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Latlante ladino sonoro
Presentazione del modulo acustico dell',4{E-I (con alcune
istruzioni per l'installazione e per I'uso del DVD allegato) I

Roland Bauer Hans Goebl

l. Introduzione

Per un secolo intero, I'adante linguistico, uno srrumento di lavoro
ben conosciuto dalle geografie linguistiche di tutte le discipline neo-
filologiche, forniva solo informazioni all'occhio (e alla mano) senza
tener conto dell'orecchio dell'utente. Le carte atlantistiche potevano
essere o velocemente sfogliate o detragliatamente studiate per farsi

- almeno nel caso degli atlanti linguistici romanzi - un immagine
mentale delle realtä acustiche rappresentate sulle carte tramire tra-
scrizioni fonetiche (sempre a condizione che i simboli del sistema di
trascrizione utilizzato fossero debitamente definiti, spiegati e come tali
anche inequivocabilmente interpretabili dal lettore, in corrispondenza
cioö alle intenzioni del trascrittore).

Comunque sia, all'utente di un atlante linguistico non veniva
mai fornita la minima informazione acustica che gli avrebbe permesso
di completare l'immagine mentale creatasi durante la lettura delle
trascrizioni.

Alla fine degli anni 80 del secolo scorso, vale a dire in_piena
fase di raccolta dii dati perl',b-l, all'interno del gruppo-A4)-I di
Salisburgo nacque I'idea di colmare questa lacuna tramite I'impiego
di strutture informatiche adeguate. In collaborazione con il linguista
computazionale tedesco R. Köhler (giä Bochum, ora catredratico
all'Universitä di Theviri) fu.sviluppata, a partire dal 1989, la prima
delle quattro versioni dell',4E-I sonoro, pubblicata sotto forma di un
CD-audio allegato al vol. XIV/1990 della rivista Ladinia2.Lagenesi
tecnica di questa prima versione ö dettagliatamente descritta nella

rA parte questa presentazione del DVD dell'Ä/E-I sonoro in italiano, esiste una
descrizione analoga in tedesco (cf. Gonsr/Beurn 2005). Recentemente ö anche srata
pubblicata una presentazione del DVD in lingua catalana (cf. Gornr, 2004b).
2Cf. BaueR. 1991.
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stessa sede 3. Il CD conteneva - per le 98 localitä allora giä esplorate

- le risposte originali alle tre domande la catena, egli chiama e la chiesa,

i.e.294 (= 98 per 3) porzioni acustiche consultabili isolatamente o in
maniera combinata. Il filtraggio delle294 porzioni acustiche - cioö la
segmentazione elettronica delle registrazioni originali, incise durante
le inchieste-z4D-I su cassete analogiche (C 90) - fu reaJizzaro con
I'aiuto di una configurazione infoimatica fornita dalla ditta RST
(Essen, Germania), diretta da R. Köhler.

Qualche anno dopo si fecero, per le 2l localitä ladino-dolomi-
tiche, delle registrazioni digitali d! alta qualitä 4, che servirono come
base per la seconda versione dell'z4D-I sonoro, pubblicata sotto forma
di tre CD-ROM (1999-2000) e distribuita parallelamenre aLl'AIE-I
stampato 5. Nel 2002 usci il DVD allegato anche a quesro contributo
(= versione 3 dell'AE-I sonoro) e nella primavera de!2005, infine,
vide la luce laversione-Internet dell'atlanre sonoro (= versione 4), em-
piricamente frnalizzata e strutturata in maniera diversa. Attualmente
la versione-Internet ö disponibile in cinque lingue (ladino, italiano,
tedesco, inglese e francese) ed ö liberamente accessibile sul seguente
sito : <http : //ald. sb g. ac. at I al.dl ald-i I > 6 

.

Sin dall'inizio (i989), lo scopo principale dell'atlante sonoro
consiste nel mettere a disposizione degli utenri dei quattro volumi
cartografi ci dell' AIE-I,rrr" do.tr-.nt""]on. acusrica equivalente alle
trascrizioni fonetiche contenure sulle carte stampate. Si tratta quindi
di fornire al ricercatore (o meglio all'orecchio del ricercatore) del
materiale acustico secondo i principi conosciuti dalla lettura delle
trascrizioni, rra cui: la disponibilitä del suono in maniera possibil-
mente "pura" (i.e. facilmente percepibile); la possibilitä di ascoltare le
porzioni acustiche in qualsiasi combinazione, periodicitä e frequenza,
per sfruttare pienamente le dimensioni percettive dell'orecchio o
dell'udito. E evidente che, in confronto alla realtä acusrica variegata
delle 21 localitä della Ladinia dolomitica, ciö comporta - come tra
I'altro anche la "semplice" lettura dell'atlante stampato - un'enorme

3Cf. i contributi di R. Könrlr e M. Scnreussrn in Beunn et al. 1990, 275-280.
a Cf. le indicazioni nel cap. 3.
5 Cf. BeueR./Gorsr/HArN{nRr 1999-2000 e BeuepJGonnr/HerltBnl 1999, 287-
29t.
6 La versione-Internet dell'adante sonoro dispone della stessa struttura della versione
stampata dell'r4b-I. Di conseguenza, i lettori possono conremporaneamente studiare
una carta qualsiasi dell'lb-f stampato e richiamare la stessa carta dell'atlante sonoro
nella rete.
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astrazione, ma tale astrazione va considerata la base - se non una
conditio sine qua non - di qualsiasi lavoro scientifico.

Nella nostra strategia non ö stata invece mai prevista la produ-
zione di una documentazione informatica multimediale che avrebbe
unito le immagini (dei parland e del loro habitat) al suono. Tali do-
cumentazioni multimediali vantano senz'altro grandi vantaggi, anche
se il loro valore documentario e la loro utilitä euristica restano al di
fuori del focus principale del lavoro atlantistico di Salisburgo 7.

2. Rete d'inchiestd dell'atlante sznzro

La rete dell'atlante sonoro ö composta dalle 2l localitä-Ab-I (PP. S 1 -

1 0 1) situate nelle cinque vallate storiche della Ladinia brissino-tirolese
(Val Badia/Gadertal, Gherdöina/Val Gardena/Gröden, Fascia/Fassa,

Fodom/Livinallongo/Buchenstein, Anpezo/Ampezzo). Tenendo con-
to di fattori pratici, economici e temporali non ö stato (purtroppo)
possibile estendere tale rete a tutte le 2I7 localitä dell'AE-I .

Täbella l: Elenco delle2l localitä ladino-dolomitiche dell',41E-1 sonoro

TPer un esempio ben riuscito di un atlante linguistico multimediale sivedal'Atlas
linguistique audioaisuel duValais roman (ALAVAL), diretto da A. Kristol (Universitä

di Neuchätel, cf. Drir',rozlMeirnr/(4Isror 2000) e attualmente (metä 2005) in
fase di elaborazione finale.
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No. n-ab-t localitä

1 81 La Pli / Pieve di Marebbe / Ennebere Pfarre

2 82 Rina / \Telschellen

3 83 S. Martin deTor / S. Martino in Badia / St. Manin in Thurn

4 84 LaYal I La Valle /\ü'engen

5 85 S. Linert / S. Leonardo / St. Leonhard

6 86 Bula/Bulla/Pufels
7 87 Santa Cristina / S. Cristina i St. Christina

8 88 Sölva / Selva / \(olkenstein

9 89 Calfosch i Colfosco / Kolfusche

10 90 Corvara

1l 9I S. Ciascian / S. Cassiano / St. Kassian

t2 c)) (Cortina d')Anpezo / Cortina d'Ampezzo

r3 93 Col / Colle S. Lucia

t4 94 Collaz (Larcionei / Larzonei)
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No. P-fu-r localitä

r5 95 Ornela / Ornella
t6 96 Reba / Arabba

t7 97 Delba / Alba
l8 98 Ciampedel / Campitello
t9 99 Moncion / Monzön
20 100 Vich / Vigo di Fassa

2l 101 Moena

3. Rileuamento dei dati acustici dell'atlante tonoro

Lascolto comparativo e contrastivo delle risposte acusdche della pri-
ma versione dell'atlante sonoro 8 ha ben presto rivelato che il fruscio
di fondo, inevitabilmente presente nelle registrazioni analogiche per
ragioni tecniche, disturbava in maniera netta l'orecchio umano e le
sue capacitä e disponibilitä percettive. Di conseguenza sembrava op-
portuno rifare le inchiesre, aumentando la qualitä delle registrazioni
ed evitando tale fruscio tramite I'impiego di tecniche digitali. Dopo
I'acquisto di un registrarore DAT e di un microfono unidirettivo
(nel 1992) e, decidemmo di fare ripetere tutte le 21 registrazioni
nei nostri punti (81-101) della Ladinia brissino-tirolese (nel 1993).
I rilevamenti furono affidati all'esploratrice-esperta H. Böhmer10,
la quale - effettuando le incisioni in ambienti possibilmente calmi

- riusci ad ottenere un'ottima qualitä acustica.

4. Uheriore elaborazione dti dati acustici dell'atlante sonoro

In seguito, i nuovi dati furono segmenrari al computer (tramite l'im-
piego dell'editore acustico Goldwaue) rr. Täle lavoro lungo e faticoso
fu svolto, trail 1996 ed il 1999, nell'archivio -Hn diSalisburgo grazie
all'impegno dei nostri collaboratori S. Heißmann, B. Rührlinger e

S. Sobota. Negli anni successivi, l'aggiornamento delle versioni 2 e 3
dell'atlante sonoro venne curato da R. Bauer e da E. Haimerl (sempre
con I'aiuto del software fornito dalla ditta RST di Essen) 12.

8Cf. Beupretal. 1990,290-302 eBaunn 1991.
e Cf. BeunpJGonw 1992, 169.
r0 Cf. BeuBny'Gorsl/HArr,reRr 1993, 125, 132.
11 Cf. BeuBpJGonsL/HAr&rnRr 1996, 2lO.
12 Cf a questo proposito BeuBn et il. 1995,315-316,
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Per il trasferimento dell'atlante sonoro in rete (primavera 2005)
ci siamo invece awalsi delle competenze di M. Müller (Friburgo in
Brisgovia, Germania), giä responsabile della piattaforma-Internet del
progetto VIVALDI (= "VIVaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti
d'Italia"), un'impresa ideata nel 1991 e nata da una collaborazione tra
I'ex-esplorato ,r-,4b D. Kattenbusch (allora Giessen, ora cattedratico a

Berlino) e R. Bauer 13. Per ulteriori indicazioni si rinvia alla bibliografia
di questo contributo (cap. lO)_nonchd all'elenco (regolarmente ag-

giornato) delle p ubblic azio ni- AE, co nsultabile sul sito : <http : //www.
uni-salzburg.atlrom/peoplel proj I aldl anhbiblio.htm>.

5. Thascrizioni e "rulli di tambaro"

Le trascrizioni contenute nel DVD allegato risalgono agli anni 1985-
l99l _e corrispondono esattamente a quelle stampate sulle carte
dell'HE-Ira. Per varie ragioni (le registrazioni-DAl furono eseguite

da H. Böhmer in media 6-7 anni dopo le inchieste originali a cui si

riferiscono le trascrizioni; i dati digitali furono, in parte, raccolti presso

altri informatori e/o in un altro contesto di rilevamento) si possono,
in alcuni casi isolati, riscontrare delle divergenze tra tdi trascrizioni
e le risposte acusdche memotizzate sul DVD 15.

Due indicazioni tecniche:
a) Per il sistema di trascrizion e utilizzato (sistema Böhmer-Ascoli-

AIS) rinviamo allo schema dettagliato e agli elenchi (tabella ß)

pubblicati nelle pagine introduttive dei quattro volumi cartografici
dell'4E-l.

b) "Rulli di tamburo": tali segnali saranno emessi sistematicamente
laddove - sia per problemi d'esplorazione sia per motivi tecnici di
trattamento dei dati - non ö disponibile il dato acustico originale
di alta qualitä.

13 Per il progetto MVr\LDI cf. Beurn 1995b, KarreNsuscH 2003 nonch€ il sito-
Internet <http : //www2.hu-berlin.de/Vvaldi/>.
ra Per i dettag[ (esploratori, anni di esplorazione) cf. carta B, pubblicata nel primo
volume dell',4E-I .

15 Da parte dei parlanti, tali divergenze sono osservabili in lassi di tempo anche mol-
to piü brevi: cf. a questo proposito il contributo "classico" pubblicato dagli autori
dell'Atlante Italo-Svizzero, K. Jemnc e J. Juo, nel 1927.
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6. "TrascriziorcArio"

Agli amatori di trascrizioni molto dettagliate e precise 16 si offre,
all'interno del progetto flE-I , un apposito "trascrizionario" 17. Si
tratta di elenchi tabellari che contengono, accanto alle trascriziöni
originali dell'&IE-l, ampi spazi woti ler iscrivervi eventuali trascri-
zioni alternative.

Esistono due versioni di tali liste 18:

a) "Thascrizionario secondo stimuli (= titoli delle carte)": ordine
secondo le domande del question ario h-l.

b) "Tiascrizionario secondo luoghi": ordine secondo le 21 localitä
esplorate nella Ladinia dolomitica.

Le due versioni del trascrizionario corrispondono alla struttura-
zione dell'fu-I in quattro volumi cartografiäi. Si consiglia di utiliz-
zare il trascri zionario soltanto accanto alla versione-DvD dell'atlante
sonoro, visto che solo in questa maniera ö possibile determinare,
durante I'ascolto, sia il numero delle ripetizioni che Ia lunghezza
degli intervalli. Laccesso al trascrizionario ö gratuito. Esso si trova,
sotto forma di otto documenti voluminosi e liberamente scaricabili
in formato PDE sul DVD qui allegato lee sulsito <http://www.uni-
salzburg.atlrom/people/p roj I aldl trascr.htm>.

7. InstallazioT?.e, mestdggi di errore e disinstal[azione del DW albgato2o

Per un buon funzionamenro del DVD, il PC dell'utente dovrebbe
essere dotato di uno dei seguenti sistemi operativi: Microsofi'Windows

l6Sul problema d ell'adeguatezza e- soprattutto - della correttezza delle rascrizioni di
realtä acustiche esiste un gran numero di testi sp eciaJizzati: a mo' d'esempio, rinviamo
alle opere di Arlmrne/Bnauu 1987, Hrr;pn 192811983, Jarnc{uo 1927, KöNrc
1988, Purr.upr/l.anusew 1996, Rrcnrpn 1982 eVrnnnccp 1989.
rTIl termine nascrizionario ö stato coniaro in base al modello "pronunciario", proposto
da L. CeNrlanr (1992).
rsNon va dimenticato che le stesse risposte, presentate ed ascoltate in combinazioni
(= relazioni) diverse (emissione secondo stimuli vs. ascolro secondo localitä), possono
essere percepite dallo stesso orecchio in maniera divergente.
re Per rintracciare i files del trascrizionario (ort - secondo Iuoghi, stim - secondo
stimuli) sul DVD qui allegato, basta aprire il browser udlizzato (p. es. Explorer) efare
clic sul simbolo relativo al DVD: dopo il clic appariranno due cartelle /a cu e sprach-
atlas. Per accedere ai files del üascrizionario bisogna aprire la carcella docu dove essi

si trovano in ultima posizione, ciascuno in una versione pdf e in una versione zzp.
20 Date le esperienze positive fatte nel corso della produzione del nostro CD-Audio
(BeuEn 1991), anche la riproduzione del DVD fu affidata alla ditta Sony DADC
Austria (Anif/Salisburgo). In caso diproblemi tecnici si prega di mettersi in conrarto
con <Roland.Bauerqsbg.ac.at>.
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95, 98, 2000, NT oppure XP2t. Dopo I'inserimento del DVD nel
lettore viene awiata la pro cedura Setup dell'atlante sonoro 22. 

Qualora
tale programma non sia awiato automaticamente, il file <setup.
exe> puö essere richiamato manualmente dalla direcrory radice del
DVD 23.

Tütti i dettagli dell'installazione (risoluzione dello schermo, lin-
gua standard uülizza;ta ecc.) vengono protocollati nel file (setup .

1og), memorizzato sul disco rigido (in genere C : \, sottodirectory
\ALD\ ) . La stragrande parte dei dati resta sul DVD, mentre si copia-
no solo pochi 6les sul PC dell'utente, specie quelli che vanno adattati
durante I'installazione o modificati durante I'uso del DVD. Si tratta
dei tipi di carattere (fonts <ald 1 . ttf > - <ald 7 . ttf >) con
i nosiri segni di trascrizione (copiati nella cartella dJfonts del PC),
nonch€ di due files di inizializzazione (<ald. ini> e (sprach-
at . ini), copiati nella cartella del sistema Wind.ow) che regolano
il programma secondo le scelte individuali dell'utente-

Il file <sprachat . ini>, la cui strutturazione viene spiegata in
base alla figura 1, puö anche essere aperto e modificato con un editor
(operazione che si consiglia solo ad utenti con una certa esperienza in
merito) per risolvere eventuali problemi riscontrabili ad es. durante
l'uso del DVD con lettori posizionati in reti locali.

Le righe l-4 del listato riportato sulla figura I contengono la
sezione [Atlant.en] / [Atlanti], che comincia (come tutte
le altre sezioni) con un'entrata posta tra parentesi quadre (riga 1).

Segue I'indicazione del cosiddetro adante standard (riga 2), che si

riferisce alla versione dell'atlante sonoro awiata automaticamente
con I'apertura del programma. Nel nostro caso si tratta della versione
ALD I, memorizzatasul DVD allegato. Nella terza riga si definisce il
percorso dell'atlante standard che permette I'accesso a tutti gli elementi
dell'atlante sonoro. Il primo percorso e: \SprAtlas\LD_wav\
si riferisce alla sottodirectory che contiene i dati acustici, mentre la
lettera e : \ rappresenta il lettore-DvD del PC dell'utente. Täle lettera
puö anche essere assegnata da una rete locale e puö, evidentemente, va-
riare da PC aPC. Il secondo percorso e : \SprAtlas \LD_124 0 \

21 Sr Mac, il DVD puö essere awiato usando un software di emulazione (i.e. una
macchina virtuale Wind.ows) quale ad es. Microsoff Virrual PC for Mac (cf. <www.
microsoft.com/italy/mac/virtualpc/>, <wwwapple.com/it/macosx/applications/vir-
tualpc/>).
22 Se la lettura del DVD non puö essere awiata mediante il solito browser Explorer, E

raccomandabile I'uso del browser Total Commander (versione 6.53 ss.), liberamente
disponibile sullo web.
23 Per procedere con l'installazione si vedano le istruzioni su figura 2.
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aldil riguarda la sottodirectory conrenente i files di programma
(specie le banche-dati e la carta di fondo). Lultima parte dell'entrata
(i.e. \aldi 1) rappresenta le iniziali di tutti i files di programma. Nel
nostro caso, i nomi di tutti i files che appartengono all'applicazione

Figura l: Listato di un file di inizializzazione esemplare (sprachat .

r nr >"

2a Cf. le nostre indicazioni per I'installazione dell'edizione CD-ROM dell'AIE-I in
BeuepJGopsr,/Han rnnr 1996, 20 1 -203.
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I [Adanten] inizio sezione [Adanti]
2 Atlas=AlD I atlante standard = AID I
3 ALD I=e:\SprAtlas\LD-wav\;e:\SprAtlas\LD_1240\aldi1
4 ALD -CD=d:\SprAdas\LD-wav\;d:\SprArlas\LD_800\aldi3
. adante qualsiasi=percorso l;percorso 2

5

6
7
8

9

[Ausgabeoptionen]
'Wiederholungen= 

1

Pause-Ort=1000
Pause-\ffort=500
Pause-\Tieder= I 00

IFonts]
FontSize=35
Fontl=ALD_I
Font2=ALD 2
Font3=ALD-3
Font4=ALD_4
Font5=ALD-5
Font6=ALD-6
FontT=ALD_7

sezione [Opzioni di emissione]
ripetizioni (mass. 99)
pausalocalitä (mass. 9999 ms)
pausa-stimuli (mass. 9999 ms)
pausa-ripetizioni (mass. 9999 ms)

sezione [Tipi di carattere]
dimensione trascrizioni
font 1

fonr.2
font 3

font 4
font 5

font 6
tont /

sezione [Marcature]
scomposizione-RGB = cornice rossa

scomposizione-RGB = simbolo 
^zzvrcoscomposizione-RGB = simbolo giallo

raggio, taglia simbolo
6ot6a Q=quadrato, 1 =cerchio

l0
t1
l2
L3

t4
r5
r6
17

18

t9
20

[Sprache] sezione [Lingua]
Sprache=SPAT-I.DLL (italiano)
Sprache=SPAI_F.DLL (frangais)

Sprache=SPAI-D.DLL (Deutsch)

IMarkierungen]
Rahmen=255,0,0
Markiert=0,0,255
S elektier r.=25 5,25 5,0
Radius=9
Form=l

2I
22
23
24
25
26

r
ALD I (definita come standard in riga 1) cominciano con la stessa

serie di lettere, cioö con "aldi 1": <aldi 1-m . t i f > sta ad es. per il
file grafico (carta di fondo), mentre <aldi 1-o . btr> ö il nome della
banca-dati che contiene le informazioni delle localitä esplorate.

Seguendo lo schema formale appena descritto, si possono, dalla

-iga 4 in giü, registrare altri atlanti sonori. Nel nostro listato si trova
ui.ntr"t"'.h. ri.if.rir.. all'edizione CD-ROM dell' AIE-I 25 composta
dalla lettera d: \ del lettore-CD, dal percorso audio d: \SprA-
tl-as\LD_wav\, dal percorso di programma d: \SprAtlas\
LD-800\ e dalle iniziali \a1di3.

Eventuali divergenze tra i dati indicati nelle righe 2 e 3 (eventual-

mente anche 4s.) ed il contenuto reale del DVD possono provocare
vari messaggi di errore, una volta awiato il programma. In tal caso si

raccomanda di uscire dal programma, di aprire il file <sprachat .

ini> con un editor e di correggere il contenuto delle righe 2 e 3
(eventualmente 4s.), adattandolo alla strutturazione dei dati sul DVD
e controllando in maniera dettagliata le seguenti impostazioni:
a) Il nome che ö assegnato all'applicazione standard in riga 2 (nel

nostro caso: ALD I) deve anche figurare all'inizio di riga 3 (o
eventualmente 4s.). Altrimenti viene visualizzato il seguente
messaggio di errore (che puö variare secondo il sistema operativo
utilizzato): "SPRACHAI caused a General Protection Fault in
module SPRACHAT.EXE at address. Choose close. SPRACHAI
will close".

b) La lettera che indica il lettore DVD (nel nostro caso: e : \ in riga

3, d: \ in riga 4) deve corrispondere alla configurazione del PC
dell'utente. Altrimenti sono visualizzati i seguenti due messaggi

di errore: "Cannot read from drive e.", "Datenbank Öffnen: ad-
dress".

c) Idue percorsiindicati inriga3 (nelnostrocaso: e: \SprAtlas\
LD_wav\ e e : \SprAtlas\LD-124 0\aldi1) oppure in riga
4s. devono corrispondere alla struttura delle cartelle del DVD. Altri-
menti viene visualizzato (appena awiato il programma) il messaggio

di errore "Datenbank wird neu aufgebaut", cioö "ricostruzione

banca dati". Cliccando sul bottone OK, seguirebbe il messaggio
"dbase-Datei nicht gefunden", i.e. "dbase-file non trovato".

Con la quinta riga del nostro listato iniziano le [Opzioni
di emissionel, una sezione meno delicata che si determina,
in genere, attraverso il comando (Ascol-to : Opzioni> del
menu dell'atlante sonoro, senza che I'utente debba modificare il file

25 Cf. B,c.usR/Gorsr/HArvsnr 1999-2000.
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a) Cancellare la sottodirectory \ar,o\ (o la directory alternativa scelta
dall'utente) sul disco rigido (in genere lettera C: \) eliminando
tutti i files ivi memorizzati.

b) Disinstallare i fonts difu-I scegliendo nel menu di awio (pulsan-
te (Start)) <Impostazioni), quindi (PanneIlo di
controllo); infine fare doppio clic sull'icona appropriata.

c) Cancellare i files di iniz\alizzazione ( a l- d . i n i > e ( s p ra cha t. .

ini> nella directory del sistema Windows.

8. Presentazione esernplare di alcane modalitä di consuhazione del
DW allegato

In questo capitolo si fa riferimento alle 11 schermate presentate in
appendice (figure 3-13), dotate di un numero variabile di cifre che
permettono (assieme ai rispettivi commenti) di usare tali figure come
esempi di programmazione dell'atlante sonoro.

8. 1. Primo esem?io acustico: il dizionario sonoro 28

Le indicazioni date sulle figure 3-7 permettono all'utente di pro-
grammare e di consultare una sequenza acustica di (teoricamente)

tutte le risposte dialettali registrate nella localitä 81 (La Pli / Pieve di
Marebbe / Enneberg Pfarre) in ordine alfabetico. Questa informa-
zione acustica corrisponde ad un dizionario alfabetico del dialetto
del nostro punto 81.

8.2. Secondo esempil acustico: la carta dtlanthtica tonort2e

Il contenuto di una carta atlantistica (21 risposte dialettali apparrenen-
ti ad uno stimulo) puö anche essere ascoltato in maniera sequenziale
(nel nostro caso secondo I'ordine delle localitä da B1 a 101). Lutente
ö in ogni modo libero di stabilire un altro ordine di emissione.

8.3. Ascolto reiterato di risposte scelte30

A volte sembra idoneo (se non inevitabile) ascoltare una risposta piü
di una volta. Il nostro DVD offre la possibilitä di impostare fino a99
ripetizioni, i.e. 100 emissioni acustiche della stessa risposta, permet-
tendo all'utente di scegliere anche le pause tra tali ripetizioni.

sonoro era originariamente predisposto sia per \Yindows 3.11 (che non offriva ancora
disinstallazioni automatiche) che per i suoi successori 32-bit.
28 Si vedano le frgt:,re 3-7 .

2e Si veda la figura 8.
30 Si veda \a frgura 9.

4/

(sprachat . ini>. In riga 6 si stabilisce il numero standard delle
ripetizioni di ogni risposta dialettale. Täle numero puö oseillare tra
0 e 99. Nelle seguenti righe si trovano i valori che determinano tre
tipi di pausa (indicazioni in millisecondi [ms]). Riga 7: pausa tra
il cambio di due localitä = 1.000 ms; riga B: pausa tra il cambio di
due stimuli = 500 ms; rigag pausa tra due ripetizioni di una stessa

risposta = 100 ms. Al massimo vengono accetare pause fino a9.999
ms, i.e. 10 secondi.

Nella sezione I Font s ] , che va da riga 10 a riga 1 8, troviamo
innanzitutto I'indicazione delle dimensioni in cui i fonts sono vi-
sualizzatinel programma (riga 11: Font-Size=35). Le righe 12-18 si
riferiscono invece ai nomi dei files che contengono i tipi di caratteri
dell' AIE-I .Tlli fonts (da < a I d-1 . t t f > * <. io-l . t t r >; vengono
installati durante la procedura Setup, il che li rende disponibili per
qualsiasi altra applicazione di lVindows.

La sezione I Lingua ] (righe I 9-20s.) serve a determinare la lin-
gua nella quale appare il menu dell'adante sonoro. Nel nostro esempio
(riga20) ö scelto I'italiano, rappresenraro dal file <spat_i . dll->,
mentre l'entrata <spat_f . dll> richiamerebbe il francese e I'in-
dicazione <spat-d. dll> il tedesco. E possibile cambiare tale
lingua durante l'uso dell'atlante sonoro usando gli appositi comandi
del menu <Lingua>.

Lultima sezione del nostro listato riguarda i colori e le forme delle
fMarcature ] (righe 21-26). Con marcarure intendiamo i simboli

che rappresentano le nostre localitä sulla carta dell'atlante sonoro 26.

Nelle righe 22-24 si determinano i colori di tali simboli secondo il
sistema di scomposizione tricromatica RGB (Red-Green-Blue). La
Nga22 riguarda la cornice (rossa) che circonda ogni simbolo,lariga
23 si riferisce alle localitä scelte dall'utente (e visualizzate in azzuno)
e in riga 24 viene determinato il colore (giallo) della localitä attiva. Il
raggio o la taglia del simbolo ö stabilito in riga 25 (nel nosrro caso:
raggio=9), mentre laiga26 permeme la scelta tra due tipi di simboli,
un quadrato (codice 0) e un cerchio (codice 1). A differenzadelle
sezioni ILingua] e IOpzioni] (che possono essere modificate
sia manualmente sia usando i comandi del menu), le impostazioni
contenute nella sezione IMarcature] si cambiano unicamente
aprendo il file <sprachat. ini> con un editor.

La disinstallazione dell'atlante sonoro consta di tre passi (da
effettuare manualmente 27) 

:

26Si vedano, a tal proposito, anche le figure 6-13.
27N.8.: Non ö disponibile la disinstallazione auromatica, dato cheil setup dell'atlante
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8.4. Ascoho contrdstiuo di stimuli scebi o di risposte scebe3l

Puö anche essere utile confrontare a livello acustico alcune risposte
scelte di poche localitä. Le modalitä di ascolto (frequenza delle ripe-
tizioni, pause ecc.) possono essere determinate a libera scelta.

8.5. Tbrzo esem?io acustico: la carta atlantistica sonort (secondo esem-

?io) 
u'

Le impostazioni descritte in questo capitolo corrispondono (per quel
che riguarda il risultato finale) a quelle presentate nel capitolo 8.2.

Questo esempio serve inoltre a dimostrare come si puö scegliere una
carta atlantistica sonora qualsiasi nell'inventario di tutti gli stimuli
del DVD.

8.6. Ascoho contrastiuo reiterato di stirnali scebi in ordirue paradigrna-
tico e sintagrnatico 33

Latlante sonoro offre una funzione speciale che permette la gene-
razione di combinazioni acustiche (gruppi di parole) che non sono
state raccolte sul campo in questa forma. Ciö facilita la verifica del-
l'aspetto fonico di gruppi di parole differenziate a livello semantico
(ad es.: il carro caro) secondo criteri diversi (nel nostro caso: ordine
sintagmatico vs. ordine paradigmatico degli elementi da analizzare).

Questa funzione dell'atlante sonoro ö molto utile per effettuare analisi
fonologiche.

9. Riassunto

E owio che il presente contributo, inteso come prima introduzione e

come una specie di "istruzioni per I'uso", puö trattare solo alcune delle
molteplici possibilitä documenrarie offerte dall'atlante sonoro. Spetta

ai nostri lettori (e soprattutto agli utenti del DVD allegato) scoprire
individualmente tutte le potenzialitä del programma. Accenniamo, a

mo'd'esempio, alla possibilitä di generare dei paradigmi fittizi (come

ad es. lafarnmt rzssa, ilf.ore uerde, il cane grasso, uoglio mangiare I'oca

grassa/il galh grasso/le castagne uerdi, uoleua uedere le donne nere, io sono

bello - tu sei brutta ecc.) che possono essere ascoltati per verificare vari
aspetti morfologici e sintattici.

Lalta qualitä tecnica delle risposte memorizzate sul DVD (files

senza compressione) permette inoltre I'analisi elettro-acustica con i

3rSi vedano le figure 10 e 1 1

32 Si veda la frgura 72.
33Si veda la figura 13.
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vari Sound toals disponibili sul mercato. A parte I'uso scientifi co sensu
stricto,l'atlante sonoro puö senz'altro rendersi molto utile anche per
scopi didattici, pedagogici, etnografici o documentari 3a.
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e ALD sonoro
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Figura 2: Procedura Setup

1 Finestra "Installation SprechenderAlD/Installazione ALD sonoro": Scegliere la sot-
todirectory per i files da copiare sul disco rigido (proposta automatica: c: \a1d\).

2 Awiare I'installazione con un semplice clic sul pulsante (Continue). Seguire le
istruzioni sino al termine de['installazione.

3 (alternativameme a2): Annullare Setup con un semplice clic sul pulsante <Exit
Instafl>. In tal caso si visualizzano due messaggi di errore che possono essere

ignorati.

(si veda anche capitolo 7)

Figura 3: Preparazione del primo ascolto: primo passo

1 Per fare apparire il menu dell'atlante sonoro, spostare (con l'aiuto del mouse) la finestra
"Lista selezioni" leggermente (ca. l-2 cm) in basso.

(si veda anche capicolo 8.1)
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Figuru4:Preparazione del primo ascolto: secondo passo

1 Semplice clic sul comando <Sprache/Langue/Lingua>
2 Semplice clic sull'opzione <ital-iano>.

(si veda anche capitolo 8.1)
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Figura 5: Preparazione del primo ascoko: rerzo passo

Spostare la finestra "Lista selezioni" leggermente verso i[ basso (vedi 6gura 3). Poi:

I Semplice clic sul comando <Scelta).
2 Semplice clic sull'opzione <tutto Luoghi F2); ripetere punto l.
3 Semplice clic sull'opzione <tutto Stimuli F3>.

(si veda anche capitolo 8.1)
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Figura 6: Preparazione del primo ascolto: quarto passo

Dopo l,esecuzione dei comandi descritti in figura 5, la "lista selezioni" (visualizzata in

alto sulla sinistra dello schermo) contiene i dati scelti'

1 La prima parte di tale lista conriene un elenco delle 21 localitä ladine (visualizzato

,olä in p"it.) assieme ai numeri ufficiali dell'NE-I '
2 La seconda parte dllla lista contiene un elenco degli stimuli (meglio: delle risposte)

del questionario-AIE-I in ordine alfabetico. Anche se i numeri visualizzati non corri-

.po.,dorro alla versione stam pa]J dell"üE-I , ci si puö orientare bene grazie all'ordine

alfabetico degli stimuli.

3 Sullo sfondo di u.r" ."rt" topograEca del Tientino-sudtirolo viene visualizzata la rete

delle 2l localitä ladine detl'Ab-1 (simboli azzurri).

(si veda anche capitolo 8.1)
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Figura.T: Primo ascoito standard (i[ dizionario locale sonoro)

Lo scenario inizia con lo stato finale della figura 6.

1 Sernplice clic sul comando <Ascof to).
2 Semplice clic sull'opzione <secondo luoghi> (corrisponde alla combinazione tra

i tasti <CTRL> + <o>). fusultato: inizia l'ascolto di tutte le risposte della localitä
81 in ordine alfabetico. Nelle "Liste selezioni" vengono evidenziati in azzurro sia la
localitä 81 che lo stimulo attivato attraverso la risposta acustica emessa (per ragioni
tecniche non visualizzabile in figura 7).

3 Sulla carta il simbolo della localitä 81 (cerchio) ö visualizzato in giallo. Questo modo
d'ascolto puö essere paragonato aila lettura di un dizionario locale alfabetico (nel nostro
caso: dizionario della tocalitä 81 d€ll'Ab, La PlD.

Auuertimento: La finestra "Tiascrizione" (visualinata durante l'ascolto) puö essere

liberamente spostata, cliccando nella parte superiore e trascinandola col mouse. Per

interrompere l'ascolto fare un semplice clic sul pulsante <Pausa>. Per annullare
l'ascolto fare un semplice clic sul pulsante <Annulf are>.

(si veda anche capitolo 8.1)
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Figura 9: Ascolto reiterato di risposte scelte

Iniziare con un semplice clic sul comando (Asco.Ito); poi fare un semplice clic sul

punto <Opzioni> (corrisponde alla combinazione tra i tasti <CTRL> + <p>). In
seguito si apre la finestra "Opzioni" (visualizzata su figura 9).

1 Questa casella indica il numero delle ripetizioni di uno stimulo (di una risposta). Pos-

sono essere impostate 6no a 99 ripetizioni. Zero ripetizioni corrispondono aI semplice

ascolto di una risposta.

2 Questa casella indica la durata della pausa (in millisecondi [ms]) tra l'emissione di due

risposte appartenenti a localitä diverse. Si consiglia di iniziare con una pausa di 500

ms.

3 Questa casella indica la durata della pausa (in millisecondi [ms]) tra I'emissione di
due risposte appartenenti alla stessa localitä. Si consiglia di iniziare con una pausa di

500 ms.

4 Questa casella indica la durata della pausa (in millisecondi [ms]) tra l'emissione di due

ripetizioni di una stessa risposta. Si consiglia di iniziare con una pausa di 500 ms.

5 Per memorinare le proprie scelte, fare un semplice clic sul pulsante (ok). La finestra

"Opzioni" si chiude.

(si veda anche capitolo 8.3)

6r

8l La
dc To,

85 S. LiFil
06 8'r.
07 S- ühtha

Sliruli
fErd {i.Io

(ä turo
a iqo Gla"iodo
a :olo ddi slctildi
a a Fti.e dailä :oloziom

2.7 eü
2.4 d?b an*ac I

BiFlizifü rlinult

tö riFlizimi:

polDrl
ua lwshi:
ko dimli

82 ßin.
m S Hdin d6 Td

il@r $l.'rim

Stiruli
ElDiD.tirlo

2ß

23 acidi
2.1 eidc
2.5 aüo

Lu
€ri cru#

Figura 8: Secondo ascolto standard (la carta atlantistica sonora)

Lo scenario inizia con lo stato finale della figura 6.

1 Semplice clic sul comando (Ascolto).
2 Sempliceclicsull'opzione<secondo stimufi> (corrispondeallacombinazione

tra i tasti <CTRL> + <s>). Risultato: inizia I'ascolto di tutte le risposte di una carta

atlantistica nell'ordine numerico delle localitä ladin e dell',4trE-I (i.e. da 81 a i01). Nelle
"Liste selezioni" vengono evidenziati in azuno sia la localitä attivata che lo stimulo
attivato attraverso la risposta acustica man mano emessa. Sulla carta il simbolo della
localitä attiva (cerchio) ö visualizzato in giallo (per ragioni tecniche non visualizzabile
in figura 8).

Auuertimento: La finestra "fiascrizione" (visualizzata durante l'ascolto) puö essere

liberamente spostata, cliccando nella parte superiore e trascinandola col mouse. Per

interrompere l'ascolto fare un semplice clic sul pulsante <Pausa>. Per annullare
I'ascolto fare un semplice clic sul pulsante (Annullare),

(si veda anche capitolo 8.2)
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Figura 10: Ascolto contrastivo di stimuli scelti: primo passo

Nel caso di un riawio del programma, eseguire il comando descritto in 6gura 3. Risul-
tato: viene visualizzatala finestra vuota "lista selezioni". (Continuando lo scenario fina-
le di 6gura 9, c'ö anche la possibilitä di fare un semplice clic sui due pulsanti "Nuova
selezione". fusultato: le "liste selezioni" vengono vuotate.)

I Semplice clic sul comando <Scelta>.
2 Sempliceclicsull'opzionecelenco Luoghi):inbassoasinistraapparelafinestra

"Luoghi disponibili" (cf. no. 4).
3 Semplice clic sull'opzione <ef enco Stimuf i>: a destra della finestra "Luoghi

disponibili" appare la finestra "Stimuli disponibili" (cf no. 5).
4 finestra "Luoghi disponibili".
5 finestra "Stimuli disponibili".

(si veda anche capitolo 8.4)
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Figura I 1: Ascolto contrastivo di stimuli scelti: secondo passo

Lo scenario inizia con lo stato finale della figura 10.

I Fare un doppio clicsu "81 La Pli".
2 Fare un doppio clic su "86 Bula".

3 Ripetere il punto 1.

4 Ripetere il punto 2.

5 Spostare la barra scorrevole della finestra "Stimuli disponibili" in basso e fare un doppio
clic su "97.1. la capra".

6 Fare un semplice clic sul comando (Ascof to>; scegliere <Opzloni
CTRL+p>.

7 Risultato: si apre la finestra "Opzioni".
8 Impostare (1) "fupetizione stimuli".
9 Per memorizzare tale scelta, fare un semplice clic sul pulsante <ok>,
10 Fare un semplice clic sul comando (Ascolto); scegliere o l'opzione (secondo

Luoghi CTRL+o> o l'opzione (secondo Stimuf i CTRL+s>. fusultato:
inizia I'ascolto (contrastivo) di alcune denominazioni ladine per "la capri'.

Auuertimento:Per evitare di coprire (nascondere) le localitä attive, si consiglia di spostare
(con l'aiuto del mouse) le finestre visua[izzate sullo schermo.

(si veda anche capitolo 8.4)
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Figura 13: Ascolto reiterato e contrastivo di stimuli scelti in ordine paradigmatico e

sintagmatico

Lo scenario inizia con lo stato finale della figura 12.

1 Fare un semplice clic sul pulsante superiore <Nuova sef ezione> della finestra
"lista selezioni". Risultato: la parte superiore della finestra viene vuotata.

2 Fare un semplice clic sul pulsante inferiore <Nuova sef ezione> della finestra

"lista selezioni". fusultato: viene vuotata anche la parte inferiore della finestra.

3 Spostare la barra scorrevole della finestra "Luoghi disponibili" in basso. Fare un doppio
clic su ciascuna delle seguenti localitä: 83 S. Martin de Tor, 86 Bula, 99 Moncion, 95

Ornela, 92 Cortina d'Ampezzo.
4 Risultato: nella parte superiore della finestra "lista selezioni" appaiono i numeri ed i

nomi delle cinque localitä scelte.

5 Marcare lo stimulo "102.1. il carro" con un doppio clic.
6 Marcare lo stimulo " 101 . 1 caro" con un doppio clic. Poi: ripetere due volte i punti

5e6.
7 Risultato: nella parte inferiore della finestra "lista selezioni" appare (tre volte) la coppia

di stimuli "102.1. il carro - 101.1. caro".

8 Fare un semplice clic sul comando <Ascolto); scegliere <Opzioni
CTRL+P>.

9 Risultato: si apre la finestra "Opzioni". Impostare (0) "Ripetizioni stimuli".
10 Per memorizzare tale scelta, fare un semplice clic sul pulsante <ok>.
11 Fare un semplice clic sul comando (Asco.lto). Scelta tra due possibilitä:

a) per un ascolto sintagmatico (localitä dopo localitä) d'interesse fonologico: semPlice

clic sull'opzione <secondo Luoghi CTRL+o>. Risultato: inizia l'ascolto.

b) per un ascolto paradigmatico (risposta dopo risposta) d'interesse fonetico: semplice

clic sull'opzione <secondo Stimuf i CTRL+s>. Risultato: .inizia l'ascolto.
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Figura 12: Terzo ascolto standard (la carta atlantistica sonora)

Lo scenario inizia con lo stato finale della 6gura 1 l.

I Fare un semplice clic sul pulsante superiore <Nuova sef ezione> della finestra
"lista selezioni". Risultato: la parte superiore della finestra viene vuotata.

2 Fare un semplice clic sul pulsante inferiore <Nuova selezione> della finestra
"lista selezioni". fusultato: viene vuotata anche la parte inferiore della finestra.

3 Fare un semplice clicsul comando (Scelta>; scegliere I'opzion€ <tutto Luoghi
E2>.

4 fusultati; a) nella parte superiore della finestra 'llista selezioni" appaiono i nomi delle
21 localitä ladine; b) sulla carta si visualizzano 21 simboli (cerchi) in azzurro.

5 Spostare la barra scorrevole della finestra "Stimuli disponibili" in basso e fare un doppio
clic su "98.1 . il capriolo".

6 Risultato: nella parte inferiore della finestra "lista selezioni" appare lo stimulo "98. I
il capriolo".

7 Fare un semplice clic sul comando (Ascolto); scegliere l'opzione (secondo
Luoghl CTRL+o>. Risultato: inizia l'ascolto dei nomi ladini del "capriolo" nel-
l'ordine numerico (81-101) delle 21 localitä ladino-dolomitiche deil,4b.

Auuertimento:Per evitare di coprire (nascondere) le localitä attive, si consiglia di spostare
(con l'aiuto del mouse) le finestre visualizzrte sullo schermo.

(si veda anche capitolo 8.5)
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Auuertimento:Per evitare di coprire (nascondere) le localitl attive, si consiglia di spostare
(con l'aiuto del mouse) le finestre visualizzate sullo schermo.

(si veda anche capitolo 8.1)
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Il problema della standardizzazione
del lessico nel ladino dolomitico'

Fabio Chioccheni

In questo contributo si cercherä di illustrare le problematiche che
caratterizzano l'attuale fase di elaborazione del ladino dolomitico,
con particolare riguardo per gli aspemi relativi alla codificazione del
lessico. Innanzitutto sarä opportuno tuttavia ricordare brevemente
le condizioni generali enrro cui v€ngono a collocarsi i tentativi di
language planning nelle valli ladine.

l. Un "caso limite"

Nel panorama delle lingue minori che in Europa hanno awiato negli
ultimi decenni un processo di elaborazione e promozione linguistiCa,
quello ladino rappresenta certamente un "caso limite". Le condizioni
sociali che caratterizzano la comunitä dei ladini delle Dolomiti sono
peraltro ben note sia ai fautori di questo processo, sia a coloro che ne
negano I'opportunitä.

Poich€ tutto sommato anche le voci critiche possono portare
interessanti elementi di valutazione, mi sembra utile iniziare quesra
esposizione dall'analisi di uno studioso che certamente non puö essere
annoverato tra i sostenitori del ladino, Johannes Kramer:

<Dal punto di vista per cosi dire tecnico si puö sviluppare ogni
parlata sino allo stadio di una lingua scritta con norme fisse' reita
solo il problema se la comunitä linguistica in questione ö in grado
di sopportare i sacrifici non irrileyanti che la costiruzione di unä tale
mini-lingua comporta necessariamente. Personalmente direi che mal-
grado un certo effimero successo frttizio, i tentativi di standardizzare
il ladino dolomitico e di elevarlo al rango di una vera lingua scritta
sono condannati al fallimento, almeno a lungo andare, perchö le pre-

I Testo, rivisto e aggiornato, della relazione tenuta al Convegno "Cuale lenghe fur-
lane", Udine 1-20 ottobre 1999, con il titolo La normalizazion dal lessic intal ladin
dolomitan.
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