono nel Nove-
cento, si prese la pena-- o trovö la libertä intellettuale -

, Ko*pf arn Südtirol. Ettore Tohmei (1865-1952) und das <Archiuio per
l'Aho Adige>, Tübingen, Niemeyer, 1982. - -5l C. Eattisti, I'a-uocale a tonica nel hdinö centrale, in <<Archivio

per I'Alto Adigo, 1, 1906, pp. 160-194 (in particolare pp. 170-171);

2, !907, pp. 18-69.
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di scrivere una sola riga critica, o di impronta comparati-
va, su questa problematica.

A questo 
-proposito 

cito un solo esempio: il fatto che

il termine ur.ölirno unitä, che nell'accezione originale de-

signava una cosa. - cioä un 'gruppo linguistico' - e non
Äa qualitä - cioö l'unitarietä linguistica tra i diversi.cgP-
pi dä ladino (o retoromanzo) -, sia dotato di una bise-

mia pericolosa, venne frainteso sistematicamente.per piü
di uri secolo senza che nessuno dei piü energici disputan-
ti ne facesse parola. Sarebbe bastata una sola occhiata ad

un dizionario italiano, francese o tedescot2!

Battisti nei suoi innumerevoli scritti ladinistici txilnza
il termine unitä, spesso a distanza di poche righe, indi-
stintamente oru p.i'g*ppo dialettale' (cioö per yna.99sa)

ora per 'unitariätä dlaleliale' (cioä per wn qualitä)tr. E
owiö che con una siffatta trascuratezza concettuale e teo-

rica il nöcciolo della questione doveva rimanere nel buio.
L'ulteriore carrierä del Battisti lo conduce - dopo la

guerra (fatta da lui, in -divisl austriaca, sul fronte- russo),

ia prigionia in Russia ed un breve incarico come direttore
deüa Bibhoteca statale di Gorizia - all'Universitä di Fi-
refize, dove occupa, dal t925 fino'alla pensione,-nel
L952, una'catted.u di glottologia e storia comparata delle
lingue romanz€a. Per quantoli riferisce ai problemi del
hdlno in particolare e del Trentino nonch6 dell'Alto Adi-
ge in g.ti.t., il Nostro si distingue - prescindendo dai

52 Rinvio nuovamente, in questa sede, ai miei seguenti contributi
storici: Ma il distintiao oecessäio, cit.; Id., Che cos'ä il geotipo, cit.,

ld., Giouan Battista Pellegini, cit.; Id., recensione a GrB. Pellegrini e

P. Barbierato, Comparazi-oni lessicali <retorora4nze>>- Complemento ai
<<Saggi ladini> di G.i. Ascoli, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Let-
t.r.*äd Arti, 1999, in <<Revue de Linguistique Romane>>, 64,2000, pp.
188-214.

.53 Sono significativi a questo propo;itg r! tit_olo 1...e il pensie.ro dei

linpuisti italiäi sulla unitä'dei dliletil ladini) ed il contenuto del volu-
mJmiscellaneo pubblicato dal Nostro nel 1962.

5a Cft. per eiempio i rispettivi ricordi personali n Carh Battisti,
glottologo ä afiore ieorealisti, a cura !1 p $nfi' Trento, Universitä
äegü Siudi, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, l9%, p'

65 ss. ed anche Pellegrlri, Carlo Battisti, cit.

suoi innumerevoli articoli ed articoletti in merito - con
quattro autorevoli monografie nelle quali si manifesta una
mescolanza, difficilmente discernibile anche per gli auten-
tici specialisti, ra altissima erudizione e indiscussa com-
prt iz^ empirica da una parte e mire chiaramente politi-
che dall'altra.

N 1922 risalgono i suoi Studi di storia linguistica-e
nazionale del Trmtino, aI L93L i Popoli e lingue dell'Aho
Adise, 

^I 
L%7 la Storia della questione ladina ed d, I94L,

.i"ö""1 periodo della seconda guerra mondiale-e delle op-.-

zioni alioatesine, Ia Storia linguistica e nazionale delle aalli
dolomitiche atesind'. E molto strano vedere come uno
studioso di indole bonariat6, ben 'attecchito' nel mondo
alpino e culturalmente molto vicino ai suoi comegionali
g.r-uto- e ladinofoni, n91 periodo fascista e dopo non
äbbiu cessato di indurire il suo atteggiamento scientifico e

politico verso di loro.- Il culmine di questa esasperazione venne raggiunto
ne| 1945 quando il- Nostro, con esplicito riferimento al-

I'espulsionä co[ettiva dei tedeschi dall.a Pometania, lalla
Sleiia nonch6 dai paesi dei Sudeti, chiese se non fosse

preferibile alla revdca degli effetti dglle.opzioni del 1919

id'allontanamento in masio> dei sudtirolesi oltre il Bren-
nero. Nel quadragesimo volume dell'<<Archivio per I'Alto
Adige>>, .s.ito 

"t.o.u 
nel L945 ma owiamente giä dopo

la fine delle ostilitä belliche, Battisti si esprime cosi: <<in

queste condizioni noi ci chiediamo se non sia preferibile
ud ,lt" politica d'intesa cogli allogloni atesinj il.qgr.q e

semolice allontanamento in massa dei tedeschi dall'Alto
AdiÄe. Cosi hanno visto il problema Hitler e Mussolini

55 C. Battisti, Studi di stoia linguistica e nazionale del Trentino, Fi-
renze, Le Monnier, 1922; Id., Popöl; e lingue delfAln Adige,-Fb:nze,
Bemporad. 1911; Id., Stoia delk'Questione ladina', Firenze, Le Mon-
nier,'l%7; ld., Storia linguistica e iaionale delle ualli dolomiticbe ate-

sine,Firenze, Rinascimento del libro, 194i.
:3 Aludo alla sua simpaticissima prestazione artistica nel füm Um'

berto D. del L952 ed ai iicordi personali di quanti lo conoscevano a

Firenze e altrove: cfr. Banfi, Carlo Battisti, cit., passim.
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coll'oozione. Esso s'inquadrerebbe organicamente nell'al-
lorr,"Ä.-.tto dalle loro sedi delle minoranze tedesche

dei Sudeti e della Germania orientale e troverebbe una

base giuridica nel consenso della popolazione interessata

"['.rJdo' 
ä quindi, dal punto di vista umano e democra-

tico preferibile a quanto stati democratici furono ora co-

stretti a farc.o*.hit.tra profilattica antitedesca>>57'

Ricordo a questo proposito che lo stesso Battisti inter-
pretava n l tgiZ.con umana autenticitä la pgte. { "q 

p.o:

vero penstonato tn un film (politicamente di sinistra) del

noto ^regista italiano. Vittorio De Sica intitolato I-a storia di
Unberä D.58. Ya ricordato inolre chd lui e sua moglie

Frida pubblicarono tempestivalngntg, cioö nel L920, un-Le-

seburi fü, die gernischten l-andscbulen - owero Manualetto
per le icool, ,l"r*totori rniste 'rivolto ai piccoli altoatesini

germanofonite. Lo scopo di questo manualetto, interamente

i.d"tto in tedesco . änto in caratteri gotici quanto latini,
era di approfondire l'amore dei fanciulli per le cose della

loro oicäol a patria, cioö del Sudtirolo, e di far nascere an-

.h" ä.r.ilo pät h nuova grande pati..^, cioö per l'Italia, la

sua storia e geografia nonch6 i suoi eroi'
Nell'attiiitä-scientifica di Carlo Battisti la posizione ti-

oofoba rispetto al ladino dolomitico, il retoromancio sviz-

zero ed an.he il friulano - che per lui erano prolugga-

menti molto conservatori rispettivamente del lombardo e

del veneto, ai quali attribuiva peraltro una saldissima au-

tonomia tipologica - costituiva uno dei tanti travisamenti
da lui .o**"tii rispetto 'a fatti storici, geografici e lingui-
stici indubbiamente molto complessi60.

57 C. Battisti, L'Italia, l'Austria e l'Alto Adige, in <<Archivio per

I'Alto Adige>, 40, L945, pp. I87-213, in p-articolare o' 209'
tt C Blitisti, 

'co*, 
dliiioÄ üblittb.: Saggi,Itoma, Ed' della Ci-

neteca Scolastica, L955.--:l 6 Battisti e F. Battisti, Lesebuch far d;e gemiscbten Landschulen'

Nacb iei I.Jnterrichtsphnen'und Vorschriften f4, die Volhsscbulen des

Königreichs uom 29.1.1905, ill. ,KQsse, lrieste,' Leykam, 1920' ,,
60"Cfr. a questo proposito il lucido- -commento di Timpan-aro,. //

cartesä Raiia saluiäni,'cit., p. 65: <lil linguista Clemento Merlo]
.o"iffi.rO, cän I'Ascoli e contrö il Salvioni e il Battisti, il ladino come

Nella sua visione diacronica (ed anche classificatoria)
il concetto d'italiano si confonde con quello dt rornano o
di romanzo (o neolatino). Una qualsiasi attestazione ono-
mastica o dialettale romand o romanzß rinvenuta a Sud
del Brennero diventa cosi ai suoi occhi una prova quasi
irrefutabile della vecchia italianitä di questa terra6l. Cosi i
suoi studi onomastici, condotti nel quadro dell'immane
Dizionario toponomastico atesino (DTA)62, diventano una
fonte inesauribile di dati linguistici da una parte affidabili
ma stranamente viziati dall'alffa.

Molto significative a questo proposito sono le severis-
sime critiche rivoltegli nel L953 e '54 sulla rivista tedesca
<Erdkunde> dal geografo tedesco Fritz Dörrethaus6' e
dal germanista austriaco Karl Finsterwalde#.

un gruppo linguistico a se stante, non come un dialetto italiano; io
[cioö S. TimpanaroJ non ho la competenza tecnica per stabilire chi
avesse ragione (rimane in me I'impressione dre Battisti e Salvioni, per
negare I'autonomia ladina, ricorressero, strumentalmente, a quegli ar-
gomenti dissolutori delle unitä linguistiche in genere, di stampo gil-
li6roniano, che essi in altra sede awersavano),'dico solo che il Merlo,
in un momento in cui I'affermazione dell'italianitä del ladino contri-
buiva a giustificare I'annessione dell'Alto ,{rlige, anteponeva nettamen-
te al nazionalismo quella che lui sembrava la veritä scientifico>.

6r Il giä menzionato filologo Sebastiano Timpanaro (1923-2000) si
esprime in merito cosi (Timpanaro, Il carteggio Rajna-Sahtioni, cit., p.
64): <<Carlo Battisti, uno studioso d'indole bonaria e tutt'altro che fa-
natica (tanto che nel secondo dopoguerra, senza bisogno di attraversa-
re alcuna vera crisi politica, pot6 interpretare con umana autenticitä la
parte di un povero pensionato in un filrn di sinistra di Vittorio De
Sica), nel periodo fascista dimoströ 'l'italianitä dell'Alto Adige' con ar-
gomentazioni che ö meglio dimenticare>>.

62 Il primo volume del DTA ö stato pubblicato neI t936 a Firenze,
presso la casa editrice Olschki (Dizionario toponomastico atesino, vol.
I, L: I nomi locali dellAha Valle Venosta, a cura di C. Battisti, Firen-
ze, Olschki, t%6);1e ulteriori vicende di questa immensa impresa ri-
sultano perö alquanto complesse.

6, Cfr. F. Dörrenhaus, Deutsche und ltaliener in Südtirol, in <<Erd-
kunde>>, 7 , 1,953, pp.

Die Rolle de
185-216; Id., Carh Battisti und das Südtiroler

Volkstum Postulats in der Minderh eitenfrage,
m 8, 1954, 6.s Cfr. K.
<<Erdkunde>>,

, Ortsnarnen und Sprachengeschicltte, in
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8, 1954, pp.253-26.
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Quanto al suo atteggiamento politico verso i ladini, i
tesd biü significativi def Nostro furono redani neglf anni
Cinquanta nel quadro della cosiddetta 'polemica.ampez-
,unt". L'intervänto del Battisti fece eco a rivendicazioni
politiche di alcuni rappresentanti di ,Cortina d'Ampezzo
ihe chiedevano I'aggrä gazione del loro pagle alla provin-
cia di Bolzano e lo stacco concomitante dalla provincia di
Belluno. Battisti, poggiandosi sull'allora onnipresente de,'

terminismo tr" appurtänenza linguistica e politica' cercö di
convincere gh lnpezzani con argomenti linguistici 9 slo.
rici che le loro pietese di unificarsi con gli alt{ ladini
non avevano nessuno fondamento scientifico e che - vista
la viscerale 'cadorinitä' della loro parlata - non potevano
che ras-segnarci a rimanere nel nesso amministrativo bellu-
nese. L'iJea dell'autodeterminazione linguistica e cultura-
le dei popoli gli era dunque completamente estranea'

Cailo Battisti mori näl 1977, ciod. cinque anni dopo
l'enrata in vigore del secondo Statuto di autonomia Per
I'Alto Adige, äa quale si era opposto moltissime volte
con accentl energiciS6. Stranamente, l'anno della sua mor-
te ö diventato il punto di partenza di w movimento filo-
ladino in alcune-valli storicamente non-ladine - esteriori
cioö al vecchio Tirolo ed alla vecchia diocesi di Bressano-
ne - della provincia di Belluno'T, alTe quali il Nostro at-

tribuiva da- sempre una saldissima veneticitä (linguistica

65 Per una sintesi di questa strana disputa tra d ghxologo C. Banipqr

ed alcuni rappresentanti-politici di Cortina d'Ampezzo cfr. H' Goebl,
Methodische'befizite im Bereich der Rätorotnanistik. Kritische Bemer'
kungen zum Stind der soziolingaistiscben Diskussion rund un das Do-
hnitenladinische, in <<Sociolinguistica>>, 4, 1990, pp. 35-)8'

6 Cfr., a mo' di esempio, C. Battisti, Opzioni, riopzioni e separati-

sno nell'Alto Adige, FheÄze, Istituto di Studi p9r lAlto Adtgg 1954;
L'Alto Adige nel passato e nel presente, a cura di C. Battisti' Firenze,
Istituto di Studi per I'Alto Adige, 1963.

67 Cfr. " qu.sto proposito 
-il nosro lavoro, emp-irico ed analitico,

Der NeolzdinitatsdltEurt l, der Prouinz Belluno, in <Ladiniu 21, 1997 ,

oo. 5-57. continuato ed approfondito dalla mia allieva B. Rührlinger,
if *ouiärrto'neoladino' iilla prouincia di Belluno: desoizione dei sen-

timenti soggettiui dell'identitä linguistica e cuhurale, Universität Salz-

burg, tesi di laurea, 2001, 2 voll.

nonchö storica)68. Oggigiorno la stragrande maggioranza
dei comuni nella parte settentrionale di questa provincia
si autodefiniscono, nei loro statuti comunali, come 'ladini'
e rivendicano, a nome delle loro particolaritä linguistiche,
una certa autonomia rispetto a Yenezia. Se il Nostro lo
sapesse, cosa direbbe?

Epilogo

Le biografie e le disposizioni mentali e culturali dei
nostri due protagonisti nön devono - malgrado-un 9ert9
numero di ärrten-tiche affinitä - essere'confuse. Ciö che li
accomunava erano i loro sentimenti di 'italianissimi' ed il
loro astio rispetto ad ingerenze politiche e culturali d'Ol-
tralpe. Divergevano perö non poco dal punto di y*l p.o-

[tiä. Ascoü1ra rno^lto piü attento ai pericoli politici che

minacciavano la scienza e la loro pratica universitaria' Si

legga, a riprova, un suo articolo del 1895 intitolato Gli ir-
re"f,entfe, nel quale, con un acutissimo senso politico, con-

danna le velläitä irredentistiche dei suoi compatrioti in
Italia ed in Austria e rigetta categoricamente l'idea di spo-

stamenti irriflessi di frontiere politiche in nome del mero
argomento linguistico. La sagfezza di questo articolo, che

I'Ascoli scrisse all'etä di 66 anni, non trova nessuna con-

tropartita nell'opera del Battisti che, ignaro o insensibile

rispetto ad eventuali travisamenti politici del suo mestiere

di^scienzato delle lingue, si compiomise piü di una volta
con dichiaraÄoni chiaramente politiche, tra le quali spicca

la proposta - test6 menzionata - dell'<.allontanamento in
maisari dei suoi corregionali altoatesini.

Menre il pensieö, I'opera e la biografia dell'Ascoli
.sono state vagfiati innumerevoli volte, soprattutto da par-

i

I

i

l

68 Cfr. anche Le ualli kdine dellAlto Adige'e il pensiero dei lingui'
sti italiani salla unitä dei dialetti ladini, a cura di C. Battisti, Firenze,

Le Monnier, 1962.
6e G.I. Ascoli, Gli irredenti, in <<Nuova Antologio> I42, 1895, pp.

34-74.
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te italianaTo, un'analisi iomparabile dell'opera del Battisti

- a parte alcune commemorazioni inneggianti di alöuni
suoi allievi - ö tuttora inesistente.

Quando, nel !992, si celebrö il centodecimo anniver-
sario della nascita del BattistiTr, lo si fece in un tono me-

ramente encomiastico, senza nessuna ttattazione critica
delle deviazioni nazionalistiche del suo pensiero, conti-
nuando cosi la tradizione laudativa degli Studi in memo'
ria di Carlo Battisti, apparci nel197972, cioö a distanza di
solo due anni dalla sua morte.

Manca tuttora un riesame complessivo della vita e

dell'opera poliedrica di Carlo Battisti come pure ä st3to
fatto per altri linguisti patriottardi ex-austriaci come Mat-
teo Bärtoli o Giuseppe Vidossi(ch) da parte di storici e

linguisti italiani come Fulvio Salimbeni, Sebastiano Tim-
panaro e Tullio De Mauro7l.- 

Prima di concludere questo articolo vorrei ancora ri-
badire il fatto che praticamente tutte le filologie moderne

- la germanistica, lä slavisticaTa, la celtistica e via dicendo

- offJono esempi biografici e intellettuali paragonabili a

quelli dell'Ascoli e del Battisti. N6 il caso dell'Ascoli, n6
quello del Battisti, n6 - a piü forte ragione - quello della
slorpiatura delle discussioni ladinistiche sono unici o pri-
vilegio della romanistica. Esempi ce ne sono praticamente
ounrqn. nel paesaggio universitario europeo dell'Otto-
cento e del Novecento. Ci vorrebbe quindi una sintesi
paneuropea di situazioni analoghe, che owiamente non
potrebbä farsi che nel quadro di una cooperazione inter-
nazionale e interdisciplinare.

70 Si veda la nota 1.
7l Cfr. il volumetto curato da Banfi, Carlo Battisti, cit.
72 Cft. gli Studi in mernoria di Carlo Batlist!, a cura dell'Istituto di

Studi per I'Alto Adige, Firenze, Istituto di Studi per I'Alto Adige,
r979.

73 Cfr. T. De Mauro , ldee e ricercbe linguistiche nella calturu italia'
na,Bolosna, Il Mulino, 1980.

7a Riäordo il libro di S6riot, Structure et totalitd, cit., relativo, tra
I'altro, al pensiero geotipologico di due linguisti di chiara fama inter-
nazionale:-N. Trubetzkoy (1390-1918) e R' Jakobson (I896-L982).

Urnne KrNIor

<<IM NAMEN DES DEUTSCI{EN VOLKES>>:
<IN NOME DEL POPOLO TEDESCO>

Uso e accezione storica dei concetti di <<Volk>

e <<Nation>> nella lingua tedesca

Quando il filosofo Johann Gotdieb Fichte tenne i
suoiLleberrimi discor"i R d"n an die deutsche Nationt,
negli anni 1807-1808, a chi esattamente-indirizzp gli acce-

si äppelli alla <<nazione tedesca>? Quale pubblico,- quale

opitriän. pubblica immaginö come interlocutore, che p-o-

telse esseie identificato con il concetto di 'nazione'? Lo
stato nazionale tedesco non esisteva ancora; il norne del
paese, la Gerrnania, era solamente un,geographisclter Be-

irtff, u+ <<concetto geografico>>, come ebbe a definirlo nel
I8i4 l'austriaco Clem.ns von Metternich, al Congresso di
Vienna. Esisteva certamente das deutscbe Valk, cioä il po-
polo tedesco, che evidentemente non era il destinatario
äei fulminanti Discorsi di Fichte, perchö sarebbero stati
intitolati in modo diverso. Il fatto che Fichte abbia usato
il termine Nation, e non Volk, ä assai significativo, consi-
derando che proprio in quello stesso periodo, tra la fine
del Settecent; e I'inizio dell'Qttocento, il concetto di
Volk en al centro del dibattito, iniziato da Herder e con-
tinuato dai fratelli Grimm, divenuto in seguito quasi il
rnito nazionale per merito del romanticismo tedesco. I

t ;i.G. Fichte, Discorsi alh nazione tedesca (1807-1808), trad.-it. a

c.r"-di B. Allason, Torino, UTET, 1951. Sul pqsiero politico di Fi-
chte cfr. H. Schmidt, Politische Theorie und Realgeschichte. Zu Johann
Gottlieb Ficbtes praktischer Philosophie, Frankfurt am Main-Bern,
Lane, 1978; V. Sihneiders, Der Zu.,ingben zur Freiheit und das deat'
sche" Uraolk. l.G. Ficbtes pbilosophischir und politiscber Absolutismus,
in U. Herrmann (a cura 

-di), 
V-olk-Nation-Vaterland, Hamburg, Felix

Meiner Verlag, 1996, pp.222-244.

298 299


