
Guido Borghi (*Bʱʱŏĭdʱh₁ōⁿ) Sabato 20. maggio 2023 
posta elettronica: <guido.borghi@unige.it>, <bhrihskwobhrouzghdhroy@gmail.com> 

Glottologia: Inglese, Italiano, Latino, Greco, Filosofia 
Comparazione fra le lingue indoeuropee e ricostruzione preistorica 

I nomi di parentela italiani padre, madre, frate(llo) corrispondono a quelli 
(per esempio) francesi père, mère, frère, tutti dal latino pătĕr, mātĕr, frātĕr. In 
modo analogo, l’inglese father, mother, brother continuano il protogermanico 
*făđǣr, *mōđǣr, *brōþǣr; tutti corrispondono, rispettivamente, al greco (atti-
co) πατήρ <pătḗr>, µήτηρ <mæ tēr>, (tardo) φρατηρ <pʰrtēr>, all’antico india-
no pĭt-, māt-, bʱrt- e al tocario orientale (A) pācar = occidentale (B) pācer 
‘padre’, A mācar = B mācer ‘madre’, A pracar = B procer ‘fratello’. Queste 
corrispondenze sono dovute al fatto che il latino, il greco, il germanico, l’in-
doario e il tocario sono trasformazioni dell’indoeuropeo preistorico *p₂₄tḗr 
‘padre’, *mắh₂₄tēr (o anche *măh₂₄tḗr) ‘madre’, *bʱrắh₂₄tēr ‘fratello’. 

La legge fonetica è una interpretazione causale della corrispondenza fone-
tica regolare fra monemi equifunzionali di due o più lingue distinte:  

*brōþǣr frātĕr pʰrtēr bʱrt- procer pracar 
/b/ /f/ [ɸ] /pʰ/ /bʱ/ /p/ 

All’origine di ogni corrispondenza regolare si ricostruisce un protofonema 
costituito dalla somma dei tratti fonologici (marcati) dei fonemi continuanti: 

celtico, ger-
manico, balti-
co, slavo, al-
banese, arme-
no, īrānico 

latino-italico greco;  
 
ṛōmāṇ 

 
dialetti armeni; 
indoario 
 
→ indoeuropeo 

anatolico, 
dialetti 
armeni, 
tocario 

/b/ /f/ [ɸ] /pʰ/ /bʱ/ /p/ 
occlusiva a 
soluzione 
esplosiva 
bilabiale 
sonora 

fricativa 
piatta 
 
labi(odent)ale 
sorda 

occlusiva a 
soluzione 
aspirata 
bilabiale 
sorda 

occlusiva a so-
luzione aspirata 
(mormorata) 
bilabiale 
sonora (fiatata) 

occlusiva a 
soluzione 
esplosiva 
bilabiale 
sorda 

Dall’applicazione della regola enunciata alla tabella dei tratti fonologici 
risulta che il fonema indoeuropeo era /bʱ/: *bʱrtēr (< *bʱrắh₂₄tēr) ‘fratello’. 
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La diversità fra le lingue indoeuropee non è tuttavia solo conseguenza 
delle trasformazioni fonologiche, ma riflette anche una diversità lessicale in-
terna allo stesso indoeuropeo preistorico. Se, per esempio, si considerano le 
seguenti frasi in italiano, latino, inglese e greco antico, il risultato della rico-
struzione è in parte ancora diversificato (come fra le lingue moderne), in par-
ticolare per quanto riguarda l’aggettivo ‘bellissima’ (*d[h₃]-ĕn-ĕ-lă·h₂₄ ‘adat-
ta, ben messa insieme [proporzionata]’, *pŏl-ră·h₂₄ ‘variopinta’, *pə̥₂₄-rắ·h₂₄ 
‘salda’, *sk[h₁]-nĭ-s ‘vistosa’, *kăl-ắ·h₂₄ ‘sana’, *h₁smŏrgʱ-ă·h₂₄ ‘dalle 
belle forme’) e il verbo ‘amo’ (*h₂(ă)mh₃-ŏh₂ ‘procedo con energia, affronto, 
afferro > insisto saldamente su, stabilisco, confermo con giuramento; soffro’, 
*lŭbʱ-ŏh₂ ‘sono permanentemente sconvolto’, *h₁rh₂₄-m(h₂)ă ‘provo rispetto, 
deferenza’), generalizzati a seconda della lingua da diverse specifiche accezioni: 
• Sei bellissima, ti amo ÷ latino pŭlchră (/ pŭlchĕrrŭmă) / bĕll(ĭssŭm)ă ĕs, tĕ 

ămō < protolatino *plkrā (/ plkrĭsŭmā) / dnĕl(ĭssŭm)ā / e s(ĭ), tĕ ắmăō; 
• You are very beautiful, I love you ÷ Thou art most fair, I love thee ÷ antico 

inglese Þ eart (/ (e)arð / bist) mǣst fæȝru (/ scēonu), ic lufia þ ÷ protoger-
manico *Þ măstăⁿ făǥrō (/ skănĭ-z) (b)ĭs(t) (/ ărþă), ĭk þĭk lŭƀō; 

• greco antico Σύ καλλίστη (εὐµόρφη) εἶ, σοῦ ἔραµαι <Sy kăllstē (/ ĕmrpʰē ) 
ĕĩ, sŏũ̯ rămă> < protogreco *t kắllĭstā (/ mŏrpʰā) hĭ, shŏ rămă. 

[*t 
(*th₂?)] 

*pŏl-r(-ĭ-sö m)ăh₂₄ / 
*d[h₃]-ĕn-ĕ-l(-ĭt-tö m)ăh₂₄ 

*h₁s-[s]ĭ 

*t *mh₁-ĭstŏ-m pə̥₂₄-rắh₂₄ 
/ sk[h₁]-nĭ-s 

*h₁s-[s]ĭ / *bʱŭh₂₄--sĭ/ 
*(h₃ĕ)-h₃r-th₂ă 

[*t] *kắl--ĭ-stăh₂₄ / 
*h₁smŏrgʱ-ăh₂₄ 

*h₁s-[s]ĭ 

‘tu’ ‘bell(issim)a’ ‘sei’ 
 

[*h₁ĕṓ] *tē *h₂(ă)mh₃-ŏh₂ 
*h₁ĕ(-m) *tĕ(-m) *lbʱ-ŏh₂ 
[*h₁ĕṓ] *tsŏ *h₁rh₂₄-m(h₂)ă 
‘io’ ‘ti’ ‘amo’ 

Le dimensioni e categorie morfologiche del nome sono, per il genere gram-
maticale, maschile, femminile, neutro; per il numero, singolare, duale, plurale 
(e collettivo per i soli nomi-massa); per il caso, nominativo, vocativo, accusati-
vo, strumentale, dativo, ablativo, genitivo, locativo (anche il direttivo e altri?). 

Di séguito si riporta un esempio di declinazione, secondo i tre generi, i 
tre numeri e gli otto principali casi, di un aggettivo tematico (*kĕl-t-s ‘alto’, 
l’etimo dell’etnonimo latino Cĕltă, greco Κελτοί, celtico ⁽*⁾Kĕltŏ > *Kĕltī): 
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genere → 
↓ caso 

maschile femminile neutro 

 numero singolare: 
nominativo kĕl-t-s kĕl-tắ·h₂₄ kĕl-t-m 
vocativo kl-tĕ kl-tə̥₂₄ kl-tŏ-m 
accusativo kĕl-t-m kĕl-tắ·h₂₄-m kĕl-t-m 
sturmentale kĕl-tŏ-h₁  kĕl-tă·h₂₄-ắh₁  kĕl-tŏ-h₁  
dativo kĕl-t-ĕ  kĕl-tă·h₂₄-ắ  kĕl-t-ĕ  
ablativo kĕl-tŏ-d  kĕl-tă·h₂₄-ắs  kĕl-tŏ-d  
genitivo kĕl-t-sŏ kĕl-tă·h₂₄-s kĕl-t-sŏ 
locativo kĕl-t- kĕl-tă·h₂₄-  kĕl-t- 
 numero duale: 
nominativo kĕl-t-h₁ĕ  kĕl-tắ·h₂₄-h₁  kĕl-t-h₁  
vocativo kl-tŏ-h₁ĕ  kl-tă·h₂₄-h₁  kl-tŏ-h₁  
accusativo kĕl-t-h₁ĕ  kĕl-tắ·h₂₄-h₁  kĕl-t-h₁  
strumentale kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-tắ·h₂₄-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  
dativo kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-tắ·h₂₄-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  
ablativo kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-tắ·h₂₄-bʱ()ŏhₓ(m)  kĕl-t-bʱ()ŏhₓ(m)  
genitivo kĕl-t-h₁ŏhₓs  kĕl-tắ·h₂₄-h₁ŏhₓs  kĕl-t-h₁ŏhₓs  
locativo kĕl-t-h₁ŏ  kĕl-tắ·h₂₄-h₁ŏ  kĕl-t-h₁ŏ  
 numero plurale: 
nominativo kĕl-t-h₁ĕs  kĕl-tắ·h₂₄-ăs  kĕl-tắ·h₂₄  
vocativo kl-tŏ-h₁ĕs  kl-tă·h₂₄-ăs  kl-tă·h₂₄  
accusativo kĕl-t-ns kĕl-tắ·h₂₄-ns  kĕl-tắ·h₂₄  
strumentale kĕl-t()-bʱĭs kĕl-tắ·h₂₄-bʱĭs kĕl-t()-bʱĭs 
dativo kĕl-t()-bʱ()ŏs kĕl-tắ·h₂₄-bʱŏs kĕl-t()-bʱ()ŏs 
ablativo kĕl-t()-bʱ()ŏs kĕl-tắ·h₂₄-bʱŏs kĕl-t()-bʱ()ŏs 
genitivo kĕl-tŏ-m  kĕl-tă·h₂₄-(s)m  kĕl-tŏ-m  
locativo kĕl-t-sŭ kĕl-tắ·h₂₄-sŭ kĕl-t-sŭ 

Le tre categorie del numero si ritrovano anche nella flessione del verbo, in-
sieme alle tre persone grammaticali e alle dimensioni della diàtesi (attiva e 
media), del modo (indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo [forse dop-
pio], ingiuntivo [usato, fra l’altro, per il divieto, dopo una negazione]) e del 
sistema di tempo e aspetto (presente, forse futuro, imperfetto, aoristo, perfetto, 
forse piuccheperfetto). Esistevano inoltre varie categorie di tipo di azione, co-
me causativo-iterativo, desiderativo, intensivo, fientivo, essivo &c. Fra le forme 
non finite del verbo, la più importante era il participio (moltiplicato per i 
tempi-aspetti e le due diàtesi); è possibile che si avesse anche un infinito. 
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Si riporta un esempio di coniugazione dell’indicativo presente attivo: 

persone: numero singolare: duale: plurale: 
prima 
seconda 
terza 

*bʱr-ŏ‧h₂ ‘porto’ 
*bʱr-ĕ-sĭ ‘porti’ 
*bʱr-ĕ-tĭ ‘porta’ 

*bʱr-ŏ-ĕs ‘portiamo’ 
*bʱr-ĕ-th₂ŏs ‘portate’ 
*bʱr-ĕ-tĕs ‘portano’ 

*bʱr-ŏ-mĕs 
*bʱr-ĕ-tĕ 
*bʱr-ŏ-ntĭ 

Tutti i casi della declinazione dei nomi tematici in *-ŏ- si possono esempli-
ficare in una frase indoeuropea di àmbito milanese (con seguente analisi gram-
maticale): *(h₁₂ŏh₂₁) Dĕ mĕŏ-s h₁t-s Mrŏ-ĭ-lŏ- s-ĕ suŭrŏ-ĕ 
Mĕdʱ-ŏpl(ắ)h₂₄-nŏ-ĕd ksŏ-m (/ ʱŏ-m) ŏ-sŏ h₁ŏ-ĕh₁ bʱe rĕ-tĭ. 

forma citazionale nomi tematici in *-ŏ- 
(maschili e neutri) 

caso 

h₁₂ŏh₂₁ h₁₂ŏh₂₁ ‘o’  
Dŏ-s dĕ ‘{o} Dio’ vocativo 
mĕŏ-s mĕŏ-s ‘mio’ nominativo 
h₁t-s h₁t-s ‘figlio’ nominativo 
Mrŏĭlŏ-s Mrŏĭlŏ- ‘in Brolo’ locativo 
s-s s-ĕ ‘a suo’ dativo 
suŭrŏ-s suŭrŏ-ĕ ‘{a} suocero’ dativo 
Mĕdʱ-ŏpl(ắ)h₂₄-nŏ-m Mĕdʱ-ŏpl(ắ)h₂₄-nŏ-ĕd 

‘da Milano’ 
ablativo 

ksŏ-s ksŏ-m ‘(un) carro’ accusativo 
ʱŏ-s ʱŏ-m ‘(un) carro’ accusativo 
ŏ-s ŏ-sŏ ‘de(l) villaggio’ genitivo 
h₁ŏ-s h₁ŏ-ĕh₁ ‘con (il) cavallo’ strumentale 
bʱe rŏ·h₂ bʱe rĕ-tĭ ‘porta’ 3 sg. ind. pres. att. 

Così pure la declinazione dei nomi tematici in *-ă·h₂₄: *m₂₄ Dŏmhₓŭn₂₄ 
mĕă·h₂₄ h₁tắ·h₂₄ Bʱrĭhₓ-s-(ĭ)ă‧h₂₄-ĭ să·h₂₄-ă suĕŭrắ·h₂₄-ă Bʱh₂₄(ă)k-ŏ 
pŏt-n-ắ‧h₂₄-ăs h₂₄ắk-ă·h₂₄-m tĕh₂₄-tắ·h₂₄-ŏs bʱrĕn-tắ·h₂₄-ăh₁ bʱe rĕ-tĭ. 

forma citazionale nomi tematici in *-ă·h₂₄ (femm.) caso 
m₂₄ m₂₄ ‘(o) mia’ vocativo 
Dŏmhₓŭnă·h₂₄ Dŏmhₓŭn₂₄ ‘{o} Signora’ vocativo 
mĕă·h₂₄ mĕă·h₂₄ ‘mia’ nominativo 
h₁tắ·h₂₄ h₁tắ·h₂₄ ‘figlia’ nominativo 
Bʱrĭhₓ-s-(ĭ)ă‧h₂₄ Bʱrĭhₓ-s-(ĭ)ă‧h₂₄-ĭ ‘in (via) Brisa’ locativo 
să·h₂₄ să·h₂₄-ă ‘a sua’ dativo 
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suĕŭrắ·h₂₄ suĕŭrắ·h₂₄-ă ‘{a} suocera’ dativo 
Bʱh₂₄(ă)k-ŏpŏt-n-ắ·h₂₄ Bʱh₂₄(ă)k-ŏpŏt-n-ắ‧h₂₄-ăs 

‘da (via) Bagutta’ 
ablativo 

h₂₄ắk-ă·h₂₄- h₂₄ắk-ă·h₂₄-m ‘acqua’ accusativo 
tĕh₂₄-tắ·h₂₄ tĕh₂₄-tắ·h₂₄-ŏs ‘de(lla) tribù’ genitivo 
bʱrĕn-tắ·h₂₄ bʱrĕn-tắ·h₂₄-ăh₁ ‘con (la) secchia’ strumentale 
bʱe rŏ·h₂ bʱe rĕ-tĭ ‘porta’ 3 s. ind. pr. a. 

Tradizioni indoeuropee celtiche nei Promessi Sposi 

Come è ampiamente noto, la seconda, terza e quarta parte dei Promessi Sposi1 
si fondano su fatti storici documentati, quali la peste del 1630 (di cui esiste 
la copia annotata dallo stesso Manzoni della storia pubblicata da RIPAMON-
TI [1641]), o su personaggi realmente esistiti: la Monaca di Monza (Marian-
na de Leyva),2 il Cardinale Federigo Borromeo,3 l’“Innominato” (Francesco 
Bernardino Visconti, Brignano Gera d’Adda, 16 settembre 1579 – Crema, 
1647); altrettanto storico è altresì che uno dei personaggi della prima parte 
(oltre che del resto del romanzo), Don Rodrigo, pur col possibile o probabile 
concorso della suggestione da parte del nome di Roderigo (nell’edizione del 
1820 Don Rodrigo) nel Belfagor Arcidiavolo (1518-1527) di Niccolò Machia-
velli, sia omonimo di Don Rodrigo de Salazar, Notabile spagnolo in Italia nel 
1607 e – soprattutto – illustre esponenente della famiglia4 dei proprietarî del 
“Palazzotto” (Villa Zocco) di Olate anteriori ai Marchesi Arrigoni di Intro-
                                                        
1 L’iniziale maiuscola di Sposi si basa sul generale uso ottocentesco e primonovecentesco, cfr. ĕ. g. 

alle ll. 1-2 del testo di p. V della seconda edizione torinese presso Giuseppe Pomba (1827). 
2 Milano, 4 dicembre 1575 – Milano, 17 gennaio 1650, figlia di Martino de Leyva y de la 

Cueva-Cabrera conte di Monza (dal nonno Antonio de Leyva, duca di Terranova, investito 
principe da Carlo V dopo la battaglia di Pavia del 1525) e di Virginia Maria di Tommaso 
Marino († Milano 1576), vedova dal 1573 del conte Ercole Pio di Savoia, signore di Sas-
suolo; entrata come Suor Virginia Maria nel Convento di S. Margherita in Monza (1591) 
su invito della zia paterna Marianna moglie del marchese Massimiliano Stampa-Soncino; 
arrestata il 15 novembre 1607, condannata il 18 ottobre 1608, graziata il 25 settembre 1622, 
v. FARINELLI / PACCAGNINI 1985. Era parente del Cardinale Al(f)onso II de la Cueva-Be-
navides, I Marchese di Bedmar, 1574-1655 (coinvolto nella celebre presunta congiura, che 
da lui ha preso il nome, della Corona di Spagna contro la Repubblica di Venezia nel 1618). 

3 Il cognome Borromeo viene usualmente interpretato come Buon Romeo, ma potrebbe rappre-
sentare la vicariazione onomastica di un eventuale relitto del sostrato celtico, il composto 
*Bŏrrŏmāūs ‘più grande per i promontorî (del Verbano?)’ < indoeuropeo *Bʱŏrsŏmŏh₁ōs. 

4 Secondo lo storico biscaglino Lope García de Salazar (Musques / Muskiz, 1399 – Portugalete, 
1476), i Salazar discendono da Goti giunti nel 740 d.C. dalla Scandinavia a Santoña (Can-
tabria) in aiuto ai Visigoti e stabilitisi presso Salazar di Burgos (< idronimo preromano 
*Salā [< indoeuropeo *Sₓlắ‧h₂₄] + basco zahar ‘vecchio’ [< indoeuropeo *sĕnŏ-h₂₄nḗr?]?). 
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bio (rivali dei Manzoni).5 Per la prima parte della vicenda, sono state segna-
late varie congruenze, ĕ. g. da parte di GETTO 1960 con la Historia del cava-
lier perduto (1634) di Pace Pasini (Vicenza, 1583 – Padova, 1644) o, più di 
recente (POVOLO 1993; 2003), con i due volumi (conservati presso l’Archi-
vio di Stato di Venezia) del processo a Paolo Orgiano6 (uno raccolto dalla 
Cancelleria Pretoria di Vicenza a séguito della delegazione da parte del Con-
siglio dei Dieci del 12 settembre 1605, l’altro costituito dalla Cancelleria 
Pretoria di Padova dopo la delega da parte del Consiglio dei Dieci del 20 
febbraio 1607); il Padre Gesuita Gabriele Renzano († 1977) ha ipotizzato 
che Francesco Lomonaco (da Montalbano Ionico, oggi in provincia di Ma-
tera), maestro del Manzoni, avesse dato a quest’ultimo il manoscritto di Fer-
mo e Lucia (ambientato in Basilicata), v. MAIDA 2018 e CAFFARELLI 2018.7 

Benché, a quanto pare, non compreso nella letteratura ossianica accessi-
bile al Manzoni, si nota il romanzo medioirlandese Tóruigheacht Dhiarmada 
agus Ghráinne ([ˈtoːrijaxt 'jiarmada ˌagus ˈγraːʲe])8 (verosimilmente del X sec.; 
conservato da un manoscritto del XVII [!] sec.9 e  confrontato con la vicenda 
di Tristano10 e Isotta): una giovane principessa, figlia di Cormac mac Airt e 
detta Gráinne, non vuole andare in sposa al vecchio Fionn mac Cumhaill, fa-
moso per esser proprietario di un palazzo dove (protetto dal potente zio) man-
tiene un gruppo di giovani guerrieri al di fuori del controllo dell’Autorità 
                                                        
5 Anche la famiglia di Fra’ Cristoforo, al secolo Lodovico de’ Picenardi, potrebbe essere di 

origine germanica, se il cognome continua un longobardico *Piƺƺchinhart < germanico *Bĭ-
tĭkĭnăhărđŭz ‘un po’ duro’ (> tedesco (ein) bißchen hart, fra l’altro adatto al personaggio). 

6 Paolo Orgiano, con uno stuolo di bravi e col giovane cugino Tuberto Fracanzan, ha com-
messo violenze e stupri di giovani donne e vedove del villaggio di Orgiano; Fiore Bertola, 
che vive con la madre Bortola, è stata importunata dall’Orgiano prima del matrimonio. Spo-
sata, è stata rapita di notte dal proprio letto e condotta in casa di Paolo Orgiano, dal quale 
è stata violentemente stuprata. Al termine del processo si legge:  «Sententiamo Paolo Orgia-
no che sia mandato a Venetia et posto nella preggion forte, dove habbi a finir sua vita» (vi è 
morto il 6 aprile 1613). In proposito si può d’altronde rilevare che, nel romanzo, Don Ro-
drigo risulta sinceramente innamorato di Lucia, che non intende violentare (come pur po-
trebbe permettersi di fare), ma sposare (su questo e in generale una possibile interpretazione 
‘antifrastica’ del romanzo v. SPRANZI 1995, primo di varî altri contributi dell’Autore). 

7 V. ivi le interessanti considerazioni onomastiche sui cognomi Tramaglino (cosentino: 
Morano Calabro) e Mondella (vibonese: Francica) nonché sul lombardo mondella ‘castagna 
arrosto’ (come curiosità, Fermo e Lucia sono i genitori del Caravaggio, che – per chiudere il 
cerchio – ha in gioventù operato anche al servizio del Cardinal Federigo Borromeo). 

8 ‘Caccia, inseguimento di Diarmait (tema in *-ĭ-, ‘senza gelosia’ ← dí privativo + format [te-
ma in *-ŏ-] ‘invidia, gelosia’) e Gráinne (‘solare’, dalla corona a raggi)’ < celtico antico *tŏ-
rŏ-săg-īt-ăktā Dī-ŏr-măntŏs/-ēs ŏnkăstŭ Grānnās. L’iconografia della corona a raggi (carat-
teristica anche di Lucia) si ritrova nel rilievo gallico (elvetico) di Thormebodewald (Berna). 

9 V. l’edizione di riferimento, NÍ SHÉAGHDHA 1967 (da notare la coincidenza del XVII sec.). 
10 Cfr. l’antroponimo Drustanus (Cornovaglia, VI s. ) < celtico antico *Drŭst-ăgnŏ-s (diminutivo). 
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dello Stato e decide di promettersi al giovane Diarmaid Ua Duibhne (‘nipote 
del Grigio’); i due giovani finiscono per vagare in esilio, Diarmaid attraversa 
grazie a un barcaiolo dai capelli rossi e gli occhi di fiamma un fiume invali-
cabile, poi al ritorno ritrova la casa devastata, incontra il vecchio proprietario 
del Palazzo e, dal proprio padre adottivo – l’unica figura religiosa (divina) 
del Mito, un uomo (Óengus Mac ind Óc) col mantello che difende i deboli e 
che da giovane aveva avuto l’iniziazione alla violenza perché un coetaneo l’a-
veva accusato di non essere nobile – viene indotto a riconciliarsi con Fionn 
(di cui poi non si sa se muoia o no), sposa la principessa solare (che i suoi a-
mici dicono non esser così bella come sembrava che fosse), ha una figlia e poi 
altri quattro figli. Le omologie si possono così riassumere in forma tabellare: 

Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne I Promessi Sposi (Fermo e Lucia) 
Fionn mac Cumhaill Don Rodrigo 
Cormac mac Airt Innominato 
Gráinne Lucia Mondella (Zarella) 
Diarmait / Diarmuid Ua Duibhne Renzo Tramaglino (Fermo Spolino) 
Óengus Mac ind Óc Fra’ Cristoforo 

Ciò che trasforma il parallelismo narrativo in un’identità genetica è il fatto 
che il giorno di San Diarmaid (10 gennaio) è anche quello del martirio (a 
Smirne) dei SS. Revocato, Fermo, Giocondo e compagni (secondo il Marti-
rologio Ibernico del Monastero di Donegal) e che il giorno di Óengus mac 
Óengobann, più noto come Sant’Óengus di Tallaght od Óengus [il] Culdee 
(da Clonenagh; † 11 marzo 824?), è anche di S. Cristoforo Macassoli da Mi-
lano (dal 1435 aderente ai Francescani Osservanti; fondatore, con Pacifico da 
Novara, del Convento di Vigevano), morto il 5 marzo 1485 (canonizzato nel 
1899, in precedenza venerato solo localmente), ma commemorato l’11 mar-
zo (Āctă Sānctōrŭm). La duplice coincidenza ha una probabilità di essere ca-
suale su 365² : 4 (a causa dei due Óengus e dei due Cristofori) = 33˙306,25 
ossia, in percentuale, dello 0,003%: che dunque i due romanzi dipendano 
l’uno dall’altro (o, più verosimilmente, entrambi da una terza fonte, almeno 
in apparenza perduta) in modo non casuale ha una probabilità del 99,997%. 

Questa agnizione comporta notevoli conseguenze. Anzitutto, cinque per-
sonaggi e gli onomastici di due di loro si corrispondono, ma i nomi sono di-
versi e quelli manzoniani devono essere successivi al 1485: la ridenominazio-
ne dev’essere opera di una o più persone a conoscenza sia del Martirologio I-
bernico del Monastero di Donegal sia del culto locale di Fra’ Cristoforo Ma-
cassoli. Si può inoltre rilevare che i già ricordati Marchesi Arrigoni di Intro-
bio (proprietarî del Palazzotto di Olate anteriori ai Salazar di don Rodrigo) 
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possedevano la Rocca di Baiedo, 975 Baliade < celtico *Bălātŭs < indoeuropeo 
*Bʱŭh₂₄-ăl-ĕ-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado del villaggio’, dove il primo membro 
*Bălŏs ‘villaggio’ coincide col primo elemento del pur truistico sintagma to-
ponimico Baile Finn (< celtico *Bălŏs ĭndī) donde è originario Fionn (< cel-
tico *ĭndŏs ‘bianco, biondo’) mac Cumhaill (l’omologo di Don Rodrigo).  

Un altro mito racconta dell’amore di Diarmait per una figura che pre-
senta tutte le caratteristiche della Maga(da) valtellinese,11 identica di nome e 
nella narrazione alla Macha(d) irlandese (< celtico *Măkāt(ā) < indoeuropeo 
*Mₓk-ŏh₂₄(ō)t(h₁?)-ă‧h₂₄ ‘che va nell’acqua’12), Dea ctonia della Regalità; 
la stessa Gráinne dalla corona solare rappresenta la Sovranità e con ciò si tro-
va un inconsueto riscontro celtico alla tradizionale interpretazione allegorica 
dei Promessi Sposi come contrapposizione fra i progetti neoguelfi sabaudi per 
l’Italia e la fattuale inclusione di questa nella struttura imperial-regia asburgica: 

Sacro Romano Imperatore (Kaiser) (Gran Re d’Irlanda) 
Ard Rí na hÉireann 
Cormac mac Airt 

Innominato Visconti 

Fionn nac Cumhaill Don Rodrigo Arrigoni 

Re di Spagna13: 
Feudi Imperiali 
Feudi Camerali 

Diarmaid Ua Duibhne Renzo Manzoni14 Duca di Savoia15 

                                                        
11  Sulla Maga(da) (la cui leggenda è stata raccolta nel XIX secolo) v. FASSIN 2008 [2009]. 
12 *Mₓk-ŏ ← *mₓk-ă‧h₂₄ ‘acqua, oggetto bagnato’ (cfr. POKORNY 1959: 698). È importan-

te sottolineare le medesime caratteristiche anche nella figura e nell’etimologia del nome del-
la figura leggendaria femminile francese Mélusine (< celtico *Mădŏlŏg-īnā < indoeuropeo 
*M₂₍₄₎dŏlŏ[h₂₍₄₎]‧⁽ʱ⁾-ĭ-h₁₃n-ă‧h₂₄ ‘piccola [Dea] Desiderata umida [= acquatica?]’). 

13 Il 23 agosto 1584 è stato firmato a Chambéry un contratto fra il Barone di Asso e della Va-
lassina Paolo Sfondrati (noto allora come Sfondrato), ambasciatore a Torino e procuratore 
speciale del Re di Spagna (nonché Duca di Milano) Filippo II d’Asburgo, e Carlo Emanue-
le I ‘Testa di Fuoco’ di Savoia per preparare il matrimonio poi celebrato l’11 marzo 1585 
nella Cattedrale di Sarragoza (Zaragoza) fra questi e la secondogenita del Re e della terza mo-
glie Isabella di Valois, Caterina Micaela d’Asburgo (nata il 3 ottobre 1568): nel contratto, 
oltre alla dote di 500˙000 scudi, era promesso il Ducato di Milano per il primo figlio nato 
dal matrimonio (Filippo Emanuele, tuttavia premorto al Duca) e la riserva dei diritti al Tro-
no di Spagna in linea femminile – a preferenza dei rami laterali – in mancanza di eredi 
maschi, ciò che ha determinato anzitutto la rivendicazione da parte sabauda dell’Eredità di 
Carlo II d’Asburgo-Spagna nel 1700, quindi nel 1718, insieme alla Sardegna (a compenso 
della perdita della Sicilia), la conferma del subentro dei Savoia in caso di estinzione dei Bor-
boni di Spagna, verificatosi nel 1870-1873 con Amedeo I Ferdinando Maria di Savoia. 

14 Il padre del Don Lissander, Pietro Antonio Giacomo Maria Ignazio Manzoni (Caleotto di 
Lecco, 2 luglio 1736 – Milano, 18 marzo 1807) di nobile famiglia di Barzio (in Valsassina), 
dalla Val Taleggio (scesa successivamente a Castello, nel Lecchese, e stabilitasi a Milano nel 
1612 con il conte Giacomo Maria Manzoni), era Conte del Feudo di Moncucco Torinese 
(Asti) concesso da Vittorio Emanuele I di Sardegna (1773). Dal punto di vista feudale i 
Conti Manzoni erano dunque investiti di un Feudo Camerale Sabaudo come i loro rivali 
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Ne consegue che, come la coincidenza onomastica unita alle omologie struttu-
rali garantisce l’identità della leggenda della Maga(da) con la mitologia irlande-
se relativa a Mach(ad), così la coincidenza degli onomastici unita alle corrispon-
denze narrative garantisce la comune origine della prima parte dei Promessi 
Sposi e della Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne, fra la quale e la Mach(ad) 
l’anello di congiunzione è costituito da Diarmait e dall’equipollenza funzio-
nale della Regalità (Mach(ad)) e della Sovranità (Gráinne).16 È dunque ovvio 
ipotizzare che, come la leggenda della Maga(da) è stata raccolta nell’Ottocen-
to, così il Manzoni abbia nella propria infanzia o giovinezza appreso un pa-
rallelo racconto relativo alla stessa materia della Tóruigheacht Dhiarmada agus 
Ghráinne, l’antroponimia del quale sarebbe stata trasposta in forme (agio)ni-
miche (neo)latine dapprima – per quanto riguarda Diarmait/Fermo – in un’e-
poca (per esempio longobarda?17) in cui la tradizione irlandese dei Santi e Mar-
tiri era nota in Lombardia e poi – in relazione a Sant’Óengus di Tallaght e Fra’ 
Cristoforo Macassoli – dopo il 1485. La simmetria iberno-lombarda risulta: 

Irlanda: 
mito indoeuropeo > mito celtico 
reificato con personaggi della tarda 

Età del Ferro,  
tramandato in un manoscritto del 

XVII secolo,  
 
raccolto da Macpherson 

Cisalpina: 
mito indoeuropeo > mito celtico 
reificato con personaggi del folklore 

tradizionale,  
eventualmente tramandato in un ma-

noscritto del XVII secolo (¿con 
personaggi secenteschi?),  

raccolto dal Manzoni 

In tale prospettiva assumono una luce particolare (e più significativa, perché 
potrebbero rappresentare autentici relitti del testo di partenza) i celtemi che 
il Manzoni impiega, sia in quanto tratti dal lessico secentesco sia quando so-
no – come egli stesso si esprime nell’Introduzione – idiotismi lombardi. Il 
più famoso emblema del primo caso è bravo ÷ gallese braw ‘terrore’ < celtico 
                                                                                                                             

Arrigoni e i Salazar di Don Rodrigo di un Feudo Camerale Milanese (Asburgico), mentre i 
Savoia (nei proprî Stati, fuorché in Sardegna), i Visconti e gli stessi Asburgo di Spagna (nel 
Ducato di Milano) avevano Feudi Imperiali immediati dagli Asburgo d’Austria. 

15 I Savoia avevano il Vicariato generalissimo d’Interregno in Italia (quando non c’era un Re 
dei Romani – il Sacro Romano Imperatore prima dell’Incoronazione da parte del Pontefi-
ce – eletto) ereditario dal 23 novembre 1372, quando era stato concesso dall’Imperatore 
Carlo IV di Lussemburgo ad Amedeo di Savoia (altrettanto dal Re Venceslao ai Visconti 
l’11 maggio 1395 per il Ducato di Milano e il 30 marzo 1397 per il Ducato di Lombardia). 

16 Il voto di Lucia trova rispondenza nel géis ‘voto’ di Gráinne su Diarmait; esercitare il voto è 
peraltro una prerogativa di Sovranità, esercitata dai Baroni sia in Irlanda sia nell’Impero. 

17 *Lăŋgăƀărđōz ‘dalle lunghe barbe’ ≠ irl. longbard ‘poeta del vasello’ (<*dlŏṅgʱ-ŏghₓdʱh₁-ŏ-s). 
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*brāĭŭ-s (< indoeuropeo *bʱhₓ--ŭ-s / *bʱrōhₓ-ŭ-s); un esempio del se-
condo è baggiano (detto di Renzo) < celtico *bădānŏ-s (< indoeuropeo 
*bʱₓdʱ-ŏ-h₁₃n-ŏ-s), da confrontare sia con l’antico irlandese baide ‘innamo-
rato’ sia con l’inglese bad ‘cattivo’ (originariamente detto solo di persona) e 
l’antico indiano bādʱyă- ‘da respingere’ (← √bādʱ- ‘tormentare’, cfr. tocario 
pät- ‘domare, controllare’ / ‘provare disgusto’).18 Un caso limite si può con-
getturare nell’omofonia fra il cinghiale (celtico *tŭrkŏs > irlandese torc) che 
uccide Diarmait19 e il Turco nemico ereditario dei Savoia sia nella persona del 
Principe Eugenio sia dei Capi della Casa come Re Titolari di Cipro e Geru-
salemme20 (non troppo nominali, se entrambi i territorî sono rientrati fra gli 
obiettivi del Regno d’Italia ancora nella Prima e Seconda Guerra Mondiale).21 
                                                        
18 Non nel romanzo, ma pur sempre milanese (anche portiano) è barilott ‘sabba; diavolo’ 

< gallico *bărīllŭttŏ-s < celtico *bărīsslŭttŏ-s < indoeuropeo *bʱ[]īdslŭtn-s < *bʱhₓ-ĭ 
h₂₄d-sl-ŭ-t-n-s ‘quello che per antonomasia si è avvicinato di soppiatto al/con movimento 
violento’ ← √*bʱĕrhₓ- ‘muoversi violentemente’ + ⁵√*sĕl- ‘strisciare’ (il giovane Manzoni 
avrebbe partecipato a un barilott nel Palazzotto di Olate). Per inciso, lo stesso traducente 
sabba è passibile di etimologia – oltre che, notoriamente, ebraica (šabbāṯ, di mediazione 
greco-latina) – anche gallica/celtica: *sābbā < indoeuropeo *sōbʱ-nắh₂₄ (collettivo) ← √*sĕbʱ- 
→ *sŏbʱ-ắh₂₄ > vēdico săbʱ ‘riunione’; può sembrare un’ipotesi azzardata, ma è merito im-
perituro di GINZBURG 1989, ²2008, di avere, fra il molto altro, dimostrata la connessione 
fra l’origine preromana – celtica – del sabba nelle Alpi Occidentali e la cultura sciamanica 
nelle Steppe (cfr. in proposito anche l’ipotesi di BENOZZO 2007 e 2008 dell’origine dei 
Trovatori da uno Sciamanesimo celtico [sīc] preistorico: gallico *trŏ[h]ŏs < indoeuropeo 
*trŏpŏs). Ai fini didattici: sciamano < inglese shaman < tedesco Schamane < evenko (tungu-
so) šamn (шаман) ‘prete, medico’ < cinese ¹shāmén (沙门) ‘monaco buddhista, asceta’ 
(scritto ²shā 沙 ‘sabbia’ + ¹mén* 门 ‘apertura, porta’) < sostantivo pāli samana- m. o meglio 
medioindiano ṣamana (sulle iscrizioni in scrittura Kharoṣṭhī del Turkestan Cinese o Shin-
jang / Xīnjiāng [Sinkiang]) < antico indiano śrămăṇắ- (मण) ‘asceta, mendicante religioso’ 
< indoeuropeo *rĕmăn-s < *rĕmh₂₄-ĕn-s (← √*rĕmh₂₄- ‘allentarsi, diventare debole’). 

19 In un quadro generale di Letteratura Comparata, i Promessi Sposi (a prescindere dalla Tórui-
gheacht Dhiarmada agus Ghráinne) sono stati puntualmente confrontati (NOVARINI 2003, 
imperniato appunto su baggiano) con l’Odissea, a sua volta passibile di interpretazione poli-
tica (fra Sinistra cosmopolita e Destra tradizionale e locale, DENEEN 2003), come la Tórui-
gheacht in quanto allegoria della Sovranità (sull’Irlanda): è allora rilevante che anche Ulisse 
da giovane sia stato ferito – come Diarmait – da un cinghiale e ne porti il segno (cfr. il cele-
bre episodio del riconoscimento da parte di Euriclea). Addirittura il nome Ὀδυσσεύς <Ŏds-
sĕs> potrebbe continuare un composto indoeuropeo *H₁ŏd-ŭdʱḗh₂₄-ŭ-s ‘che ha come se-
gno il morso’ (se non *H₃ŏd-ŭḗh₁-ŭ-s ‘che congela l’odio’ ← √*ĕh₁-; invece Ἀχιλλεύς <Ă-
kʰĭllĕs> < indoeuropeo *H₂₄ʱ-ĭslḗh₁-ŭ-s ‘che porta [← *sĕlh₁-] il dolore’ [come da tradi-
zione] o *H₂₄ʱ-ĭ(h₂₃)h₁₃-ḗh₁ŭ-s [*H₂₄ʱ-ĭ(h₁)h₂-ḗh₁ŭ-s] ‘che uccide la morte’?). 

20 Tutto ciò – come del resto la classificazione dei Feudi Imperiali e Camerali, il Vicariato ge-
neralissimo d’Interregno dei Savoia in Italia &c. – era, come ovvio, ben conoscibile per il M. 

21 La congettura è dunque che, nel testo di partenza, si anticipasse la morte di Fermo a causa 
di un turco (che in Lombardia il celtema per ‘cinghiale’ sia sopravvissuto dal sostrato è indi-
pendentemente indiziato dal diffuso cognome Turconi, non per forza da riferire ai Turchi). 
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È notevole che il valore appellativale della base di tutti i derivati e com-
posti celtici su *Măkā (± *măkā ‘*acqua’ > ‘schiuma’) non abbia diretta atte-
stazione in celtico, bensì richieda di estendere la comparazione a livello indo-
europeo. Il sistema di rapporti lessicali e onomastici che ne risulta è il seguente: 

Irlanda 
Macha, Machad  

(∞ Nemed, Cielo) 
mach-dual ‘spugna’ (← dual) 
dual ‘ciuffo, rìcciolo’ 
Alba ‘Scozia’,  
Ălbĭō > Albione 

Cisalpina 
Valle della Maga (in Valtellina) 
Magàda (+ mogàda ‘schiuma’)  

→ Magadino 
*Dŏklŏ > *Dŏcĭlĭī (gentilizio)  

→ lat. Ălbă Dŏcĭlĭă > Albisòla 

Albania 
makë 
‘schiuma, 
caglio, 
colla’ 

Sistema indoeuropeo: 
*mₓk-ă‧h₂₄ ‘acqua, schiuma, oggetto bagnato’ 
→ *mₓk-ŏh₂₄(ō)t(h₁?)- ‘che va nell'acqua’ 
→ *mₓk-ŏh₂₄(ō)t(h₁?)-ă‧h₂₄ ‘che va nell'acqua’, ‘schiuma’ 
→ *mₓk-ŏdŏ-lŏ-s ‘ciuffo bagnato’ > ‘spugna’ 

← *dŏ-lŏ-s ‘ciuffo (← √*dĕ- ‘sfilacciare’) → *Dŏ-l-ĭŏ-h₁ĕs ‘i Riccioluti’ 
*H₂₄ăl(-)bʱ(h₂-)ă·h₂₄ ‘Bianca / Che appare cresciuta’  
→ *H₍₂₎₄ắl()bʱ(h₂)-(ŏ-h₁₃)ŏn- ‘Bianca’ / ‘Elevata’ 

(← √*h₂₄ăl- ‘crescere’, √*bʱăh₂- ‘apparire’) 

Tutto ciò, oltre a dimostrare la – alquanto ovvia – origine indoeuropea di ta-
le sistema di appellativi e nomi, la suggerisce anche per le figure che a pro-
pria volta ne traggono il nome e per i relativi miti;22 in ogni caso, solo così si 
                                                        
22 Se l’archetipo celtico antico della Tóruigheacht Dhiarmada agus Ghráinne e della postulata 

leggenda prealpina lariana all’origine della prima parte dei Promessi Sposi risale alla fase in-
doeuropea, la puntuale comparazione letteraria di entrambi i romanzi con l’Odissea (cfr. sŭ-
prā) si presterebbe spontaneamente a venire ricondotta a un ipotetico poema ‘politico’ in-
doeuropeo preistorico (sulla Regalità/Sovranità?), comprendente fra l’altro le vicende di un 
eroe nemico dei cinghiali, ove si deve notare che cinghiale = sanglier < (pŏrcŭs) sĭngŭlārĭs ‘cin-
ghiale’ è interpretabile sia come derivato latino – col senso di *‘(porco) leonino’ – di un equa-
to celtico *sĭngŏ-lŏ-s (← indoeuropeo *sĭṅʱŏ-lŏ-s ← *sĭṅʱ-ŏ-s > antico indiano sĭṃhă-ḥ ‘leo-
ne’) dell’antico indiano sĭṃhălă- ‘leone’ (anche in *Sĭṅʱ-ŏ-lŏdĭ-h₂₄p-ŏ-s > antico indoario 
*Sĭṁhălădvīpăḥ ‘Isola dei Leoni’ > arabo Sarandīb > portoghese Ceilão > Ceylon, altro no-
me di Śrī Lăṅkā < antico indoario Śr Lăṅk ‘[Eccelsa] Valle’ < indoeuropeo *(r·h₂₄) 
Lŏṅk-ắ·h₂₄) sia come composto interamente celtico – e molto più illuminante, ai nostri fi-
ni – *sĭngŏlārĭ-s ‘campione come un leone’ < indoeuropeo *sĭṅʱ-ŏlăh₂₍₄₎rĭ-s / *sĭṅʱ-ŏ 
lŏhₓrĭ-s o *sĭṅʱ-ŏpl()h₁-rĭ-s ← indoeuropeo *sĭṅʱŏ-s + celtico *lārĭ-s (> gallese llawr² m. 
‘solo, singolo [!], unico, preminente; che combatte da solo, campione, eroe’) ÷ celtico *lātĭ-s 
‘guerriero’ < indoeuropeo *lātĭ-s / *lōtĭ-s < *lăh₂₍₄₎tĭ-s / *lŏhₓtĭ-s (← √*lĕh₁- ‘lasciare’?) o 
celtico *lātĭ-s < *ɸlātĭ-s < indoeuropeo *pl()h₁-tĭ-s ← √*plĕh₁- ‘riempirsi’. Nell’ipotesi, Ren-
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può spiegare l’ulteriore connessione (non solo testuale, ma onomastica, que-
st’ultima di quota diacronica sicuramente preistorica) di un singolo passo dei 
Promessi Sposi – l’Addio, monti – col Rāmāyăṇă-m anticoindiano (v. īnfrā). 

Luoghi manzoniani indoeuropei (poi celtici) 

Nella tradizione orale lecchese si suol ripetere che il Manzoni ha ambientato 
i Promessi Sposi «qua o là», con voluto gioco di parole per Quà Olà = Acqua-
te, Olate (importanti centri abitati un tempo distinti e oggi inglobati nell’a-
rea urbana di Lecco). Entrambi i toponimi rientrano fra le centinaia di poro-
nimi in -àte (con addensamento fra Sesia e Adige) da composti con elemento 
finale indoeuropeo *h₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado’23 (collegati alla Celticità atlantica24 
dai corrispondenti galloromanzi in -a(t) [provenzali] ed -é &c. [francesi]25), in 
                                                                                                                             

zo-Fermo / Diarmait / Ulisse avrebbe avuto come avversario tale eroe *Sĭṅʱ-ŏlăh₂₍₄₎rĭ-s / 
*Sĭṅʱ-ŏlŏhₓrĭ-s / *Sĭṅʱ-ŏpl()h₁-rĭ-s > celtico *Sĭngŏlārĭ-s ‘campione come un leone’ 
(forse diverso dai personaggi del romanzo visti finora?). Si coglie qui l’occasione per rilevare 
che, se si porta fino in fondo la comparazione col celtico, Lucia sarebbe la figlia dell’Inno-
minato (ciò che spiegherebbe alcuni... singolari comportamenti di quest’ultimo) e Renzo ni-
pote del Griso, data la sostanziale sinonimia fra il lombardo gris ‘grigio; diavolo’ e il pappo-
nimico medioirlandese Diarmuid Ua Duibhne ‘nipote del Grigio’ < celtico  Dī-ŏr-mănt-ĭ-s 
(‘senza invidia / gelosia’) Ăŏ-s (‘nipote’ < indoeuropeo *h₂ăh₂-ŏ-s > latino ăŏs) Dŭbŭĭndī 
(genitivo di *Dŭbŭĭndŏ-s, ‘nero/scuro-bianco’, v. QUIN ²1983: 253 = D 429, 254 = D 434). 

23 Indoeuropeo *h₁ăh₂₄-tŭ-s (radice in POKORNY 1959: 296, MALLORY / ADAMS 1997: 228, 
RIX / KÜMMEL ĕt ăl. ²2001: 309-10) > antico indiano yāt-ḥ ‘che va; viaggiatore; aggressio-
ne, attacco; sortilegio; spirito maligno, demone; vento; tempo; rapina’ (MONIER-WILLIAMS 
1899: 849 e MAYRHOFER 1992-1996: 411) = celtico *ātŭ-s > irlandese áth ‘guado, spazio 
aperto o cavo fra due oggetti’ (QUIN 1983²: 56 = A 445-46, IRSLINGER 2002: 82, 169, 174). 

24  Fra le corrispondenze transpadano-iberniche, Bobbiate = Áth Bó, Carate = Áth Carr, Cenate 
= Áth Caoin, Cugliate = Áth Cúile, Garbagnate = Áth Garbháin, Locate = Áth Lóich, Malnate 
= Áth Malain, Novate = Áth Nó, Vernate = Áth Fearna &c. (Cedate = Ath Cliath [Dublino], 
cfr. Dubino [Sondrio] < 835 Dublino); anche bicciatis = Áth Beag, Brunate = Áth Bruaine, 
Carnate = Áth Carna, Dobbiate = Áth Dubh, Limbiate = Áth Léime (na Girre), Masnate = Áth 
Maighne. Áth Leathan continua l’etimologicamente identico composto medioirlandese Leth-
nad*; altri toponimi col medesimo elemento finale sono Cloínad > Claona e Cromad > Croma. 

25 Cfr. Carnate (Monza – Brianza) [karˈnɑː] (1456 in Carnate, latino ecclesiastico Carnatum) 
= Charnas (Ardèche), Carnas (Gard) < gallico *Kărnātŭ-s < celtico *Kărnāātŭ-s ‘guado 
della pietra / collina’ (cfr. irlandese Áth Carna) < indoeuropeo *([S])k(‧s)-nŏh₁ăh₂₄-tŭ-s 
e Carate (Monza – Brianza; Como) [kaˈrɑː] (latino ecclesiastico Caratum) = francese Char-
ray (Eure-et-Loire, ca. 1250 Cerretum, 1370 Charré) < gallico *Kărrātŭ-s < celtico *Kărrā 
ātŭ-s < tardoindoeuropeo *sōātŭ-s < indoeuropeo *sŏh₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado dei carri’ 
(irlandese Áth Carr) o, in alternativa, *Ksŏh₁ăh₂₄-tŭ-s (> *Ksōātŭ-s) ‘guado dei sassi’ 
(← *(s)k-s-ắ·h₂₄ > preromano [celtico] *kărrā ‘pietra’). La serie comprende inoltre la Pe-
nisola Iberica (con un’isoglossa ellenoceltica: Adrado [Asturie] < latino *Ătrātŭ-s < celtico 
*Ătrātŭ-s < *Φătrā[]ātŭ-s < tardoindoeuropeo *P₂₄trṓātŭ-s < indoeuropeo *P₂₄tr- 
h₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado dei padri’ > Πάτρᾱσυς, città nel Ponto, Hĕcăt. ăp. Stĕph. Bȳz. π 70 
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particolare fra quelli26 che hanno come base determinante il nome (o il pri-
mo elemento del composto in -óne = -ón < gallico *-ōnŏ-s < celtico *-ŏɸŏnŏ-s 
= *-ŏ vocale composizionale + *ɸŏnŏ-s ‘acqua’) del fiume su cui sorge il refe-
rente topografico (non un punto qualsiasi, bensì l’attraversamento del fiume 
da parte dell’itinerario fra i centri preistorici di Lecco, Bergamo, Milano &c.), 
nei quali l’unione del lessema indoeuropeo *h₁ăh₂₄-tŭ-s ‘passaggio’ (riferito 
al guado del fiume) con ciascun determinante idronimico (*Lbʱ-rŏ-s risp. 
*(S)lb⁽ʱ⁾-rŏ-s, *Bʱrĕm-bʱh₂-ŏ-s, *S[h₃]-ŏ-s &c.) è avvenuta sùbito in forma 
propriale, sul posto dove si è fissato il toponimo (pertanto indoeuropeo).27 

                                                                                                                             

[512.15]) e si estende, attraverso la Puglia (Mattinata [Foggia], 1158 Matinata < *Mātīnātă 
< daunio *Mātīnāhātā < indoeuropeo *Mētīnōāt < *H₂₄mĕh₁-tĭ-h₃n-ŏh₁ăh₂₄-tắ‧h₂₄ ‘vie 
per il dosso coltivato’ ← *h₁ăh₂₄-t-m > antico indiano yātắ-m ‘moto, avanzamento, an-
datura, via, viale, passeggiata, gita, battuta di caccia’) nonché i decompositi greci (continen-
tali e micrasiatici) in -ᾱσσός, -ησσός, -ηττός (come Ἁλικαρνησσός < *Sh₂ăl-ĭk-nŏh₁ăh₂₄-
t--s ‘che ha un passaggio di pietre fra il sale’), ai crenonimi e astionimi anatolici (etei) co-
me TÚLú-e-ri-a-du-uš < *H₄r-h₁(-ĭ(h₂₄))h₁ăh₂₄-tŭ-s ± ‘che va / guado nell’acqua’ 
(← √*h₄ĕr-h₁- ‘innaffiare, aspergere, inumidire, bagnare’), URUa-ra-at-ta < *[Hₓ]ŏh₁₂₍₄₎-
r-ŏh₁ăh₂₄-t-m ‘via, avanzamento presso l’acqua’ (← *[hₓ]ŏh₁₂₍₄₎-r-ŏ- ‘acqua’ + *h₁ăh₂₄-
t-m > yātắ-m ‘via’) e TÚLḫa-pu-ri-a-ta-aš < *H₂ăb⁽ʱ⁾(-)-ur(-ĭ)h₁ăh₂₄-tŏ-s ‘fornita di [ac-
qua] riversata nel fiume’ (← *H₂ăb⁽ʱ⁾(-)-ur [← √*h₂ăb⁽ʱ⁾-] > ⁽i₇⁾ḫa-bu-ur [> Ḫābūr] → sume-
rico Dḫa-bu-rí-tum; *h₁ăh₂₄-t-s > antico indiano yātắ-ḥ ‘andato; fuggito; scomparso; entra-
to; venuto, caduto in; localizzato [nella volta celeste]; divenuto, diventato; noto, compreso’). 

26 Agognate, Terdobbiate (sul Terdoppio), Arnate, Velate (sul Vellone), Lonate (sull’Olona), Lu-
rate, Beverate, Lambrate, due Brembate, Seriate e appunto Acquate (854 Coade) sul Caldone 
e Olate (Volate) sul Volone. La corrispondenza con l’idronimo è riconosciuta dai Parlanti. 

27 Ĕ. g. indoeuropeo *Lbʱ-rŏh₁ăh₂₄-tŭ-s / *(S)lb⁽ʱ⁾-rŏh₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado del Lambro’ 
(Lambro < gallico *Lămbrŏ-s < indoeuropeo *lbʱ-rŏ-s ‘che afferra’ oppure *(s)lb⁽ʱ⁾-rŏ-s 
‘fango[so]’) > indoeuropeo tardo *Lbʱrōātŭ-s / *(S)lb⁽ʱ⁾rōātŭ-s > celtico *(S)lbrā 
[]ātŭ-s > gallico *Lămbrātŭ-s > latino *LĂMBRĀTŬ-S > romanzo */Lambrátọ/ *[łɑ̃mˈꞵʀæːðɵ] 
> milanese Lambraa <Lambrate>: se i composti fossero stati formati in fase celtica (per 
quanto preistorica) si sarebbero avuti *Lămbrŏātŭ-s, *Brĕmbŏātŭ-s, *Sĕrŏātŭ-s (o me-
glio *Sărŏātŭ-s: 949, 969 Sariate, Seriate, 1152 Sariato, Seriato, oggi [seˈrjat], [heˈrjat]) 
&c., da cui non si arriverebbe a Lambraa, Brembat, Seriat, bensì a †*Lambrogiaa, †*Brem-
bogiat, †*Seriogiat &c. (in forma ufficiale †*Lambroggiate, †*Bremboggiate, †*Serioggiate 
&c.); perfino se l’epoca di formazione fosse ipotizzata nel tardoindoeuropeo (crucialmente 
a defonologizzazione delle laringali ormai avvenuta), con *Lbʱrŏātŭ-s / *(S)lb⁽ʱ⁾rŏā-
tŭ-s, *Bʱrĕmbʱŏātŭ-s, *Sĕrŏātŭ-s / *Sŏātŭ-s, si perverrebbe al celtico *Lămbrŏātŭ-s, 
*Brĕmbŏātŭ-s, *Sĕrŏātŭ-s / *Sărŏātŭ-s, con gli stessi esiti †*Lambrogiaa, †*Brembo-
giat, †*Seriogiat &c. Dal punto di vista diacronico, questi composti devono perciò essere sta-
ti coniati in indoeuropeo preistorico quando le laringali conservavano il proprio statuto fo-
nematico (la massima importanza dei guadi è stata in concomitanza col Disgelo); dal punto 
di vista geografico, l’indoeuropeo preistorico si parlava a Lambrate, Brembate, Seriate &c. 
Poiché l’esito fonistorico è identico, non è concepibile che negli altri composti in *h₁ăh₂₄-
tŭ-s sia avvenuto diversamente; tutta l’area dall’Irlanda all’Anatolia va considerata indoeuropea 
preistorica, trasformatasi sul posto in celtica (dall’Atlantico alla Cisalpina), daunia, greca, etea. 
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Acquate (Quade, Cuade de Leuco, 854 Coade) continua dunque un gallico 
*Kădātŭ-s < celtico *Kădāātŭ-s < indoeuropeo *Kăh₂‧dʱ-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s 
‘guado sul (fiume del)le pendici’ ossia sul Caldone < gallico *Kădōnŏ-s < cel-
tico *Kădŏɸŏnŏ-s < indoeuropeo *Kăh₂‧dʱ-ŏp(h₁)ŏn-ŏ-s ‘acqua (irlandese 
On, medio irlandese on-chú, cfr. gallico ŏnnŏ-?) della coda (= parte estrema, 
terreno in forma allungata)’ (cfr. *Kăh₂‧dʱ-ŏplĕ-tŏ-s ‘grigio sulle pendici’ 
> Cogoleto [Genova] e i paleoliguri ăppĕnnīnŭs Cădālāscŭs*, fŭnd. Cădĭācās, 
latino cădă; per l’iconimo, *dŭmbŏ- ‘coda, pendice’ nel persiano Damāvand). 

Olate / Volàa (negli Statuti di Lecco Volate) può rappresentare un gallico 
*ŏlātŭ-s < celtico *Ŭɸ[ŏ]-ŏlā[]ātŭ-s ‘guado (sul Volone = fiume) del suolo’ 
(irlandese fol, áth) < indoeuropeo *H₄ŭpŏh₂₄ŏl-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s (Volone [e 
Casalvolone di Novara, se Volone = Sesia nel suo antico corso?] < gallico 
*ŏlōnŏ-s < celtico *Ŭɸ[ŏ]-ŏlŏɸŏnŏ-s ‘acqua del suolo’ < indoeuropeo 
*H₄ŭpŏh₂₄ŏl-ŏp(h₁)ŏn-ŏ-s) oppure gallico *ŏlātŭ-s < celtico *ŏlā[]ātŭ-s 
‘guado (sul Volone = fiume) vuoto / volubile’ (gallico ⁽*⁾ŏlŏ, antico irlande-
se áth) < indoeuropeo *ŏl-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s (Volone < gallico *ŏlōnŏ-s < celtico 
*ŏlŏɸŏnŏ-s ‘acqua volubile [torrentizia?]’ < indoeuropeo *ŏl-ŏp(h₁)ŏn-ŏ-s). 

Il già menzionato Baiedo frazione di Pasturo ([bɑˈjeː], 1471-1481 Baye, 
Bayedi) < 975 Baliade < gallico *Bălātŭs risulta a questo punto trasparente 
come composto celtico *Bălā[]ātŭ-s ‘guado del cantone, villaggio’ (antico ir-
landese baile, áth, cfr. Baile Átha Cliath [inglese ⁽*⁾Ballyclee] = Dublino) < tar-
doindoeuropeo *Bʱălĕōātŭ-s < indoeuropeo *Bʱŭh₂₄-ăl--ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s. 

Pescarénico (fraz. di Lecco), in latino ecclesiastico Pescarenecum, è interpre-
tabile come gallico *Pīskātĕēnĕgŏ-n < celtico *Kīsskāātĕēnĕgŏ-n < tardo-
indoeuropeo *Kītskōātĕĕ[()]n[]ĕŏ-m < *Kītskōātĕĕ()ĕŏ-m 
< indoeuropeo *Kĭh₁‧t-s-kŏh₁ăh₂₄-tĕ-ĕ(h₃)hₓĕhₓŏ-m ‘che è (di) fronte 
(antico irlandese ainech) a Pescate’ (Pescate < *Pīskātŭ-s < *Kīsskāātŭ-s 
< *Kĭh₁‧t-s-kŏh₁ăh₂₄-tŭ-s ‘guado [áth] dei tigli, cornioli [gallese pisg-en]’). 
Similmente, Maggianico / Maggiànich (fraz. di Lecco) < gallico *Măgnĕgŏ-n 
< celtico *Măgānĕgŏ-n / *Măg[ŏ]ănĕgŏ-n ‘grande fronte’ (antico irlandese 
maige, ainech) < indoeuropeo *ĕŏ-m / *[h₂₄]-ŏ(h₃)hₓĕhₓŏ-m. 

Lo stesso nome di Lecco è celtico: *Lĕkŏ-s < indoeuropeo *Lĕk-ŏ-s ‘radu-
ra, bosco (= lūcŭs), campo aperto’ (÷ *lŏk-ŏ-s > irlandese luach, gallese llûg). 
Caleotto (frazione di Lecco dove abitava il Don Lissander) si può ricostruire, 
attraverso una mediazione latina *Călŏĕdŏttŭ-s dal sostrato gallico *Kălŏ 
ĕdŏttŏ-s < celtico *Kălŏɸĕdŏttŏ-s < tardoindoeuropeo *Klŏpĕdŏtn-s, co-
me un composto indoeuropeo *K₃l-ŏpĕd-ŏt[·hₓ]--s ‘l’estensione di spazio 
fra i sassi’ (cfr. il sostratema preromano *kălā, il medioirlandese ed ‘spazio, 
distanza’ e l’antico irlandese tan ‘tempo, momento’ < *’estensione’). Anche il 
Lago di Como (e di Lecco), Lārĭŭs, continua il gallico *Lārŭ-s < celtico *Φlā-
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rĭŭ-s < indoeuropeo *Plārĭŭ-s < *Pl(ă)h₁₂-r--ŭ-s ‘abisso, zona di fondo pro-
fondo (= gallese llawr)’ (si può ricordare che, nel Fermo e Lucia, invece di 
Addio, monti sorgenti dall’acque si legge Addio, monti posati sugli abissi dell’ac-
que; il fondo del lago – il più profondo in Europa al di fuori della Norve-
gia – è a 223 m sotto il Livello del Mare). Se, come è pressoché inevitabile 
concludere in base a quanto precede, doveva esistere almeno un poema 
indoeuropeo preistorico sulla Sovranità conservatosi attraverso la Celticità 
locale e verosimilmente ambientato sul posto (per l’Addio, monti cfr. īnfrā), 
oltre ai lessemi citati sŭprā doveva contenere anche i toponimi qui elencati. 

Come già ricordato, la famiglia Manzoni era originaria di Barzio (Lecco) 
/ Bârz, Bârs, loco Barza (cfr. Barzago [Lecco] e Barzola di Sesto Calende [Va-
rese]) < latino *Bărtĭŭ-s < gallico, celtico *Bărtŏ-s ‘virgineo’ (= antico irlan-
dese bairte ← bairt ‘ragazza’) < *Bārtĭŏ-s < indoeuropeo *Bʱōr([hₓ])-t-ŏ-s. 

Il M. ha trascorso un periodo della vita anche presso una famiglia di conta-
dini a Galbiate (Lecco) / Galbiaa, 887 de vico Galbiate < *GALBJÀTỌ < *GĂL-
BẸĀTŬ < *Gălbŏātŭ-s < gallico *Gălb(b)ŏ()ātŭ-s < celtico *Gălb(b)ŏɸĭ()ā 
ātŭ-s ‘guado (del fiume [Adda?]) che si ingrossa (fino a diventare) larghissi-
mo’ (gallico gălbă*, antico irlandese áth) < *Gh₁bʱ-npĭhₓ-ŏh₁ăh₂₄-tŭ-s. 

Anche Brusuglio (presso Milano < celtico *Mĕdŏlānŏ-n <Meśiolano> < in-
doeuropeo *Mĕdʱ-ŏph₁₂-nŏ-m ‘piano/pieno nel mezzo’) ha uno schietto 
nome celtico, identico al medioirlandese brúile ‘frammento’ < celtico *brs-
lŏ- < tardoindoeuropeo *bʱrslŏ- < indoeuropeo *bʱrŭ(hₓ)s-ŭ(hₓ)(‧)l-ŏ-. 

L’Addio, monti e il Rāmāyăṇăm – Dante e il Măhābhārătăm 

Di particolare rilevanza è il nome della Valle del Boazzo < celtico *Bŏŏdă-
tŏ-s < indoeuropeo *Gŏ-ŏd₃-tŏ-s ‘dato dalle vacche’, perché risulta sino-
nimo di *Gŏdŏh₃-ĕr-ĭh₂₄ > antico indiano Gōdāvărī ‘che dà vacche’ in 
văndē Gōdāvărī nădīm (Rāmāyăṇă-m III [Ārăṇyăkăkāṇḍă] 31a). Tale sino-
nimia, in apparenza banale, diventa sorprendente se accostata a Rāmāyăṇă-m 
III 30a mālyăvăntăṃ śĭkʰărĭṇăṃ văndē prăsrăvăṇăṃ gĭrĭm ‘saluto il monte 
che versa le acque ricco di ghirlande e picchi’, non solo per la prossimità al-
l’Addio, monti (le parole sono pronunciate dalla Principessa Sītā mentre viene 
rapita28), ma soprattutto perché l’evocato monte che versa le acque, in antico 
                                                        
28 Per la comparazione dei due testi nonché del ratto di Persefone (/ Κόρη <Krǣ>, funzional-

mente identica a Sītā ‘solco’) = Proserpina (che, attraverso l’iconografia barocca, ha con o-
gni evidenza ispirato il Manzoni e Gonin), di quello di Ginevra (nel Lancelot ou Conte de la 
Charrette di Chrétien de Troyes, in ultima analisi di origine celtica), del tre volte ripetuto 
addio di Giovanna D’Arco alle amate valli nella Jungfrau von Orleans di Schiller (1801), ol-
tre a quello di Gonzalvo alle «montagne» della Spagna nell’Ambrosio, or the Monk di LEWIS 
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indiano prăsrăvăṇă-ḥ < indoeuropeo *prŏ-srĕŏnŏ-s29 può essere un equato, at-
traverso il regolare esito celtico di quest’ultimo, *[ɸ]rŏ-srĕŏnŏ-s > tardogallico 
*rĕsrĕgnŏh (?), dell’oronimo Resegone (ovviamente [re]interpretato col lom-
bardo [alpino] resegón ‘sega da due’) al cui referente è indirizzato l’Addio, monti. 

 Questa possibile ‘isologia’ (con duplice isonimia) celto-(indo)aria di quo-
ta indoeuropea si inserisce in un gruppo di corrispondenze ‘indo-europee’ 
che comprendono, fra l’altro, quella fra g-Vēdăḥ X 85 (sul Carro dell’Auro-
ra) e il Proemio (sulle Nozze Mistiche della Sapienza) del Περὶ Φύσεως (<Pĕrı 
Pʰysĕōs> ‘Della Natura’) di Parmenide e quelle fra g-Vēdăḥ I 24, 7 (Vắrŭṇăḥ 
come cielo notturno con le radici dell’albero rovesciato), Kāṭʰă-Ŭpănĭṣăd, Ă-
dʱyāyăḥ II 3 1 (insegnamento di Yămăḥ a Năcĭkētăḥ), Măitry-Ŭpănĭṣăd VI 4, 
Śvētāśvătără-Ŭpănĭṣăd III 8-9; IV 7ab. 9bc-10, Bʱăgăvăd-gītā (= Măhābʱāră-
                                                                                                                             

²1796/1798 e all’Addio sul lago di Frank Obaldistone nel Rob Roy di SCOTT 1818 [1817], 
v. la dettagliata trattazione di RONZITTI 2020, che a p. 342 scrive: «Un brano di poesia in-
doeuropea incentrato sul lamento di una fanciulla che deve allontanarsi dalla propria terra 
potrebbe essere emerso in Europa solo in epoca piuttosto tarda attraverso le tradizioni celti-
che e germaniche, laddove in India sarebbe già inserito nell’epica classica. Si tratta, ovvia-
mente, di un’ipotesi fortissima, al cui polo opposto si struttura invece un’argomentazione 
basata sui concetti di archetipo, topos, simbolismo naturale e costanti narratologiche, tutte 
categorie che prescindono dalla ricerca di una preistoria comune remota e in base alle quali 
Manzoni, a partire dal suo genio e dalle fonti immediate (Scott, Schiller), avrebbe ricostrui-
to un brano analogo a quello indiano». La scelta fra le due alternative – entrambe di ineccepi-
bile ragionevolezza – dipende crucialmente dalla valutazione delle coincidenze onomastiche. 

29 Nel caso della coppia sinonimica interlinguistica Boazzo (< celtico *Bŏŏdătŏ-s) ÷ antico 
indiano Gōdāvărī, la significatività statistica è data dal fatto che, delle complessive 480˙002 
parole del Rāmāyăṇă-m, il traducente di *Bŏŏdătŏ-s ‘dato dalle vacche’ ricorra, fra tutti i 
circa 24˙000 ślōkāḥ (± ‘versi’), precisamente in III 31a, dopo il saluto al ‘monte che versa le 
acque’ in 30a parallelo all’Addio di Lucia ai «monti sorgenti dall’acque» fra cui si trova la Valle 
del Boazzo e che l’antecedente di quest’ultimo, l’indoeuropeo *Gŏ-ŏd₃-tŏ-s, sia doppia-
mente om(e)orrizo di quello di Gōdāvărī < *Gŏdŏh₃-ĕr-ĭh₂₄; i due nomi rimangono, tut-
tavia, comunque distinti fra loro. *[Φ]rŏ-srĕŏnŏ-s (se all’origine, attraverso *Rĕsrĕgnŏh, di 
Resegone) e prăsrăvăṇă-ḥ rappresenterebbero invece una coppia di equati, quindi come mini-
mo un’isonimia indoeuropea (*prŏ-srĕŏnŏ-s) fra il Subcontinente Indiano e la Regione Preal-
pina, se non addirittura un’identità totale di referente (con tutto l’imbarazzo che ne consegue 
quanto a localizzazione ‘originaria’); in ogni caso, il contatto fra le due tradizioni testuali (tali 
anche in quanto il nome proprio è un kleines Gedicht) non è solo molto anteriore al (sostra-
to celtico del) lombardo del Manzoni, ma naturalmente anche a Vālmīkĭ-ḥ (qualunque sia 
l’epoca cui viene attribuito insieme alla sua opera, in genere fra il 500 a.C. e il 200 d.C.) e 
potrebbe addirittura precedere la datazione più bassa fra quelle normalmente ipotizzate per 
l’ambientazione (il periodo 2320-1860, nel Bronzo Maturo in concomitanza con la Civiltà 
della Valle dell’Indo), anche se – com’è evidente – non può avere alcunché a che fare col 
vertiginoso e ovviamente incompatibile Paleolitico inferiore (per la precisione 2˙163˙102-
867˙102 anni fa) della datazione più alta. Qualsiasi contatto seriore non sarebbe in grado 
di spiegare le trasformazioni diacronico-fonologiche (prăsrăvăṇă-ḥ invece dell’antecedente *prŏ-
srĕŏnŏ-s non avrebbe potuto generare *[Φ]rŏ-srĕŏnŏ-s né quindi *Rĕsrĕgnŏh > Resegone). 



Glottologia: Inglese, Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Storia, Geografia 17 

tă-m VI, 25-42) 37 [15] 1-5 e il Timeo di Platone, 90a-c (albero rovesciato);30 
soprattutto notevole è la continua corrispondenza fra Măhābʱārătă-m XI (Strī-
părvă-) cap. 5, str. 1-22 e Dante, Inferno I, 1-63: 3c vănăṃ dŭrgăm ÷ 2, 5 sel-
va... aspra e forte, 3c ănŭprăptăḥ ÷ 2 mi ritrovai per, 4a sĭṃhăvyāgʱră găjākā-
răir ÷ 31 ss. tre fiere, fra cui i leoni, 4d mtyōr ăpĭ bʱăyăprădăm ÷ 7 tant’è a-
mara che poco è più morte, 5ab hdăyăm | ŭdvēgăm ăgămăt părăm ÷ 15 che 
m’avea di paura il cor compunto / ... 20 lago del cor, 6a să tăd vănăm vyănŭsă-
răm ÷ 3 ché la diritta via era smarrita, 6c vīkṣămānō dĭśăḥ sărvāḥ ÷ 24 e gua-
ta, 10a vănămădhyē ÷ 1 nel mezzo del cammin di nostra vita, 11a păpātă să 
dvĭjăs tătră ÷ 61 mentre ch’i’ rovinava in basso loco (cfr. anche l’uomo a testa 
in giù aggrappato a una liana [12cd] con If II, 4 «Io era tra color che son so-
spesi», 12c lămbătē ÷ Limbo, 13c kūpă- ÷ VII 9 «Non è sanza cagion l’andare 
al cupo»), tenuto conto anche del fatto che, se questa è la prima parte dello 
Strīpărvă 4-7, la seconda combacia col mito della caverna di Platone, Repub-
blica VII e la terza (il cocchio dell’anima / corpo trainato dai cavalli) con 
quello dell’anima alata nel Fedro. Chi ha studiato più in dettaglio la questio-
ne (RONZITTI 2018) interpreta tali dati di fatto ipotizzando l’interazione di 
due forme di trasmissione, una ‘orizzontale’ medioevale da Oriente a Occi-
dente (soprattutto per mediazione persiano-ʾislāmica) e una tradizione ‘verti-
cale’ (rappresentata da concrete isoglosse, lămbătē ÷ Lĭmbŭs, kūpă- ÷ cupo) 
per cui sia in India sia in Europa sono «sopravvissute parabole e allegorie re-
lative all’uomo, all’anima, all’escatologia formatesi in epoca unitaria, prece-
dente cioè alla diaspora indoeuropea, e rimaste in locis per tradizione ininter-
rotta» (RONZITTI 2018: 38-39) in modo che vi attingessero Virgilio e Dante. 

A un livello più generale, sono state indagate le profonde omologie fra il 
Tomismo da un lato e la Scuola del Vēdāntă- (nata fra il IV e il VII sec. 
d.C.), in particolare quella detta Dvătă- (del XIII sec.; v. KÜNKLER 2017). 
Il Tomismo risale in modo inequivocabile all’Aristotelismo, la Scuola Dvai-
tica appunto al Vēdānta-, che a sua volta si basa sul Vēdă-, dimostrabilmente 
preistorico;31 poiché lo stesso Aristotelismo presenta chiari indizi di origine 
                                                        
30 V. rispettivamente RONZITTI 2021 e RONZITTI 2019a; della stessa Autrice, in preparazione 

(dopo RONZITTI 2019b) anche un’analisi dell’omologia fra lo spirito maligno della Dīrgʱă-
jĭhvī (‘dalla lunga lingua’) e la Santaccia di Giuseppe Gioacchino Belli. Cfr. altresì la perfet-
ta sinonimia fra ŭsəhištătă măṣ̌iiākă (< *(hₓ)ds-sĭsth₂ăte mrtĭăh₂₄ks) ‘alzatevi, mortali’ del-
l’Avesta (Abestāg), Vendidad / Vīdēvdād (< Vī-Daēvō-Dātă), Fargard (cap.) XVIII, § 16 e Su, 
mortali destatevi nel Cantico del gallo silvestre di Leopardi (sulla quale v. RONZITTI 2012). 

31 Poemi in lingue indoeuropee diverse hanno identiche formule poetiche (SCHMITT 1967), 
che tuttavia risultano perfettamente inserite nei minuti equilibrî retorici e fonologici su cui 
sono costruiti gli inni vēdici (RASTER 1992), onde sarebbe arbitrario considerarle ‘materiali 
di riutilizzo’ da fasi precedenti. Molte irregolarità metriche vēdiche si risolvono con la rein-
tegrazione delle laringali etimologiche (da postulare indipendentemente da ragioni metri-
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preistorica (prima dei Presocratici), ciò comporta che si tratti due manifesta-
zioni distinte di tradizioni risalenti a una stessa riflessione preistorica, l’unica 
in grado di giustificare le profondissime somiglianze (e spesso identità) strut-
turali fra le due Filosofie: tale ‘fonte’ preistorica è la stessa cultura indoeuro-
pea da cui è disceso il materiale ‘poetico’ e narrativo del Măhābʱārătă-m32 da 
un lato e la tradizione che ha portato a Dante (attraverso Aristotele) dall’altro. 

I testi sono stati continuamente rielaborati; all’epoca in cui potevano es-
sere tutti recitati più o meno contemporaneamente in un’unica Comunità 
(socio)linguistica non possedevano ancora alcune caratteristiche – in partico-
lare, quelle legate a specifici avvenimenti storici di epoche più tarde (come la 
Guerra di Troia) – che ciascuno di loro ha poi assunto nel prosieguo mono-
glottico della tradizione. Nella Comunione Linguistica Indoeuropea, è possi-
bile che l’antenato del Vēdă- fosse più o meno la retroproiezione in fonologia 
indoeuropea preistorica del Vēdă- anticoindiano (perché in quest’ultimo per-
fino la proporzione fra le singole classi di fonemi risponde a un rapporto co-
stante, che retroproiettato in indoeuropeo preistorico diventa addirittura più 
regolare), ma è del tutto improbabile che esistesse un poema sulla Guerra di 
Troia (non ancora avvenuta); poteva esistere un Canto dei Nibelunghi, ma 
non parlava di Attila (perlomeno non dell’Attila storico); c’erano le note par-
ti indoeuropee della Divina Commedia e dei Promessi Sposi, ma mancavano 
la massima parte dei personaggi storici danteschi (Virgilio, Farinata &c.) e di 
quelli manzoniani (da Don Rodrigo all’Innominato alla Monaca di Monza): 
c’erano, nel migliore dei casi, le loro rispettive versioni preistoriche, da quelle 
destinate a rimanere meno alterate (il Vēdăḥ) a quelle completamente ri-
maneggiate fino a un totale sconvolgimento (l’Iliade, l’Odissea, la Commedia, 
i Promessi Sposi, questi ultimi due nemmeno definibili tali [per le alterazioni 
intervenute], così come con ogni verosimiglianza neppure i Poemi Omerici). 

Con questa importante avvertenza, si può comunque individuare un pe-
riodo che va dalle origini dell’Umanità fino alla fine del Diasistema Indoeu-
ropeo Preistorico: questo lunghissimo periodo rappresenta l’intera gestazione 
delle Letterature Indoeuropee (è infatti logico che alcuni Miti risalgano a u-
na tradizione culturale perfino anteriore all’Uomo Moderno). Chiaramente, 

                                                                                                                             

che, cfr. MAGGI 1997 [1998], RASMUSSEN 2006), quindi la composizione degli inni vēdici 
come tali deve risalire all’indoeuropeo preistorico. Ciò significherebbe, in concreto, che 
Mắdʱŭccʰăndăḥ Văśvāmĭtrắḥ (autore ĕ. g. del primo inno del g-Vēdăḥ), datato dalla cor-
rente cronologia tradizionalista intorno al 2560 a.C., si sarebbe chiamato – appunto in in-
doeuropeo preistorico – *Mdʱ-ŭsĕnd-ŏ-s ē-ŏh₂₃mĭ-tr-s e forse (secondo la ricostru-
zione migrazionistica) sarebbe vissuto nella Cultura del Medio Dnepr (ca. 3200-2300 a.C.). 

32 La sua origine potrebbe dunque risalire alla più antica delle epoche in cui viene collocata l’am-
bientazione delle sue vicende, nel 3102 (anziché nel 1300-1280 o fra 1200 e 800, ca. 950) a.C. 
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quanto più si retrocede nel tempo tanto meno simile a quella che conoscia-
mo risulterà l’elaborazione di ciascuna opera. Per definizione, la fase cruciale 
è costituita dai millenni (forse) intercorsi fra la conclusione dell’indoeuropeo 
comune inteso come lingua di una Comunità unitaria e la fine del Diasiste-
ma indoeuropeo preistorico, allorché il dialetto di ogni tribù che parlava in-
doeuropeo preistorico si è definitivamente trasformato in una lingua indoeu-
ropea (proto)storica (in pratica, quando sono iniziate le trasformazioni foni-
storiche dall’indoeuropeo alle [proto]lingue delle singole classi indoeuropee). 

Entrambe le date (la fine dell’indoeuropeo comune e la fine del Diasiste-
ma indoeuropeo preistorico) sono materia di speculazione. La seconda è re-
lativamente più facile da collocare: in Scandinavia e Germania Settentriona-
le, per esempio, all’epoca dell’inizio della Prima Mutazione Consonantica, in 
Grecia al momento del trapasso dall’indoeuropeo preistorico di Grecia al 
protogreco o ‘miceneo’ arcaico e così similmente in tutte le altre aree indo-
europee protostoriche. La data iniziale (che è quella finale dell’indoeuropeo 
comune in quanto lingua di un’unica Comunità), invece, oscilla paurosamen-
te (e di conseguenza anche la corrispondente localizzazione territoriale). Di 
certo non può essere successiva all’inizio della più recente espansione demica 
che ha coinvolto popolazioni di lingua indoeuropea preistorica, quelle delle 
Culture dei Kurgány (Steppe Ponto-Caspiche, 4200-2100 a.C.); difficilmen-
te, d’altra parte, può essere più antica della differenziazione degli Eurasiatici 
‘basali’ (Cacciatori-Raccoglitori Paleolitici) fra lignaggi occidentali (Vicino 
Oriente – i ‘Natufiani’ – e ʾĪrān) e asiatici orientali e, almeno per l’Europa, 
un tĕrmĭnŭs pŏst quĕm potrebbe essere rappresentato dalla supereruzione del-
l’Ignimbrite Campana (del Vulcano Archiflegreo) circa 39˙000 anni fa. Cer-
to, trentaquattro millenni (39˙000-5000 anni orsono) rimangono un perio-
do di tempo enorme e lunghissimo. Lo si può ridimensionare se si tien conto 
che, fino al suo termine, la Cultura Indoeuropea può essere rimasta più o 
meno intercomunicante sull’intero territorio (dall’Asia Centrale all’Atlanti-
co) grazie ai cosiddetti Protobrahmani, che diffondevano da una parte all’altra 
dell’Indoeuropa le tradizioni orali in lingua poetica: poiché, come specificato, 
in prosieguo di tempo le versioni delle opere tramandate si sono trasformate, 
si può prendere la conclusione del periodo (ca. 3000 a.C.) come punto di 
massima vicinanza alle versioni a noi note (dopodiché non si può più parlare 
di Letteratura in indoeuropeo, ma di Letterature in [proto]lingue indoeuropee). 

Un poemetto gotico in Dante? 

La traduzione gotica della prima strofe di Guido, i’ vorrei... (*Wiđukind Wi-
niđa þūsundilaiƀa jah Guđa | Burǥundai Laŋgaƀarđōs hwaþara Windila | Sali-
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jauh Fraŋkiskōs Walhijōs Swǣƀiskōs) risulta, oltre che la transcodifica del testo 
di partenza («Guido io volevo [*ĕnh₁ĭdʱŏh₁m] per te e Lapo e Dio | presi 
per incantamento portati in un vasel ad ogni spira | e andasse per mare di li-
bero voler [*ŏlăh₂₄] nostro proprio»), anche un breve elenco di popoli («Vi-
tichindo [sassone] Slavo rimasto in mille e Goto [→ *Gŭdānĭskŭ > Gdańsk 
Danzica?] | Burgundi Longobardi entrambi i Vinnili [Longobardi] o Vandali 
[Hasdingi e Silingi] | e i due Salii [+ Ripuarî] Franchi Galli Svevi [Alemanni]»: 

*Wiđukind Winiđa þūsundilaiƀa jah Guđa 
Burǥundai Laŋgaƀarđōs hwaþara Windila  

Salijauh Fraŋkiskōs Walhijōs Swǣƀiskōs 
Vitichindo (sassone) Slavo rimasto 

in mille e Goto (→ *Gŭdānĭskŭ 
> Gdańsk Danzica?) 

Guido io volevo (*ĕnh₁ĭdʱŏh₁m) per 
te e Lapo e Dio 

Burgundi Longobardi entrambi i 
Vinnili (Longobardi) o Vandali 
(Hasdingi e Silingi) 

presi per incantamento portati in un 
vasel ad ogni spira 

e i due Salî (+ Ripuarî) Franchi 
Galli Svevi (Alemanni)33 

e andasse per mare di libero voler 
(*ŏlăh₂₄) nostro proprio 

Gli stessi nome e cognome del Poeta si prestano (anche) a etimologie germa-
niche (la prima non esclusiva): Durante < longobardo o alemannico *Durant34 
‘che osa’ < germanico *Þŭrĕjăndă-z; Aldighieri < *ĂldĭgăɌăɌ < *Ălđĭǥăză-z 
‘lancia epocale’.35 Naturalmente, il XIII secolo rientra nel periodo di fioritura 
dell’antroponimia di origine germanica a Sud delle Alpi; non è però escluso 

                                                        
33 Alla base della Gĕrmānĭă di Tacito sono da supporre, fra le fonti dirette o indirette (con 

mediazione di altri storici o geografici, latini o greci), informazioni locali sulle popolazioni 
germaniche, almeno per i nomi etnici e le localizzazioni territoriali, tramandate, in àmbito 
germanico, in forma poetica, come il Wīdsīð anglosassone (per il quale v. MALONE [²1962]); 
se si traducono in protogermanico i passi non manifestamente politici né dipendenti dalla tra-
dizione etnografica classica (nei capp. I-V, XXVIII-XXX, XXXII-XLVI), si ottiene un trattato più 
lungo dei 143 versi del Wīdsīð, ricco di allitterazioni (non solo fra nomi proprî – presenti già 
in latino – ma anche con appellativi, quindi specificamente in forma germanica) e con due 
curiosità retoriche: 1) il gioco omofonico fra l’etnonimo alloglotto (celtico) *Băjōz e la for-
ma innovativa germanica (nordica) di pronome numerale nominativo femminile plurale di 
senso duale *băjōz in «χĭndără Băjōz, băjōz Wălχĭskōnĭz þĕđōz» ‘[…] ŭltĕrĭōră Bŏiī, Găl-
lĭcă ŭtrăquĕ gēns’ (XXVIII); 2) la fĭgūră ĕtmŏlŏgĭcă fra *swǣƀăz ‘proprio’ e l’etnonimo *Swǣ-
ƀōz (nominativo maschile plurale di swǣƀăz), «ĭn swǣƀămăz tĭlăⁿ χĕ dăǥō stămnămăz ŭndĭ 
nămănmĭz skēđănă ŭƀă gălīkō ĭn þăt gămănōⁿ Swǣƀōz nămnjăndă» ‘[…] prŏprĭīs ăd-
hūc nātĭōnĭbŭs nōmĭnĭbŭsquĕ dĭscrētī, qămqăm ĭn cŏmmūnī Sēbī uŏcĕntŭr’ (XXXVIII). 

34 V. il tedesco Durand in FÖRSTEMANN 1856: 356 (e cfr. Durio in SCHÖNFELD 1911: 73?). 
35 Cfr. i numerosi esiti Aldegar, Aldiger, Aldeger, Aldger, Altger &c. in FÖRSTEMANN 1856: 48. 
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che qualche tradizione di famiglia giunta fino a Dante conservasse il ricordo, 
magari solo nella forma tradotta (e quindi ormai non più recuperabile nella 
– con ogni verosimiglianza voluta – ambiguità del testo di partenza),36 di una 
poco comprensibile ‘filastrocca’37 del genere, poi servita da base per il sonetto. 

Atlantide: quel che c’è di vero 

Si è visto sŭprā come il testo antico indiano che presenta somiglianze più 
stringenti con Dante sia il cap. 5 dello Strīpărvă- (Măhābʱārătă-m XI), cui 
séguono puntuali isologie con Platone (Repubblica e Fedro), mentre il Timeo 
(90ac) trova corrispondenza nella Bʱăgăvăd-gītā, nelle Ŭpănĭṣắdăḥ e in g-Vē-
dăḥ I 24, 7; il Măhābʱārătă-m contiene dunque ampi passi, anche fra loro con-
nessi, con riscontri sia in Platone (di cui un emblema può essere il nome del 
panfilio Ἤρ <Ḗr> [figlio di Armenio ed eponimo del celebre mito escatologi-
co] = mediopersiano /ʾēr/ < proto-ʾīrānico *ắryăh ‘ario’ < protoario *ắryă-s 
< indoeuropeo *h₄ărŏ-s > celtico *ărŏ-s ‘uomo libero’, cfr. ĕ. g. DELAMARRE 
²2003: 55) sia in Dante. Così pure il Timeo (ca. 360 a.C.), uno delle opere 
platoniche più ricche di paralleli con la letteratura anticoindiana (90ac), con-
tiene al contempo (24e-25d) – notoriamente insieme al Crizia (357/347 a.C.) 
108e-121c – un altro celebre mito, quello di Atlantide: il bisnonno materno 
di Platone (Atene/Egina, 428/427 o 424/423 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), 
Crizia III (nato intorno al 520 a.C.), avrebbe appreso a dieci anni dall’omoni-
mo nonno novantenne (Crizia II, nato intorno al 600 a.C.) una storia a lui 
fatta conoscere da Solone (ca. 640 a.C. – ca. 560 a.C.), che l’avrebbe appresa 
dai Sacerdoti egizi di Sais (Sꜣw) nel Delta del Nilo, Capitale dell’Egitto sotto 
la XXVI Dinastia (672/664-525 a.C.) nonché la XXVIII (404-399/398 a.C.). 

Nell’immensa letteratura ‘letteralista’ su Atlantide, tutte le teorie che tra-
scurano la sua collocazione al di fuori delle Colonne d’Ercole (da intendere, 
secondo l’uso platonico, come lo Stretto di Gibilterra) e la quota cronologica 
al X millennio a.C. nonché le sue grandi dimensioni continentali (pari all’A-

                                                        
36 Cfr. il simile caso del proverbio Le ore del mattino hanno l’oro in bocca, evidentemente tra-

dotto da (un antecedente de)l tedesco Morgenstunde hat Gold im Munde dove Mund (< me-
dioaltotedesco munt, maschile oltre che femminile) è ancora da intendere nell’antico signi-
ficato di ‘mano’ (v. «Mund²» ‘protezione; mano’ < germanico *mŭnðă-z ≠ «Mund¹» ‘parte 
del corpo, bocca’ < germanico *mŭnþă-z in KLUGE / SEEBOLD ²⁵2011: 640). 

37 Anche filastrocca (var. filastroca, filostrocca) ‘sproloquio prolisso’ potrebbe essere di etimo 
germanico (forse) occidentale, *fĭlŭstrŏkkă- ± ‘molto vagare’ (per il significato cfr. il tede-
sco streichen anche ‘vagare’, olandese strooken ‘adulare’, per la forma il norvegese dialettale 
strokk m. ‘tipo di pialla’ < germanico *strŭkkă-z, FALK / TORP ⁴1909: 503; per l’alternanza 
consonantica i corradicali verbi *strūkōnąⁿ, *strŭkkōnąⁿ ‘strisciare’, SEEBOLD 1970: 478-79). 
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frica Settentrionale e l’Asia Sud-Occidentale insieme) si pongono intrinseca-
mente al di fuori del quadro platonico (possono essere vere e aver pure influito 
sul racconto, ma non ne riescono a spiegare il nucleo fondamentale, riassun-
to nella versione breve ossia Tīm. 24e-25d38). Agli antipodi si pone l’attitudi-
ne filologico-letteraria di riconoscere nei due dialoghi una personale rielabo-
razione, per precisi fini politico-filosofici, di spunti, motivi e particolari varia-
mente tratti da Omero, Erodoto, Tucidide, per certi aspetti anche dall’Egit-
to contemporaneo al Filosofo (su tutto ciò MOSCONI 2002, 2008ab, 2021). 

Fra i numerosissimi dettagli inseriti nel testo, uno è di carattere squisita-
mente onomastico e rilevante in questa sede. L’unico nome in lingua atlanti-
dea riferito da Plăt. Crĭt. 114b, «Ἑλληνιστὶ μὲν Εὔμηλον, τὸ δ’ ἐπιχώριον Γάδει-
ρον» <Hĕllǣnĭstı me n Ĕmǣlŏn, to d’ĕpĭkʰṓrĭŏn Gdĕrŏn>39 ‘in greco ʾĔmǣlŏs 
                                                        
38 I tre passi più rilevanti, con l’aggiunta di uno dal Crizia, sono i seguenti: 1) [Plăt. Tīm. 

24e] «ἡ πόλις ὑμῶν ἔπαυσέν ποτε δύναμιν ὕβρει πορευομένην ἅμα ἐπὶ πᾶσαν Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν, 
ἔξωθεν ὁρμηθεῖσαν ἐκ τοῦ Ἀτλαντικοῦ πελάγους...» (‘la vostra città ha fermato una Potenza che 
allora per imperialismo stava cercando di annettersi insieme tutta l’Europa [Siberia inclusa]) 
e l’Asia [fino all’India], invadendole dall’esterno dall’Oceano Atlantico’); 2) [25b] «Λιβύης 
μὲν ἦρχον μέχρι πρὸς Αἴγυπτον, τῆς δὲ Εὐρώπης μέχρι Τυρρηνίας» (‘dominava l’Africa [Setten-
trionale] fino al confine con l’Egitto, l’Europa fino alla Penisola Italica’); 3) [25c] «... ὑστέ-
ρῳ δὲ χρόνῳ... [25d] τό τε παρ’ ὑμῖν μάχιμον πᾶν ἁθρόον ἔδυ κατὰ γῆς, ἥ τε Ἀτλαντὶς νῆσος ὡσαύ-
τως κατὰ τῆς θαλάττης δῦσα ἠφανίσθη» (‘in un’epoca successiva... tutte le vostre forze armate 
insieme sono state sepolte da un terremoto, mentre il territorio alluvionabile di Atlantide per 
una causa analoga è scomparso sommerso dal mare’); 4) [Crĭt. 108e] «τὸ κεφάλαιον ἦν ἐνακισ-
χίλια ἔτη...» (‘l’inizio [della storia raccontata da Solone, ca. 600 a.C.] era novemila anni [fa]’). 

39 Il testo integrale di riferimento, anche per il successivo capoverso, è Crĭt. 113e-114c: «[...] 
παίδων δὲ ἀρρένων πέντε γενέσεις διδύμους γεννησάμενος ἐθρέψατο, καὶ τὴν νῆσον τὴν Ἀτλαντί-
δα πᾶσαν δέκα μέρη κατανείμας τῶν μὲν πρεσβυτάτων τῷ προτέρῳ [114a] γενομένῳ τήν τε μη-
τρῴαν οἴκησιν καὶ τὴν κύκλῳ λῆξιν, πλείστην καὶ ἀρίστην οὖσαν, ἀπένειμε, βασιλέα τε τῶν ἄλ-
λων κατέστησε, τοὺς δὲ ἄλλους ἄρχοντας, ἑκάστῳ δὲ ἀρχὴν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τόπον πολλῆς 
χώρας ἔδωκεν. ὀνόματα δὲ πᾶσιν ἔθετο, τῷ μὲν πρεσβυτάτῳ καὶ βασιλεῖ τοῦτο οὗ δὴ καὶ πᾶσα ἡ 
νῆσος τό τε πέλαγος ἔσχεν ἐπωνυμίαν, Ἀτλαντικὸν λεχθέν, ὅτι τοὔνομ’ ἦν τῷ πρώτῳ βασιλεύσαν-
τι [114b] τότε Ἄτλας: τῷ δὲ διδύμῳ μετ’ ἐκεῖνόν τε γενομένῳ, λῆξιν δὲ ἄκρας τῆς νήσου πρὸς Ἡ-
ρακλείων στηλῶν εἰληχότι ἐπὶ τὸ τῆς Γαδειρικῆς νῦν χώρας κατ’ ἐκεῖνον τὸν τόπον ὀνομαζομένης, 
Ἑλληνιστὶ μὲν Εὔμηλον, τὸ δ’ ἐπιχώριον Γάδειρον, ὅπερ τ’ ἦν ἐπίκλην ταύτῃ ὄνομ’ ἂν παράσχοι. 
τοῖν δὲ δευτέροιν γενομένοιν τὸν μὲν Ἀμφήρη, τὸν δὲ Εὐαίμονα ἐκάλεσεν: τρίτοις δέ, Μνησέα μὲν 
τῷ προτέρῳ γενομένῳ,  [114c] τῷ δὲ μετὰ τοῦτον Αὐτόχθονα: τῶν δὲ τετάρτων Ἐλάσιππον μὲν 
τὸν πρότερον, Μήστορα δὲ τὸν ὕστερον: ἐπὶ δὲ τοῖς πέμπτοις τῷ μὲν ἔμπροσθεν Ἀζάης ὄνομα ἐτέ-
θη, τῷ δ’ ὑστέρῳ Δ∆ιαπρέπης. [...]» (traduzione italiana di Umberto Bultrighini, modifiche in 
corsivo: ‘Generò cinque coppie di figli maschi, li allevò e dopo aver diviso in dieci parti tut-
ta l’isola di Atlantide, al figlio nato per primo dei due più vecchi assegnò la dimora della 
madre e il lotto circostante, che era il più esteso e il migliore, e lo fece re degli altri, gli altri 
li fece capi e a ciascuno diede potere su un gran numero di uomini e su un vasto territorio. 
Diede a tutti dei nomi, a colui che era il più anziano e re assegnò questo nome, che è poi 
quello che ha tutta l’isola e il mare, chiamato Atlantico perché il nome di colui che per pri-
mo regnò allora era appunto Atlante; il fratello gemello nato dopo di lui, che aveva ricevuto 
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‘dai buoni frutti / dalle buone greggi’, nella lingua del luogo Gdĕrŏs’ (anche 
Γάδειρα <Gdĕră>; in latino Gādēs, spagnolo Cádiz, italiano Càdice)40 è pas-
sibile di interpretazione celtica precisamente secondo la traduzione datane 
dall’Autore: ⁽*⁾Gādērŏ-s < ⁽*⁾Gādĕrŏ-s < *Gād[ŏ]ĕɸĭrŏ-s ‘dalle buone pru-
gnole’ < indoeuropeo *Gʱōdʱ-ŏh₁ĕp-ĭ-rŏ-s. Che questa corretta etimologia 
platonica sia dovuta a un’invenzione casuale è pressoché impossibile, perciò 
Γάδειρος* ‘εὔµηλος’ va riconosciuta come una delle più antiche glosse celtiche. 

Oltre a Εὔµηλος <ʾĔmǣlŏs>, anche i nomi degli altri figli (in tutto cinque 
coppie di gemelli) di Posidone, riportati in traduzione greca, sono sinonimi 
di etnonimi o toponimi celtici:41 1.1) Ἄτλᾱς <ʾẮtlās> (→ Ἀτλαντίς <ʾĂtlănts>) 
‘che porta intensamente’ = indoeuropeo *Bʱr-ĕt-n[h₂₄]-n-ĕs ‘quelli che per an-
tonomasia passano nello stato di portatori’ (> celtico ⁽*⁾Brĕttŏnĕs) → *Bʱr-ĕt-
n[h₂₄]--hₓŏ-ĕs ‘relativi a quelli che per antonomasia passano nello stato di 
portatori’ (> celtico ⁽*⁾Brĕttănŏ > Βρεττανοί <Brĕttănŏ> → Βρεττανίς <Brĕttă-
ns>) ÷ *Bʱ-t-ăh₂₄-(ă)nt-n-ŏ-ĕs ‘i portanti per antonomasia’ > celtico ⁽*⁾Brĭ-
tănnī; 2.1) Ἀµφήρης <ʾĂmpʰḗrēs> ‘fissato sui due lati (timone)’ < indoeuropeo 
*H₂ănt-bʱĭh₂₄ērhₓ-ēs- (← *h₂ănt-bʱĭ + √*h₂₄ărhₓ- ‘congiungersi, connetter-
si’) = *H₂ănt-bʱĭh₂₄ărhₓ-h₂₄ărhₓ-ŏ-ĕs > celtico ⁽*⁾Ămbăr[ă]rī ‘intorno a(i due 
lati de)l (fiume) Ărăr’ (etnonimo); 2.2) Εὐαίµων <Ĕămōn> (‘ben istruito, e-
sperto’ / ‘ben sanguinolento’) = celtico *Prĭtĕnī < indoeuropeo *K-t-ĕnŏ-ĕs 
‘Abili’; 3.1) Μνησεύς <Mnǣsĕ̯s> = celtico ⁽*⁾Kŏmănŏ-s ‘memore’ (→ ⁽*⁾Kŏmănī) 
< indoeuropeo ŏ-m-hₓŏ-(ĕ)s; 3.2) Αὐτόχθων <ʾĂtkʰtʰōn> = celtico *Kŏm-
brŏgĕs (Gallesi) < indoeuropeo *Kŏmmrŏ-ĕs ‘Conterranei’; 4.1) Ἐλάσιππος 
<ʾĔlắsĭppŏs> (← ‘metto in movimento, stimolo’, medio ‘corro a cavallo’) 
= celtico ⁽*⁾Măndŭbĭī < indoeuropeo *Md-ŭbʱ[h₁?]‧ŏ-ĕs ‘Che incitano pu-
                                                                                                                             

in sorte l’estremità dell’isola presso le Colonne di Eracle, verso la regione oggi chiamata Ga-
dirica dal nome di quella località, in greco era Eumelo, mentre nella lingua del luogo Gadi-
ro, il nome che avrebbe appunto fornito la denominazione a questa regione. Ai due figli 
che nacquero nel secondo parto Poseidone diede, al primo, il nome Amfere e al secondo il 
nome Euemone; ai figli di terza nascita diede nome Mneseo, a quello nato per primo, Au-
toctone a quello nato dopo; dei figli di quarta nascita Elasippo fu il primo e Mestore il se-
condo; ai figli di quinta nascita fu dato il nome di Azae al primo, di Diaprepe al secondo’). 

40 In fenicio ⁽*⁾Gāḏēr (ʾgdr  al termine della terza e ultima riga nell’iscrizione KAI 71, da 
Cadice; ʾ  = articolo h  in hgdr  su monete) ← ⁽*⁾gāḏēr ‘castello, fortificazione’ = e-
braico gāḏēr  ‘mur(ett)o di pietre’ < protosemitico *gădĭrŭ ← √*g-d-r ‘costruire un mu-
ro’ (÷ berbero agadir ‘forte’) o mutuato dal protoanatolico (di Canaan, v. īnfrā) *gădĭrắ-s 
< indoeuropeo *gʱŏdʱ-ĭ-r-s ‘che stringe, tiene insieme, unisce’ ← √*gʱĕdʱ- ‘stringere, tenere 
fermo, insieme > unire, essere strettamente legato, star bene insieme’. Che il celtico ⁽*⁾Gā-
dērŏ-s ‘dalle buone prugnole’ sia storicamente una reintepretazione paretimologica del feni-
cio ⁽*⁾Gāḏēr ‘castello, fortificazione’ o viceversa è indifferente ai fini dell’ermeneutica di Plato-
ne, per la quale l’unico dato rilevante è che Γάδειρος* ‘εὔµηλος’ sia un’innegabile glossa celtica. 

41 La prima cifra indica il numero d’ordine della coppia di gemelli; 1.2 è Εὔµηλος <ʾĔmǣlŏs>. 
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ledri’; 4.2) Μήστωρ <Mḗstōr> ‘consigliere’ (‘che considera, prende una deli-
berazione’) = indoeuropeo *Kŏm-(s)kŏr-ŏ-dŏ-(ĕs) > (/ =>) celtico *Kŏmkŏr-ŏ-
dŏ-() (> Concuruz > Conquereuil Loire-Inf.) ← *kŏm-kŏrŏ- ‘consiglio’ (> gal-
lese cyngor, antico irlandese cocur ‘congiura’) < indoeuropeo *kŏm-(s)kŏr-ŏ-; 
5.1) Ἀζάης <ʾĂzắēs> ‘polvere, ruggine’ = ⁽*⁾Rŭtēnī, cfr. gallese rhwd¹ ‘ruggine’ 
< celtico *rŭtŏ-s < indoeuropeo *rŭt-s < *(hₓ)rŭ-t-s ← √*(hₓ)rĕ(-h₂₃₄)- ‘rom-
pere, scavare, raspare; cavare; arraffare, strappare; aprire’ → ‘ferita; cicatrice’); 
5.2) Δ∆ιαπρέπης <Dĭăprpēs> ‘nobile’ = celtico *Skŏttŏ <= indoeuropeo *Skŏt-
n-ĕs ‘nobili’. La possibilità che dieci traducenti greci (su ca. 100˙000 lessemi 
greci) corrispondessero per caso a dieci nomi geografici celtici (su ca. duecen-
to) è dello 0.00000000000000000000000008151%; al 99,9 % la lista di 
Plăt. Crĭt. 114bc (attribuita a Solone) riflette una descrizione dei Celti (con 
etimologie celtiche, nello stadio fonistorico della metà del I millennio a.C.). 

Timeo di Tautomenio (riportato da Plinio il Vecchio, Nātūrālĭs Hĭstŏrĭă 
XXXVII,42 e forse a sua volta con Pitea di Marsiglia come fonte) fornisce il no-
me di un’isola del Mare del Nord (a un giorno di navigazione di distanza dal-
la costa)43 di nome Basilia: accanto all’ovvia etimologia greca Βασίλεια <Băs-
lĕă> ‘Regia’, il celtico ne offre una che rimanderebbe al Maremoto di Garth 
(3500 a.C.) e/o a quello causato dalla Frana di Storegga (6225/6170 a.C.),44 
                                                        
42  «[...] Sōtăcŭs crēdĭdĭt ĭn Brĭtănnĭā pĕtrīs ĕfflŭĕrĕ (et fluere, B[ambergensis]¹, efluere B²) 

quās ēlĕctrĭdăs (electrinas L[aurentianus plut. LXXXIII, 1. 2] a [Vindobonensis CCXXXIII]) 
ŏcāĭt, Pȳthĕās Guiōnĭbŭs (gutonibus C = E [Parisinus lat. 6795] F L R[iccardianus] V 
[Leidensis Vossianus fol. n. LXI] a b [Vaticanus lat. 1954]) Gĕrmānĭă gĕntī (gente BF) ăc-
cŏlī (acolla a, accolis L) ăstŭārĭŭm (acollae statuarium F [Leidensis Lipsii n. VII]) ōcĕănī (ab 
oceani B, ab oceano F) Metuonidis (metuonides a) nōmĭnĕ spătĭō (meconomon nomine ab o-
ceano spatio L) stădĭōrŭm sĕx mīlĭŭm, ăb hōc dĭēī (diei in F, dici L) nāĭgātĭōnĕ ăbĕssĕ īnsŭ-
lăm Ăbălum (nabalum F), ĭllō pĕr ēr (uere F, uero L) flctĭbŭs ădĕhī ĕt ĕssĕ cŏncrētī mărī 
pūrgāmĕntŭm, ĭncŏlās prō lĭgnō ăd gnĕm ūtī ĕō prŏxĭmīs Tĕtŏnīs ĕndĕrĕ. Hūc ĕt Tī-
măŭs crēdĭdĭt (credit F), sēd īnsŭlăm Basiliam (balisiam L) ŏcāĭt. [...]» (ēd. DETLEF 
FRIEDRICH DETLEFSEN, Berolini apud Weidmannos MDCCCLXXIII). Il nome dell’oceano 
metuonides è una crŭx; se fosse una corruzione di *<mel∂onides> traslitterato da *<ΜΕΛΔ∆Ο-
ΝΙΔ∆ΗΣ> < *<ΜΕΛΔ∆ΟΜΑΓ0Σ> (?), rappresenterebbe il composto celtico *Mĕldŏmăgŏs corri-
spondente al sintagma mitotoponimico irlandese Mag Mell ‘Piano delle delizie’, sinonimo 
di Tír na nÓg ‘Terra dei giovani’ e, significativamente, Tír fo Thuinn ‘Terra sotto le onde’ 
(omologhi, per funzione escatologica, dell’islandese Valhǫll < germanico *ălăhăllō ‘Sala 
dei Feriti’ < indoeuropeo *ŏlh₃-ŏkŏl-nă‧h₂₄ o *ŏlh₁-ŏkŏl-nă‧h₂₄ ‘Sala dei Prescelti’). 

43 Va tenuta ben distinta dall’isola di Βριττία (a sua volta diversa dalla Britannia) descritta da 
Procopio di Cesarea come più vicina alla costa (Prŏc. Bĕll. VIII =  Bĕll. Gŏth. IV 20, 47-58) e 
da identificare con Helgoland; l’etimologia pare comunque la stessa del celtico *Brĭttĭā 
(> bretone Breiz ‘Bretagna’) < indoeuropeo *Bʱt-n-ă‧h₂₄ (o in alternativa Βριττία = celti-
co *Brīttĭā < indoeuropeo *Bʱrēt-n-ă‧h₂₄) ‘(quella) dello stretto di mare per antonomasia’. 

44 Nella cronologia paleoidrografica della Preistoria recente vanno ricordati tre innalzamenti 
rapidi del livello dei mari, nel 13˙000-12˙000, 10˙000-9000 e 6000-5000 a.C. (cfr. in 
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*Bāssīlĭā ‘piana / sedimento / alluvione della morte (per sommersione)’ 
(< indoeuropeo *Găh₂₄dʱ-tĭh₂₄lĭhₓ-ă‧h₂₄ o *Bʱăh₂₄t-tĭh₂₄lĭhₓ-ă‧h₂₄ o 
*Gōs-tĭh₂₄lĭhₓ-ă‧h₂₄) ← celtico *bāssŏ-s (< indoeuropeo *găh₂₄dʱ-tŏ-s 
← √*găh₂₄dʱ- ‘immergere’ o rispettivamente *bʱăh₂₄t-tŏ-s ← √*bʱăh₂₄t- 
‘battere’ o *gōs-tŏ-s ← √*gĕs- ‘venir meno’) + celtico *lĭā (> gallese lledd² 
‘luogo piatto, piano’) < indoeuropeo *lĭhₓ-ă‧h₂₄ oppure *lĭā (neutro) plurale 
di *lĭŏ-n (> irlandese ²li(a)e ‘alluvione, torrente’, detto anche di sangue) 
< indoeuropeo *lĭŏ-m < *lĭhₓ-ŏ-m ← ⁴√*lĕ- = √*lĕhₓ- ‘scorrere’. Che il ri-
cordo della sommersione dell’isola (cui oggi ci si riferisce col nome di Dogger 
Island) si conservasse presso i Celti per tre o sei millenni è reso credibile dal fat-
to che a Sondalo (Sondrio) – in area ugualmente celtica – è rimasto per 8850 
anni, fino al XIX secolo, il ricordo orale della formazione di un lago a causa 
di una frana nell’Adda (DEI CAS 2002).45 Anche le leggende irlandesi ricorda-
no il popolo dei Fomóire46 < indoeuropeo *H₄ŭpŏ=smŏ(g)r(-ĭ)-ŏ-ĕs ‘quelli di 
sotto il mare’ giunti sull’isola sfuggendo (in parte) al Diluvio (3287 a.C.)47. 

Anche l’assai più famoso (mito)nesonimo Avalon < celtico *Ăbălū (> gre-
co *Ἀβάλους <Ăbắlŏs> > latino Ăbălūs*) < indoeuropeo *H₂₄ăb-h₁₃ōⁿ ‘che 
                                                                                                                             

Scandinavia e nel Baltico: Lago di Sbarramento Glaciale 10˙600-8300 a.C.; Mare a Yoldia 
8300-7500 a.C.; Lago Ănclŭs 7500-6000 a.C.; Mare a Littorina 5500 a.C.-2000 a.C.), la 
controversa Inondazione del Mar Nero (15˙000-12˙000 o 6800/5550 a.C.?), poi appunto 
la Frana di Storegga (6225-6170 a.C.), non molto prima di un’eruzione vulcanica in Sicilia 
(del 6000 a.C. ca.) con analoghi effetti, dopodiché il Maremoto di Garth (3500 a.C.). 
Molto più tarda è la (anche nelle discussioni su Atlantide)  celebre Eruzione Minoica (1610 
a.C.); tuttora solo ipotetico il maremoto sulla Sardegna che avrebbe posto fine alla Civiltà 
Nuragica (XII sec. a.C.?). Nel 426 a.C. (appena prima o appena dopo la nascita di Platone, 
che ne deve aver avuta notizia) si è verificato un terremoto e maremoto nel Golfo Maliaco. 

45 Cfr. anche la corretta registrazione cronologica (su petroglifi) delle eruzioni vulcaniche pres-
so Çatalhöyük (‘colle della forcola’) dal 7500 al 5700 a.C. (oggi tuttavia revocata in dubbio). 

46 Notevole anche il nome di Balor / Balar (arcaico Bolar), Re monocolo dei Fomóire, < celti-
co *Bŏlĕrŏ- / *Băl{ŏ}rŏ- / *Bŏlăkrŏ- (*Bŏrăklŏ-) < *Bŏlăklŏ- o *Bŏlŏklŏ- < indoeuropeo 
*bʱŏlh₁-ĕrŏ- ‘fulminante (il cui sguardo porta distruzione)’ (← √*bʱĕlh₁- ‘splendere, rifulge-
re’) / *gh₁-ŏ-rŏ- ‘che uccide (battendo o lanciando)’ (← ¹/²√*gĕlh₁- ‘colpire, uccidere’) / 
*bʱŏl[h₁]h₃(ŏ)k-lŏ- ‘(dall’)occhio accecante’ (← √*bʱĕlh₁- + *h₃(ŏ)k- ‘occhio’, cfr. Πολύ-
φηµος (Κύκλωπες < indoeuropeo *K(ŏ)-kl-ŏh₃(ŏ)k-ĕs ‘dall’occhio o aspetto circolare’)? 

47 Secondo la tradizione codificata dagli Annála Ríoghachta Éireann ‘Annali del Regno d’Irlan-
da’ (o Annála na gCeithre Máistri, 1632-1636), in Irlanda hanno avuto luogo sei stratificazio-
ni etniche; confrontate col Neolitico britannico, sono: 1) i Fomóire: Stonehenge 1-3 I (ca. 
3100-2600 a.C.; Megalitici a Malta 3800-2500 a.C., arrivati fra 6000 e 4000 a.C.); 2) i 
Partholón nel 2680 a.C. (in India Dʱrŭmrăśvă- &c.) (Neolitici?): Stonehenge 3 II (ca. 2600-
2400 a.C.); 3) i Nemed nel 2350 a.C. (Kurganici?): Stonehenge 3 III-3 IV (2400-2280, 2280-
1930 a.C.); 4) i Fir Bolg nel 1934 a.C. (?) (Megalitici): Stonehenge 3 V (1930-1600 a.C.); 
5) i Túatha Dé Danann nel 1897 a.C. (Campaniformi?); 6) i Goideli nel 1700 a.C. (o *Gā-
dĕlŏ <= indoeuropeo *Gʱōdʱ-ĕlŏ-ĕs ← *gʱōdʱ-ŏ-s ‘buono’ [> germanico *gōðă-z > inglese 
good, tedesco gut] → *Gʱōdʱ-ŏh₁ĕp-ĭ-rŏ-s ‘dalle buone prugnole’ > ⁽*⁾Gādērŏ-s, v. sŭprā). 
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ha mele’ → *H₂₄ăb-h₁₃-ăh₂₄kŏ-s > celtico Ăbălākŏ-s > irlandese Ablach (in 
Emain Ablach ‘Terra dei meli’) si aggiunge al quadro delle designazioni della 
Sede dei Beati (in questo caso collocata più spesso nell’Estremo Occidente).48 
Ne è Re Artù < gallese Arthur < celtico *Ărtōrŏs < *Ărtŏɸŏrŏ-s < indoeuro-
peo *H₂tŏpŏr-ŏ-s (← *h₂tŏ-s ‘orso’ [> celtico *ărtŏs > gallese arth]49 
+ *pŏr-ŏ-s > greco πόρος <prŏs> ← √*pĕr- ‘passare un corso d’acqua’), nella 
cui figura devono essere confluiti sia ricordi di personaggi storici (celtici, bri-
tannoromani, alani, greco-latini &c.) sia teonimi precristiani, eventualmente 
a loro volta nati dalla divinizzazione di particolari persone della Preistoria.50 

Nel X millennio (quindi anche nel 9600) a.C., il fondo del settore 
meridionale del Mare del Nord (Doggerland) non era ancora sommerso; era 
abitato – così come tutta l’Europa Atlantica fino a Cadice e Gibilterra e 
l’Europa Centrale fino alla Liguria e alla Pianura Padana (che perciò nel 
complesso costituivano un continente maggiore della Libia e dell’Asia – in 
senso greco – messe insieme e al di fuori delle Colonne d’Ercole come 
localizzate da Platone stesso) – da Cacciatori-Raccoglitori epipaleolitici da 
cui sono discesi (se non altro in parte) i Celti abitatori delle medesime 
regioni. Il livello delle acque ha continuato a salire gradualmente (in 
concomitanza con lo scioglimento dei ghiacciai dell’ultima Glaciazione), ma 
nel 6225/6170 e intorno al 3500 a.C. due maremoti hanno bruscamente 
sommerso, nel giro di poche ore, rispettivamente la maggiore e l’ultima parte 
ancora emersa del Doggerland.51 Il ricordo della (reale) esistenza e della (reale) 

                                                        
48 Cfr. sŭprā il mitotoponimo irlandese Mag Mell ‘Piano delle delizie’ <= celtico *Mĕldŏmă-

gŏs. Nella Tradizione (anglo)ibernica è rimasto il ricordo di un’altra isola almeno in parte 
sommersa, localizzata a occidente dell’Irlanda, Hy Brasil = irlandese Uí Breasail < celtico 
*Ăī Brĭstŏălī ← *brĭstŏ-s (> irlandese bres ‘bellezza, valore; grande, potente’, [Eochu] Bres(s) 
‘bel (cavaliere)’, re dei Tuatha Dé Danann, figlio o allievo di Balor dei Fomóire e sposo di 
Brigid dei Tuatha Dé Danann) < indoeuropeo *bʱrĭs-tŏ-s ← √*bʱrĕ-s- ‘lavorare con uno stru-
mento aguzzo, tagliare; sbriciolare, distruggere’. Dal punto di vista paleoidrografico si tratta 
verosimilmente del ricordo della quasi totale sommersione preistorica (postglaciale) della 
piattaforma continentale intorno all’oggi residuale – ma geopoliticamente importantis-
simo – scoglio di Rockall (a Nord-Ovest della Scozia) = gaelico di Scozia Ròcall < goidelico 
*Rŏkkăllŏ-n ‘roccia di pietra appuntita’ < indoeuropeo *Rŏk-np‧s-ŏ-m < *[H₁]rŏk-n 
p‧s-ŏ-m ← celtico *rŏkkā ‘pietra appuntita’ (> italiano rocca, francese roche) < indoeuropeo 
*rŏk-n < *[h₁]rŏk-nắ‧h₂₄ ← √*h₁rĕk- (√*rĕk-) ‘lacerare, spaccare, scorticare’ + celtico *ăllŏ-n 
‘roccia’ < *ɸălsŏ-m < indoeuropeo *p‧s--m ← √*pĕl(-ĭ)-s, genitivo *p-s-s ‘roccia, pietra’. 

49 Sull’omologia fra le tradizioni celtiche su Arthur e l’anglosassone Bēowulf (< germanico *Bī-
ŏŭlfă-z ‘lupo delle api’ [= ‘orso’] < indoeuropeo *Bʱĕ-ŏk-ŏ-s) v. PUHVEL 1979: 40-44. 

50 Per le fonti gallesi su Re Artù v. ZIMMER 2006 (e 2009 per l’etimologia di Ărtŏrĭŭs dal celti-
co *Ărtŏrī[g]ŏ-s ‘del Re Orso’); sulla confluenza di figure preistoriche BENOZZO 2007: 148. 

51 Il gallese dylan (anche antroponimo) ‘mare’ è etimologizzabile come celtico *dŭgŏlăndŏ-s 
< indoeuropeo *dʱŭgʱŏlōm[hₓ]dʱh₁-ŏ-s ‘che ha le terre fatali’ (cfr. greco τύχη <ty kʰǣ>). 
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sommersione del Doggerland sono con ogni probabilità rimasti presso tutti i 
Celti; questa veridica tradizione – che sia autentica o no in Platone (e a prescin-
dere dall’Egitto) – è in ogni caso esistita di certo presso almeno alcuni Celti. 

Delle cinque caratteristiche con cui viene descritta Atlantide nel Timeo 
(versione breve e più antica rispetto al Crizia), quattro sono congruenti col 
Doggerland: 1) è oltre le Colonne d’Ercole (per come questo toponimo era 
inteso da Platone), 2) era una pianura alluvionabile nel 9600 a.C., 3) appar-
teneva a una comunità antropica (da cui in prosieguo di tempo si sarebbero 
formati i Celti) estesa fino a tutta la Penisola Iberica e alla Gallia Cisalpina, 
4) in un’epoca successiva è stata bruscamente sommersa da un maremoto.52 
Ciò è interpretabile secondo due linee alternative e opposte: A) Platone, me-
scolando con abile fantasia i dati di cui poteva disporre un ateniese della sua 
epoca e condizione, ha delineato un quadro che per casuale combinazione 
coincide con questi fatti preistorici reali; oppure B) ha avuto accesso diretto 
o indiretto a una fonte53 connessa alla verosimile tradizione celtica locale che 
poteva conservare la memoria dell’estensione, novemila anni (ἐνακισχίλια ἔτη 
<ʾĕnăkĭskʰlĭă ʾtē>, Crĭt. 108e) prima, di Ἀτλαντίς (= Βρεττανίς) ossia il Dog-
gerland (191˙381 km²: «un piano liscio e uniforme, tutto allungato, lungo 
tremila stadî sui due lati e al centro duemila stadî dal mare fin giù», Crĭt. 
118a) come territorio alluvionabile (νῆσος <nǣsŏs>, Tīm. 25d), quindi come 
isola (pure νῆσος; = Dogger Island) e, «in un tempo successivo» (ὑστέρῳ δὲ χρό-
νῳ <hstrō de  kʰrnō>, Tīm. 25c), sommerso dal mare: *Găh₂₄dʱ-tĭh₂₄ 
lĭhₓ-ă‧h₂₄ > *Bāssīlĭā ‘piana/alluvione della morte per sommersione’ (onde 
*Bʱtăh₂₄(ă)ntnă‧h₂₄ > ⁽*⁾Brĭtănnā si sarebbe ridotto a esonimo per *Prĭ-
tĕnī).54 È un dilemma simile a quello che si pone per lo stesso Timeo nonché 
                                                        
52 Per la quinta caratteristica, la mitologica guerra fra Atlantide e Atene, v. īnfrā (nota n° 54). 
53 Così DUNBAVIN 2018, per possibili tracce di un calendario neolitico druidico nel Crizia. 
54 Solo la guerra contro Atene rimane inverificabile (si tratterebbe comunque del più antico 

conflitto di cui in Europa si sia tramandata memoria, per quanto leggendaria [come del 
resto sono le – pur cronologicamente molto seriori – vicende della fondazione di Roma]). 
Uno scenario fra tanti possibili potrebbe essere il seguente: nel 9600 a.C., un gruppo di circa 
un centinaio di cacciatori indoeuropei raccolti da una vasta area (da *Gʱōdʱŏh₁ĕpĭrŏs ‘dalle 
buone prugnole’ > celtico *Gādĕrŏs nella Penisola Iberica alla Gallia Cisalpina) intorno a 
un capo di nome ± *H₂tŏpŏrŏs ‘che attraversa i corsi d’acqua degli orsi’, originario del 
Doggerland (*H₂₄ăb-h₁₃ōⁿ ‘che ha le mele’ > celtico *Ăbălū > Avalon), converge su *Bʱʱ-
sĭh₂₄dʱ[h₂₄]--m (Brescello) ‘che ha l’Alta Valle’ e muove, lungo il fiume *H₁ĕpĕrĭdăh₂₄ns 
(Eridano) ‘Fiume Occidentale’ (oggi in gran parte sommerso dall’Alto Adriatico), verso il 
Mediterraneo Orientale (più o meno come nelle Crociate). Lungo la costa, quasi all’altezza 
dell’Istmo di Corinto, alle falde del Monte Citerone, questi *Bʱrĕtn[h₂₄]́hₓs (Britanni 
= ‘Atlantidei’) ‘Relativi a Quelli che per antonomasia passano nello stato di portatori’ ven-
gono affrontati e sconfitti dagli abitanti di *H₄ădʱăh₂₄năh₂₄ăs ‘della (Divinità) dell’Ascia’ 
guidati forse da *Pĕrĭbʱ(ă)h₂₄nt-s ‘che parla o splende intorno’. La figura di *H₂tŏpŏrŏ-s 
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per Plutarco in relazione a possibili accenni all’esistenza del Continente A-
mericano (coincidenza fortuita o conoscenza reale, per quanto indiretta?).55 

Il Mito di Babele riflesso della Diaspora semitica e indoeuropea 

Dopo il racconto del Diluvio e della sua fine, la narrazione biblica canonica 
prosegue con la Tavola delle Nazioni (Gn X) e, sùbito dopo, la Torre di Ba-
bele (Gn XI). A prescindere dalle – sempre necessarie e doverose – ricerche 
sulle fonti e (in parte conseguenti) ipotesi interpretative, l’accostamento dei 
                                                                                                                             

entra nel mito, diventando il Re de(l Regno de)i Morti (Arthur). Due millenni e mezzo più 
tardi (6225/6170 a.C.), su *H₂₄ăb-h₁₃ōⁿ regna *Dʱŭgʱŏlōm[hₓ]dʱh₁-ŏ-s (Dylan) ‘Che ha 
le Terre del Destino’: la Frana di Storegga causa il maremoto che trasforma il ‘Piano delle 
Delizie’ (in celtico Mĕldŏmăgŏs > irlandese Mag Mell) in ‘Terra sotto le Onde’ (irlandese 
Tír fo Thuinn), ossia l’Oceano Metuonides (Plīn. n. h. XXXVII 11); l’isola superstite viene 
sommersa dopo altri due millenni e sette secoli (ca. 3500 a.C.), prendendo il nome di 
*Găh₂₄dʱtĭh₂₄lĭhₓăh₂₄ ‘Piana/Sedimento/Alluvione della Morte per Immersione’ (> cel-
tico *Bāssīlĭā > Basilia) e gli *H₄ŭpŏsmŏ(g)rĭ-s ‘Sottomarini’ (> irlandese Fomóire) mi-
grano verso l’Irlanda (dove rimarranno indisturbati fino al 2680 a.C., secondo la cronolo-
gia tradizionale degli Annála Ríoghachta Érainn ‘Annali del Regno d’Irlanda’ o Annála na 
gCeithre Máistri ‘Annali dei Quattro Maestri’). Il ricordo delle barche che trasportano i 
morti a velocità sovrumana spinte dal Mare del Nord rimane nel mito raccontato da Proco-
pio (Bĕll. Gŏth. IV 20, 47-58) a proposito di Helgoland (Brīttā < indoeuropeo *Bʱrēt-
năh₂₄ ‘Quella dello Stretto di Mare [o dei Portatori] per antonomasia’, v. sŭprā); il gallese 
bw(g), cornico bucca, gaelico di Scozia bòcan, Manx boag, buggane (nomi di esseri 
soprannaturali legati al Mondo dell’Aldilà) < celtico*bŭgg(ăg)ŏ-s < indoeuropeo *b⁽ʱ⁾ŭ·g-
n(h₂₄ă-ŏ)-s ‘(che conduce) ciò che gonfia’ (← √*b⁽ʱ⁾ĕ- ‘gonfiarsi’) potrebbero rappre-
sentare il lessema celtico per designare (i barcaioli del)le anime dei morti verso Βριττία. 

55 Plăt. Tīm. 24e-25a: «[...] νῆσον γὰρ πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ὃ καλεῖτε, ὥς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέ-
ους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζων, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους τοῖς 
τότε ἐγίγνετο πορευομένοις, ἐκ δὲ τῶν νήσων [25a] ἐπὶ τὴν καταντικρὺ πᾶσαν ἤπειρον τὴν περὶ 
τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον [...]» (traduzione italiana di Emilio Piccolo, modifiche in corsi-
vo: ‘Questo mare era allora navigabile, e aveva un’isola prima di quella bocca, che si chiama, 
come voi dite, colonne d’Ercole. L’isola era più grande della Libia e dell’Asia riunite, e i 
navigatori allora potevano passare da quella alle altre isole, e dalle isole a tutto il [25a] con-
tinente opposto, che costeggiava quel vero mare’); Plūt. Dē făcĭē qă ĭn ŏrbĕ lūnă ăppărĕt 
XXVI: ἔτι δ’ ἐμοῦ σχεδὸν λέγοντος, ὁ Σύλλας ὑπολαβών ‘ἐπίσχες’ εἶπεν ‘ὦ Λαμπρία, καὶ παραβα-
λοῦ τὸ θυρίον τοῦ λόγου, μὴ λάθῃς τὸν μῦθον ὥσπερ εἰς γῆν ἐξοκείλας καὶ συγχέῃς τὸ δρᾶμα τοὐ-
μὸν ἑτέραν ἔχον σκηνὴν καὶ διάθεσιν, ἐγὼ μὲν οὖν ὑποκριτής εἰμι, πρότερον δ’ αὐτοῦ φράσω τὸν 
ποιητὴν ὑμῖν εἰ μή τι κωλύει καθ’ Ὅμηρον ἀρξάμενος ¶ Ὠγυγίη τις νῆσος ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖ-
ται ¶ δρόμον ἡμερῶν πέντε Βρεττανίας ἀπέχουσα πλέοντι πρὸς ἑσπέραν: ἕτεραι δὲ τρεῖς ἴσον ἐκεί-
νης ἀφεστῶσαι καὶ ἀλλήλων πρόκεινται μάλιστα κατὰ δυσμὰς ἡλίου θερινάς: ὧν ἐν μιᾷ τὸν Κρόνον 
οἱ βάρβαροι καθεῖρχθαι μυθολογοῦσιν ὑπὸ τοῦ Δ∆ιός, τὸν δ’ ὡς υἱὸν ἔχοντα φρουρὸν τῶν τε νήσων 
ἐκείνων καὶ τῆς θαλάττης, ἣν Κρόνιον πέλαγος ὀνομάζουσι, πέραν κατῳκίσθαι τὴν δὲ μεγάλην ἤ-
πειρον, ὑφ’ ἧς ἡ μεγάλη περιέχεται κύκλῳ θάλαττα, τῶν μὲν ἄλλων ἔλαττον ἀπέχειν, τῆς δ’ Ὠγυ-
γίας περὶ πεντακισχιλίους σταδίους κωπήρεσι πλοίοις κομιζομένῳ.» Le fonti ellenistiche di Tolo-
meo conoscevano latitudini e longitudini di isole dell’America Centrale (v. RUSSO ²2013). 
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due capitoli si presenta con sufficiente chiarezza come l’equivalente di un’at-
tuale trattazione del possibile rapporto fra lignaggi genetici dell’Umanità e 
classificazione genealogica delle lingue (entro i limiti del metodo comparati-
vo-ricostruttivo più o meno esteso). È d’altronde evidente che alla cronolo-
gia comunque bassa (in termini di generazioni) corrisponde un orizzonte ge-
ografico naturalmente circoscritto alle conoscenze disponibili per i Redattori 
dei testi; ciò accresce, se possibile, il valore di questi come documenti di Sto-
ria della Cultura, al contempo distanziandoli ancora di più dalla valenza, as-
sunta nel corso dei successivi millenni, di emblema della diversificazione lin-
guistica umana: benché questa possa essere una – anche importante – fun-
zione del testo sia per chi l’ha redatto sia per coloro che l’hanno tramandato, 
il documento ha di per sé come oggetto, di fatto, la differenziazione lingui-
stica del Vicino Oriente Antico (anche se intesa come dell’intera Umanità), 
non del Globo terracqueo nel suo complesso quale è noto dalle Esplorazioni 
Geografiche della Prima Età Moderna in poi. Entro tale inquadramento, Gn 
XI rappresenta un testo che tratta, da un punto di vista genealogico e a pro-
prio modo sociolinguistico, anzitutto della frantumazione dell’unità semitica 
(presupponendo appunto che sia esistita), ma evidentemente non solo di que-
sta, dal momento che, già solo per ragioni geolinguistiche, il quadro com-
prende – almeno a livello implicito – anche il sumerico (senza pregiudizio 
della questione se fosse ancora noto o meno agli Autori, per non considerare 
i loro Lettori); ciò che comunque più interessa in questa sede è se il Mito di 
Babele riguardi anche, da un lato quanto a rilevanza dell’oggetto e dall’altro 
nell’orizzonte culturale dei Recensori e dei Destinatarî, almeno una parte 
(quella vicino-orientale) della comunione linguistica indoeuropea preistorica. 

Sicure presenze linguistiche nel Vicino Oriente Antico sono la classe ana-
tolica, quella aria (sia con la sottoclasse ʾīrānica [soprattutto i suoi gruppi 
sud- e nordoccidentale] sia con l’indoaria nel caso di Mitanni e forse dei 
Cassiti) e, più Nord, l’armeno; se già in precedenza almeno parte dell’area 
rientrasse nella comunione linguistica indoeuropea preistorica dipende, 
come di consueto, dalla valutazione dei dati toponomastici. Come anticipato 
sŭprā, l’anatolico rappresenta la trasformazione locale dell’indoeuropeo prei-
storico;56 nel Levante si riconoscono idronimi passibili di regolare etimologia 
indoeuropea (secondo la fonetica storica anatolica) e di aspetto paleoeuropeo 
(alteuropäisch, in riferimento all’almeno apparentemente più antico strato 
idronimico rintracciabile in Europa) – Oronte, Giordano e i nomi dei suoi 

                                                        
56 L’indizio più forte è costituito dai toponimi, idronimi e crenonimi etei come TÚLḫa-pu-ri-
a-ta-aš < indoeuropeo *H₂ăb⁽ʱ⁾(-)-ur(-ĭ)h₁ăh₂₄-tŏ-s ‘fornita di [acqua] riversata nel fiu-
me’ (← *H₂ăb⁽ʱ⁾(-)-ur [← √*h₂ăb⁽ʱ⁾-] > ⁽i₇⁾ḫa-bu-ur [> Ḫābūr] → sumerico Dḫa-bu-rí-tum). 
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due principali affluenti (Yărmk, Yăbbṓq)57 – e, in interessante accordo con 
la nozione biblica dell’origine etea dei popoli preisraelitici di Canaan, lo so-
no anche (a parte l’aspetto paleoeuropeo, in tal caso fuori questione) gli etno-
nimi Etei (o Ittiti), Evei (o Iviti), Gergesei (Gergesiti), Gebusei (Gebusiti), Pe-
rizziti, Filistei, lo stesso coronimo Canaan, l’oronimo Sion e i toponimi Ge-
rusalemme e Bayrūt (Beirut / Berito)58 (un’etimologia indoeuropea attraverso 
                                                        
57  Arantu (> Oronte) < anatolico *Ărăntă- < *H₁ŏr-t-ŏ- ← √*h₁ĕr- ‘pervenire, capitare (in)’ o 

*H₄ăr-t-ŏ- ← √*h₄ăr- ‘parlare ad alta voce’ (meglio che *H₂h₃-t-ŏ- ← √*h₂ĕrh₃- ‘arare’), 
isoglossa idronimica col celtico (indoeuropeo *H₁₄ōr-t-ă‧h₂₄ / *H₄ăr-t-ă‧h₂₄ > celti-
co/paleoeuropeo *răntā > Arante → [sinistra] Nive [Bidarray, Basses-Pyrénées]); Yărdḗn 
, samaritano Yardan (> greco Ἰάρδανος > Giordano) < semitico nordoccidentale *Yărdĭ-
nŭ, *Yărdăn(n)ŭ (nei documenti anticoegizi Yrdn, Yrdwn <Y[ă]-[ĭ]ră-dū-nă> /Yarduna/) 
< semitico *Wắrdĭn-ŭ(m), *Wărdăn(n)ŭ(m) < eteo *ărdĭns, *ărdănn-s < indoeuropeo 
*d-ĭn-s ‘che si piega’ (*d-ĭn-s > greco ῥᾰδινός <rhădĭns> ‘agile, slanciato, vivo’, lesbio 
βραδινος <brắdĭnŏs> = ϝραδινος <wrắdĭnŏs> (Săpph. 102, 105) ÷ ῥοδᾰνός <rhŏdăns> ‘oscillan-
te, tremulo, flessibile’ < *ϝροδᾰνός <wrŏdăns> < indoeuropeo *rŏd-n-s ← √*(ĕ)r-ĕd- 
‘piegarsi, inclinare, oscillare’ [← ³√*ĕr- ‘girare, piegare, voltare’] o √*rĕd- ‘indebolir(si)’), 
*d-n-s ← √*(ĕ)r-ĕd- ‘piegarsi, inclinare, oscillare’ (ămbĭtĭōsŭs [...] ĕlŭt ĭnītŭs, cfr. Plīn. 
nāt. hĭst. V 15, 71, fra il Lago di Tiberiade e il Mar Morto il Giordano si svolge per 320 km 
coprendone una distanza lineare di soli 109) → *ŏrd--s ‘che si piega, inclina, oscilla (abi-
tualmente)’ → collettivo *ṓrd-ŏ-s ‘insieme di (acque) che si piegano, inclinano, oscillano’ 
→ nome proprio *ṓrd-ōⁿ ‘l’insieme per antonomasia di (acque) che si piegano, inclinano, 
oscillano’ > celtico *ărdū > latino Vărdō > francese Gard(on), provenzale lou Gardoun (a 
meno che il celtico *ărdū continui un diverso antecedente indoeuropeo *[Hₓ]ṓrdʱ-ōⁿ 
‘l’insieme per antonomasia di [acque] che crescono’ ← *[hₓ]ṓrdʱ-ŏ-s ‘insieme di [acque] 
che crescono’ ← *[hₓ]ŏrdʱ--s ‘che cresce [abitualmente]’ ← √*hₓĕrdʱ- / √*hₓrĕdʱ- ‘cresce-
re’). Yărmk  (di nuovo con /#y/ < */#w/) < eteo *ărmkăs < indoeuropeo *ŏr-
m-hₓ-kŏ-s ‘sinuoso’ (quale innegabilmente è); Yăbbṓq  < eteo *ắbbŭkăs < indoeuropeo 
*(H₃)bʱ-ŭ-kŏ-s ‘affluente’ (appunto del Giordano), cfr. *([H₃])ĕbʱ-s-ĕs > Yᵉḇūsīm (īnfrā). 

58 Ḥittīm  (Etei / Ittiti) ← eteo Ḫatti < indoeuropeo *H₂ăt-h₂₄-ĭ‧h₂₄ ‘(territorio) delle ci-
me (montuose)’, per metonimia ‘Altipiano’ (÷ *H₂₄ăt-ĭ‧h₂₄ ‘punta [di promontorio?]’ > Ἀ-
σία <Āsā>, se non riflette una formazione *H₂₄ăt-ĭ‧h₂₄ ‘[regione] relativa al viaggiare’ da 
radice omofona); Ḥiwwīm  (Evei) < semitico nordoccidentale *Ḫăwyū < eteo *Ḫăĕs 
< indoeuropeo *H₂ă[h₂]-ŏ-ĕs ‘discendenti’, in opposizione a *([H₃])ĕbʱ-s-ĕs ‘intrusi’?); 
Girgāšīm  (Gergesei) < semitico nordoccidentale *Gărgšū < anatolico *Gărg(ḫ)sĕs 
< indoeuropeo *Găr-ăh₂sŏ-ĕs / *Găr-ŏs-sŏ-ĕs ‘selvaggi, montani’ non urbani’; Yᵉḇūsīm 
 (Gebusei) < semitico nordoccidentale *Yĕbūsū < anatolico *ĕbs-ĕs < indoeuropeo 
*([H₃])ĕbʱ-s-ĕs ‘che sono penetrati’, ± ‘gli intrusi’ (cfr. l’idronimo Ebro < (H)ĭbēr(ŭs) 
< *(H₃)ĭbʱ-ēr(ŏ-s)); Pᵉrizzî  ‘Perizzita / Ferezeo’ < *Pərĭʣyŭ < anatolico meridionale 
*Prĭ()ăs < indoeuropeo *Bʱrĕʱ--ŏ-s ± ‘relativo alla protezione / ai capi’ («i «Perizziti» 
altri non erano che i Filistei abitanti nei villaggi non fortificati», GARBINI ²2012: 86); Pᵉlištî 
 ‘Filisteo’ < *Pəlĭštyŭ < anatolico meridionale *Plĭst()ăs < indoeuropeo *Bʱlĕs-t-ŏ-s 
‘quello dello splendore’. Canaan < Kᵉnáʿan  < semitico *Kĭnăʿnŭ / *Kĭnăḫnŭ < eteo 
*Kĭnăḫnă- < indoeuropeo *ĭ-nŏ-h₍₁₎₃n-ŏ- ‘Che ha la (pianura) che giace distesa’;  Ṣiyyốn / 
Ṣīyốn  (Sion) < eteo *Zīyānă- < indoeuropeo *Tĭh₁-ŏ-h₍₁₎₃n-ŏ- ‘quello che ha compiu-
tezza’ (← √*tĕh₁- ‘diventare caldo’ → *tĭ‧n‧h₁-tĭ ‘cuoce’ > *‘prepara’ > eteo zinizzi ‘compie’); 
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la fonetica storica anatolica è possibile perfino per il controverso eblaitico du-
gú-ra-su/zuki, forse nome dell’Egitto59). La tesi dell’eufratico (supposto adstra-
to o sostrato indoeuropeo del sumerico e dell’accadico, collocabile nel V mil-
lennio a.C.) analizza come coronimi o toponimi indoeuropei Sumer, Bad 
Tabira, Eridug, Nippur e l’appellativo eden;60 all’elenco si può forse aggiunge-
re, in alternativa all’etimologia semitica (ebraico Bāḇ ʾĒl ‘Porta di Dio’), Bā-
ḇēl < Băbĭlŭ, Băbĭlānĭ / Βαβυλών < sumerico (emesal) *Băbĭŏlān < indoeuro-
peo *Bʱăgĭŏlāns (*Bʱăgĭŏ-lŏ-?) < *Bʱăgŏlăh₂₄ns ‘conca dei rospi’. 
                                                                                                                             

Yᵉrūšālḗm  / Yᵉrūšāláim   / Yᵉrūšālyim  (Gerusalemme) < semitico 
nordoccidentale *Wĕrŭšălăymŭ (accadico Urušalim <(KUR) URUU₂-ru-ša-limki> ‘città della 
Pace’) < eteo *ĕrŭšăllă-mă- < indoeuropeo *ĕrhₓ-ŭsŏlhₓ-ŏ-mŏ- ‘capoluogo ampio’ 
← *rh₁-ŭ-s ‘ampio’ + *sŏlhₓ-ŏ- > ittito šall(a)i- ‘grande, ampio, importante, accresciuto, 
vasto, principale; capo, notabile’ ÷ *sŏlhₓ-()ŏ- ‘sano e salvo, intero’ (N. B. anche Urušalim 
< *Ŭr(r)ŭšăllĭ-mă- < indoeuropeo *hₓ-ŭsŏlhₓ-ĭmŏ- ‘ĭd.’); Βηρῡτός <Bērȳts> (> Bayrūt), 
*Bĭʾrūtŭ < anatolico *Bīrʔūtă- < indoeuropeo *Bʱērh₂₄ŏ-tŏ- (maschile?) ‘piccola quantità 
di case’ (eteo per ‘casa’, medioirlandese ⁵úath ‘piccola quantità’). A questo strato si può as-
segnare gāḏēr  ‘mur(ett)o di pietre’ < protosemitico *gădĭrŭ < protoanatolico (di Ca-
naan) *gădĭrắ-s < indoeuropeo *gʱŏdʱ-ĭ-r-s ‘che stringe, tiene insieme, unisce’ (cfr. sŭprā). 

59 ROCCATI 2015 propone una mutuazione dal plurale Rw-ḥꜣwt* (da vocalizzare /r(a)u-ġuraut/ 
[ɾuγuʁat]) o Rw-ḥꜣwt(‹t›y)* del toponimo anticoegizio (nel Delta) R-ḥꜣt  ‘la bocca (del fiu-
me)’ / ‘l’inizio’ (> ‘confine’, di cui l’accadico mi-iṣ-ri-i /miṣriʾi/ ‘Egitto’ e relativi corrispon-
denti nelle altre lingue semitiche sarebbero la traduzione?). In accadico di Emar si ha dú-gu-
ra, dú-ug-gu₈-rù (e var.) ‘tipo di edificio’ (/duggūru/? /tugguru/? **/tawgguru/?); l’interpreta-
zione indoeuropea sarebbe invece du-gú-ra-su/zu ‘Egitto’ (/ ‘ʾĪrān’?) < anatolico *Dūgūrăsă- / 
*Dūgūrăʦŭ- < indoeuropeo *Dʱŏgʱ-ŭh₁rŏs-ŏ-s ‘(che ha un) fiume abbondante (lit. daugús)’ 
(cfr. Ῥᾶ <Rʰ> ‘Volga’ < scitico *Răhā < ario *Răs ‘fiume’ < indoeuropeo *H₁rĕŏs-ắ‧h₂₄) 
risp. *Dʱŏgʱ-ŭhₓrŏd-tŭ-s ‘(che ha) abbondante scorrimento’ (cfr. gallico *Rŏdănŏ-s < indo-
europeo *Rŏd nŏ-s < *Hₓrŏd-nŏ-s ← √*hₓĕrd- ‘scorrere [via], liquido < entrare in agitazione’). 

60 Šumer < accadico Šumeru < sumerico (emesal) *tšomœr < (emeg ̃ir) kengir /k eŋgər/ ‘Lega Su-
merica’ < antico sumerico *k ʷeŋgʷər < protosumerico *kʷeŋgʷər < eufratico *kĕŋkrŏ- < in-
doeuropeo *pĕṅk-r-s ‘unità di cinque’ (> ‘dito’ > germanico *fĭŋgră-z > Finger); Bad Tabi-
ra < sumerico BAD₃/PA(D)₅-TABIRA (<LÚURUDU.NAGAR>) < protosumerico *Pəd Tabəro, se 
rappresenta una mutuazione dall’eufratico *Dʱăbʱrŏph₁-s ‘fortezza dei fabbri’ < indoeuro-
peo *Dʱ₂₄bʱrŏph₁-s (in lituano *Dabra-pilis sarebbe ‘città dei castori’; in baltico, greco e in-
doario ricorrono i composti con *ph₁-s ‘fortezza, castello, città’ < ‘*terrapieno’ [← √*plĕh₁- 
‘riempire’] → *ph₁--s [cfr. antico indiano pŭrăm < *ph₁-ŏ-m] > lituano pilìs, greco πόλις 
[anche da *plh₁-ĭ-s], come Tripoli < greco Τριπολις < indoeuropeo *Trpŏlh₁-ĭ-s ‘Tre Cit-
tà’ ← *trĕ-ĕs ‘tre’), Eridug < sumerico ERI-DUG₃(U) /Ǝrid’uk(u)/, emesal URU-ṣe-eb /Œrœ-
džœb/ < protosumerico *Wərid’uku < eufratico *rĭăḫ dʎŭkŭ-s ‘città dolce’ (*Dʎŭkŭ-s rĭ-
ăḫ?) < indoeuropeo *rĭă‧h₂₄ dlŭ-s (*Dlŭ-s rĭă‧h₂₄, *Dlŭrĭă‧h₂₄); Nippur 
< sumerico (<EN-LIL KI> =) NIBRU /Ńebro/ < eufratico *Nĕbʱ-rŏ- ‘(città) nuvolosa’ < indoeu-
ropeo *Nĕbʱ-rŏ- (÷ siculo Νεβρώδη ὄρη × νεβρός ‘cerbiatto’?); accadico edinu (> ebraico ʿḖḏĕn) 
< sumerico edin/eden ‘steppa centrale’ < protosumerico *wedin < eufratico *(ĕ)idʱh₁--ĭh₁n- 
‘dell’interno’ ← indoeuropeo *ĭ-dʱh₁-- ‘separato’ ← *ĭ- ‘attraverso’ + √*dʱĕh₁- ‘porre’. Le 
etimologie indoeuropee dei cinque nomi sumerici sono di WHITTAKER 1998: 128, 131, 132, 
136, 142-43; l’Autore considera l’eufratico come un superstrato (non un sostrato o adstrato). 
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La documentazione toponomastica permette dunque di ammettere una 
presenza indoeuropea, già a quota preistorica, nel Vicino Oriente Antico. La 
cronologia (relativa) e la localizzazione del Mito di Babele sono perfetta-
mente compatibili con il fatto (certo) che, nell’area, durante l’Età del Bronzo 
la comunione linguistica indoeuropea si è frammentata e differenziata, vero-
similmente a causa del contatto con le lingue semitiche: tale è, svestita delle 
forme mitologiche, la sostanza del racconto della Torre di Babele. Di conse-
guenza, quando si afferma «    – » <wa yᵉh 
ḵŏl ha-ʾrĕṣ śāh ʾĕḥṯ ū-ḏ⁽ᵉ⁾ḇārm ʾᵃḥāḏm> ‘tutta la Terra parlava un’unica 
lingua e aveva un lessico comune’ (Gn XI 1), il riferimento concreto è alla 
Terra conosciuta (Vicino e Medio Oriente, con le regioni limitrofe) e alle u-
nità linguistiche semitica e indoeuropea, non a un’ipotetica – per quanto 
possibile – unità d’origine del linguaggio né a una protolingua mondiale (da 
ricostruire), benché un cortocircuito fra tutte queste nozioni possa essere 
(perfino più volte) avvenuto. In questi termini, il Mito di Babele, più che u-
na presa di posizione a favore dell’ipotesi della Monogenesi delle Lingue, 
rappresenta un’eco di fatto dell’esistenza sul posto di una o due precise e cir-
coscritte protolingue preistoriche (il protosemitico e l’indoeuropeo comune). 

Appendice: il Sacro Romano Impero della Nazione ‘Germanica e Italica’ 
come Stato Nazionale e causa decisiva dell’affermazione dell’italiano 

L’evoluzione del repertorio delle comunità linguistiche (non coloniali) del-
l’Impero Romano d’Occidente nel millennio fra la Conquista e l’Alto Me-
dioevo è riassumibile attraverso la seguente tabella diacronico-sociolinguisti-
ca (dove il livello di base [n° 1] rappresenta la lingua usata in famiglia o il 
gergo dei ĕtĕrĕs ĭncŏlăĕ̯ mănĕntēs, mentre gli altri livelli salgono progressiva-
mente negli àmbiti d’uso fino al n° 5, che indica la lingua scritta ufficiale): 

Tarda 
Repub
blica 

Impero 
(I-II s. 
d.C.) 

Cōnstĭtūtĭō 
Ăntōnīnĭānă 

Impero 
Cristiano 

Regni  
Romano- 
Germanici 

Sacro 
Romano 
Impero 

5 sĕrmō ŭrbānŭs latino goti-
co,... 

latino 

4 sĕrmō 
plēbēĭŭs 

sĕrmō 
hŭmĭlĭs 

volgare 
illustre 

3 sĕrmō 
rūstĭcŭs 

sĕrmō 
ŭlgārĭs 

volga-
re in-
terre-
gion. 

 
þĭ-
dĭsk volgare 

regionale 
2 sostrato 

(mesoletto) 
sĕrmō 

rūstĭcŭs 
lĭngă rōmānă 

rūstĭcă 
volgare 
locale 

 
 

dio-
tisc 

1 sostrato locale 
(basiletto) 

sostrato 
locale 

residuo di 
sostrato? 

†ultimi residui 
di sostrato 
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È intuibile che, nei Regni Romano-Germanici (come la Francia) in cui la lĭn-
gă rōmānă rūstĭcă era relativamente meno differenziata che altrove o comun-
que non solcata da confini linguistici, il volgare interregionale abbia perso 
gran parte della propria funzione, rimanendo invece nell’uso vivo laddove la 
variazione diatopica era maggiore, come nell’ultimo residuo dell’Impero d’Oc-
cidente (quello di Romolo Augusto[lo], divenuto Regno di Odoacre [Italia]). 
Tale situazione, mantenutasi fino alla Fase Bizantina di Riunificazione del-
l’Impero, si è poi con la Conquista Longobarda trasformata in guisa che la 
discontinuità territoriale delle aree restate sotto la giurisdizione di Costanti-
nopoli ha determinato una condizione di relativa omogeneità linguistica lo-
cale all’interno di ciascuna, rendendo perciò anche in questi casi largamente 
superfluo l’uso di un mesoletto volgare interregionale, che invece è rimasto 
indispensabile nel Regno Longobardo. Da ciò deriva l’utilità della nozione 
storico-linguistica di volgare longobardo per designare la varietà di mesoletto 
(neo)latino (non dunque – come, pure, il glottonimo potrebbe di per sé sug-
gerire – germanico) impiegata nel Regno Longobardo in quanto distinta dal-
l’evoluzione locale della lĭngă rōmānă rūstĭcă: un caso emblematico è rap-
presentato dal volgare dei Placiti Cassinesi, in cui sao di «Sao ko kelle terre...» 
si oppone alla continuità diacronica – comunque fosse all’epoca realizzata di 
preciso a livello fonologico (forse *[ˈsapːjɵ]?) – che collega il latino săpĭō e il 
campano saccio ‘so’ (del basiletto). Il volgare longobardo, trasformazione 
diacronica del sĕrmō ŭlgārĭs (già di tutto l’Impero d’Occidente e poi ridot-
tosi all’Italia di Odoacre, al Regno degli Ostrogoti e a quello Longobardo), 
deve aver svolto le indispensabili funzioni dell’italiano prima del fiorentino.61 

Per il XIV secolo, la Questione della Lingua andrebbe formulata in questi 
termini: perché, nel Sacro Romano Impero della Nazione Germanica e Itali-
ca, si è optato per il fiorentino come lingua ufficiosa (dal momento che quel-
la ufficiale era il latino, come in Polonia, in Ungheria fino al XIX secolo &c.) 
del Regno Longobardo della Nazione Gallesca (o, come era informalmente 
chiamato, Regno d’Italia)? La questione si è già cominciata a porre nel secolo 
precedente, al culmine della potenza dell’Impero, con gli Svevi (in particola-
re Federico II, che, in coerenza con quanto precede, poteva a seconda del-
l’opportunità risiedere a Palermo o in Germania); in termini moderni, si è 
trattato di un problema di Pianificazione del cŏrpŭs e in particolare di imple-
mentazione di alcuni registri diafasici, ma anche diastratici e diamesici (ĕ. g. 
lo scritto) che evidentemente non erano più (o mai stati) attivi nel volgare 
longobardo: a questo scopo era inevitabile il ricorso al – più ricco – cŏrpŭs di 
un basiletto (se possibile urbano) di uso vivo e nativo (una sorta di ‘lingua-
                                                        
61 Su tutto ciò v. SANGA / BAGGIO 1995, cui qui si deve rimandare per ogni dettaglio. 
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tetto’ dal basso per il volgare longobardo). In ultima analisi, la causa del fe-
nomeno dev’essere la stessa delle (altre) Monarchie Nazionali dei secoli XI-
XV: lo sviluppo di uno Stato (l’Ūnĭō Rēgnī ĕt Ĭmpĕrĭī: Sacro Romano Impero 
e Regno di Sicilia) che superasse il livello politico della Monarchia Feudale. 

Se all’epoca di Dante non c’era l’italiano come appare nei secoli successi-
vi (potevano sussistere succedanei del volgare longobardo, ma certo non in 
uso universale), esisteva ancora l’Italia Imperiale (sempre più contestata dalla 
Parte Guelfa – dall’epoca Sveva in poi – e invece perno indispensabile nella po-
litica ghibellina). I tre principali basiletti candidabili a sostituire (o rivitalizza-
re) il volgare longobardo come lingua curiale (nel pieno senso di acroletto del-
la Corte del Re-Imperatore) erano i volgari delle massime Città Imperiali (più 
ricche e potenti), Milano Genova e Firenze (Venezia ha fatto parte del Re-
gno d’Italia solo all’inizio del IX secolo d.C.; per la Storiografia Veneziana, 
Venezia non faceva parte dell’Impero Romano neppure nell’Antichità62). Fra 
antico milanese, genovese e fiorentino, era quest’ultimo il più vicino al vol-
gare longobardo: il fiorentino si è quindi imposto nel XIV secolo non solo 
per le Tre Corone e/o per i Banchieri, ma per una ragione al contempo più 
generale e più strettamente sociolinguistica, la sua condizione di maggior vi-
cinanza ai continuanti del volgare longobardo rispetto ai basiletti degli altri 
due principali centri economico-finanziarî – Milano e Genova – del Regno 
Longobardo della Nazione Gallesca (Regno d’Italia) nel Sacro Romano Im-
pero. È solo la – fragile fin quanto si vuole, ma fondamentale63 – presenza 
del Sacro Romano Impero che ha imposto l’italiano, non certo il solo Co-
mune di Firenze con le proprie forze (né con quelle della Parte Guelfa); Fi-
renze era una delle quattro città che forse poteva – difficile dire con quante 
reali speranze – tentare un’unificazione geopolitica dei Feudi Imperiali,64 ma 
è un fatto che tale unificazione non ha avuto luogo (in ogni caso non a opera 
di Firenze) né è stata davvero intrapresa.65 Dunque, non solo la diffusione 
                                                        
62 Chi ha, sia pure per interesse geopolitico, rivendicato l’ovvia verità storica sono stati Autori 

ispanofili come l’Anonimo (forse il Bedmar, cfr. sŭprā n. 2?) del famoso Squitinio (1612). 
63 Si tratta del ruolo che hanno avuto sia le Monarchie Nazionali dell’Europa Occidentale sia 

l’Ungheria e la Polonia(-Lituania), entrambe queste ultime molto più simili che le prime al 
Sacro Romano Impero per struttura istituzionale e caratteristiche di Geografia delle Lingue. 

64 Ancor meno ne aveva Genova; decisamente di più le altre due città, Venezia e soprattutto 
Milano, che infatti hanno l’hanno tentata a un secolo di distanza l’una dall’altro, a comin-
ciare da circa un secolo dopo Dante (per Milano culminata con Gian Galeazzo Visconti). 

65 La politica fiorentina si è, piuttosto, orientata di norma nell’àmbito del Guelfismo, di cui 
uno dei più ambiziosi tentativi è stata l’Egemonia Angioina; quest’ultima, sul piano lingui-
stico, ha però da un lato rafforzato l’elemento galloromanzo – primieramente introdotto 
dai Normanni – nel Regno di Sicilia (soprattutto Al di Qua del Faro), dall’altro ha contri-
buito alla persistenza o addirittura all’ulteriore diffusione del provenzale (già presente dai 
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dell’italiano come acroletto è dovuta al Sacro Romano Impero, ma la stessa 
scelta dell’italiano è stata fatta e ha avuto un senso solo nel contesto del Re-
gno Longobardo o d’Italia66 (Reichsitalien, ‘Italia Imperiale’) nel Sacro Ro-
mano Impero della Nazione Germanica e Italica (per il cui nome v. īnfrā).67 
                                                                                                                             

secoli precedenti, sia per ragioni di prestigio culturale e letterario sia in quanto obiettiva-
mente idoneo, per prossimità genetica, alla funzione di ‘lingua-tetto’ – in terminologia 
attuale – per le varietà cisalpine locali) in Piemonte e parzialmente nella Liguria Marittima. 

66 In Spagna e in Francia, il castigliano (fino al XVIII secolo anche il catalano) e il francese 
(fino al XIV secolo anche il provenzale) si sono imposti a spese del volgare latino (sostan-
zialmente simile al volgare longobardo) perché, come già sottolineato, la diversità lin-
guistica interna era relativamente minore che in Italia e quindi non c’era bisogno di un vol-
gare interregionale, bastando già il volgare illustre locale (appunto castigliano, catalano, 
provenzale, francese; in Portogallo il portoghese), mentre in Italia, dove confinano ben tre 
gruppi neolatini (romanzo occidentale, italoromanzo, sardo), bisognava mantenere il volga-
re longobardo in quanto continuazione del latino interregionale dell’Impero d’Occidente 
(come l’Impero d’Occidente si è in ultimo ridotto all’Italia di Romolo Augustolo, poi più o 
meno coincidente – a parte le ulteriori separazioni – con l’Italia Longobarda, così il latino 
volgare non locale dell’Impero d’Occidente si è ridotto a lingua veicolare interregionale del 
solo Regno dei Longobardi e quindi poi del Regno d’Italia nel Sacro Romano Impero). 

67 Se non ci fosse stata la cornice istituzionale del Sacro Romano Impero, ogni Stato avrebbe 
verosimilmente usato la propria lingua locale (come nella Penisola Iberica): Venezia il vene-
ziano (come per molti secoli), la Sicilia il siciliano (come il portoghese in Portogallo), la 
Sardegna il sardo (oppure, se fosse stata comunque annessa, il castigliano – come realmente 
avvenuto – o il catalano, come ancora ad Alghero), la Toscana e lo Stato Pontificio il fio-
rentino (ammesso che questo fosse importato a Roma dopo il Sacco del 1527 e non soprav-
vivesse invece l’antico romanesco esemplificato da [Cola di] Rienzo [= Renzo] con esito dit-
tongato tipicamente meridionale medio di -è- > -ie- anche in sillaba chiusa), gli Stati Sa-
baudi il francese (dappertutto), Genova il genovese (come realmente fino al XVIII secolo), 
la Lombardia il milanese (senza influssi fiorentini, quindi molto più simile al romancio la-
dino dei Grigioni, dove si può riconoscere – soprattutto nel bassoengadinese [vallader] e 
monasterino [jauer] – l’antico padano-alpino) e gli unici possibili acroletti esterni che si sa-
rebbero potuti diffondere sarebbero stati il provenzale, il francese e il castigliano, a seconda 
dei periodi e delle regioni. L’eventualità opposta è appunto che si adottasse una lingua ro-
manza già codificata (come queste ultime): in assenza del Sacro Romano Impero, la Cisal-
pina e la Liguria sarebbero confluite nell’uso del francese come acroletto (così è avvenuto 
perfino nelle parti occidentali del Regno medioevale e moderno di Germania, oggi la Fran-
cia Orientale dalla Provenza alla Lorena più la Vallonia in Belgio e la Svizzera Francese o 
Romanda), la Sardegna sicuramente e la Sicilia e Napoli molto probabilmente avrebbero 
conservato il castigliano (l’unica alternativa per le Due Sicilie sarebbe stata lo stesso france-
se); perfino in Toscana, il vernacolo sarebbe semplicemente un dialetto, come oggi è in 
Corsica il corso – tanto più significativamente in quanto varietà italoromanza più vicina al 
toscano – accanto all’acroletto francese. Venezia avrebbe conservato il veneziano, a meno di 
adottare – come Ginevra – il francese (opzione meno verosimile, ma con un precedente ne-
gli Autori Franco-Veneti medioevali, per quanto all’epoca Lombardi e non Veneziani); nel-
lo Stato Pontificio si sarebbe continuato a usare il latino e, informalmente, i basiletti italo-
romanzi centro-meridionali (alla caduta del Papato il latino sarebbe stato sostituito dal ro-
manesco, nell’una o l’altra delle varianti accennate sūprā). Senza Sacro Romano Impero e a 



Guido Borghi (*Bʱʱŏĭdʱh₁ōⁿ) <guido.borghi@unige.it>, sabato 20. maggio 2023 36 

La prima opzione per il fiorentino in uno Stato di sufficiente peso geopo-
litico al di fuori di Firenze è avvenuta intorno all’epoca di Bernabò Visconti 
a Milano, pienamente nel quadro del Ghibellinismo imperiale; un secolo do-
po è stato il turno dei Savoia (solo in Cisalpina – tranne Aosta – e a Nizza), 
poi di Venezia (al tempo del Bembo e comunque accanto al veneziano), infi-
ne dei Borboni nel Settecento (abbastanza in là nel tempo; prima c’era il ca-
stigliano68); a Genova è stato imposto dai Savoia dopo il 1814 (era usato fin 
dal XV secolo, ma ĕ. g. per comunicare col Duca di Milano in alcuni periodi 
di Signoria esterna [viscontea nel 1350-1355 e 1421-1436, sforzesca nel 
1463-1478 e 1488-1499]). Il fiorentino ha dunque assunto di fatto il ruolo 
di volgare del Regno Longobardo della Nazione Gallesca,69 espandendosi 
lentamente (e a fatica) negli Stati da questo rivendicati (il Dominio Veneto 
di Terraferma e il Regno di Sicilia Al di Qua del Faro esclusa la Calabria In-
feriore, più remotamente la Sardegna e la Sicilia)70 finché è esistito il Sacro 
Romano Impero.71 Dal punto di vista dell’appartenenza nazionale, il quadro 
è altrettanto evidente: esisteva uno Stato Nazionale (comprensivo di Costitu-
zione – la Bolla d’Oro – e Parlamento, il Reichstag), il Sacro Romano Impe-
ro, perfino nel nome specificato come Teutscher und Welscher Nation72 / Nā-
tĭōnĭs Gĕrmānĭcǣ ĕt Ītălĭcǣ (il singolare in entrambe le lingue – in opposizio-
                                                                                                                             

parità di tutto il resto, il massimo di unificazione linguistica sarebbe stato il francese in Pie-
monte e Liguria, il castigliano forse in Lombardia (compresa Parma) e di certo nelle Due 
Sicilie (queste e la Sardegna hanno adottato il castigliano prima ancora del Regno d’Arago-
na), il romanesco più o meno fiorentino (e l’italiano scritto) nello Stato Pontificio, con la 
Toscana incerta fra italiano e castigliano e la Sardegna fra castigliano e francese. Nel caso 
che si fossero realizzate espansioni egemoniche, senza l’Impero (né il Ghibellinismo) Mila-
no avrebbe tentato di imporre il milanese o, casomai, il provenzale o il francese (senza il Si-
stema Feudale imperiale e Carlo V, il Ducato sarebbe infine stato ereditato dai Valois e 
quindi sarebbe diventato il polo di diffusione del francese), a maggior ragione i Savoia (i 
cui dominî comunque, senza il decisivo intervento di Carlo V, sarebbero rimasti alla Fran-
cia dal 1536) il francese, Venezia il veneziano. Dunque è incontestabilmente l’Impero e in 
particolare sono gli Asburgo gli Attori cui in ultima analisi si deve l’estensione dell’italiano 
nei confini storici (attuali): senza di loro, il castigliano arriverebbe almeno all’Abruzzo e al 
Salento (se non anche in Lombardia), il francese al Ticino o al Lago di Garda e comunque 
alla Lunigiana, l’italiano sarebbe limitato alla Toscana e allo Stato Pontificio (o alla Repub-
blica Romana), mentre Venezia parlerebbe pressoché solo veneziano (a Trieste col tedesco). 

68 Sulle lingue di Corte e di uso diplomatico negli Stati europei del XVIII sec. v. MOSER 1750. 
69 La denominazione di ‘Regno Longobardo della Nazione Gallesca’ (Langobardisches Reich 

Welscher Nation) si trova nelle relative istituzioni di Diritto Pubblico di SEIDENSTICKER 1795. 
70 Per i confini meridionali del Sacro Romano Impero v. la trattazione di CONRING 1650.  
71 Nell’area, fino al 1801; così si assesta fra 1814 e 1859, con la parentesi napoleonica che so-

stituisce il francese all’italiano dovunque tranne che nel Regno Italico e in quello di Napoli. 
72 Per l’espressione ufficiale Heiliges Römisches Reich Teutscher und Welscher Nation (da Massi-

miliano I; massimamente valorizzata dall’italofono Carlo VI) v. BÜCHNER 1970: 15. 
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ne al plurale Nationen / Nātĭōnŭm, che grammaticalmente sarebbe stato ben 
possibile – prova che la Nation / Nātĭō è unica, Teutsch und Welsch / Gĕrmā-
nĭcă ĕt Ītălĭcă), dove tutti i documenti, da Dante agli Atti del Concilio di 
Costanza (l’unico ‘Congresso’ in cui le questioni nazionali siano state esplici-
tamente trattate), affermano inequivocabilmente che la Nātĭō Gĕrmānĭcă si 
estende alla Scandinavia, Boemia, Croazia, Ungheria (con i Principati Danu-
biani), Polonia, Lituania e Rutenia (l’unica a ‘secederne’, letteralmente, è 
stata la Nazione Anglica o Britannica, appunto durante il Concilio di Co-
stanza e per ragioni di tattica politica).73 Il Sacro Romano Impero era uno 
Stato Nazionale (di una Nazione duplice – ossia con due lingue – ma co-
munque una, non due), anche se non includeva né tutta la Nazione Germa-
nica né tutta quella Welsche / Gallesca (e neppure tutta quella «Ītălĭcă»), ben-
sì la loro parte centrale e prototipica, determinante per il riconoscimento, 
anche linguistico; la sua situazione sociolinguistica si articolava sui tre livelli 
di acroletto (latino), basiletto (le numerosissime varietà germaniche e ro-
manze, queste ultime soprattutto romanze occidentali, parlate sul territorio a 
livello locale; entrambe le classi – germanica e romanza – sia nel Regno di 
Germania sia nel Regno Longobardo) e mesoletto (‘volgare’), solo questo di-
stinto fra i due Regni (tedesco in Germania, italiano nel Regno Longobar-
do). Sia il tedesco sia l’italiano erano parlati anche al di fuori dell’Impero (in 
territorî rivendicati e anche oltre), così come la Nazione – sia Germanica sia 
Gallesca / Italica – si estendeva anche (e maggioritariamente) al di fuori del-
l’Impero, ma il centro ne era l’Impero. Il tedesco e l’italiano stavano ai due ri-
spettivi Teilreiche dell’Impero (Germania e Longobardia / Italia74) tanto quan-
to il francese al Regno di Francia, l’inglese a quello d’Inghilterra e lo ‘spa-
gnolo’ a quello di Spagna (con la differenza che in Spagna una delle due lin-
gue nazionali – il castigliano – ha in prosieguo di tempo tentato di scalzare 
l’altra – il catalano – e in Sardegna, a parte Alghero, nonché nelle Due Sicilie 
vi è riuscita, salvo poi cedere all’italiano, mentre nell’Impero ognuna delle 
due lingue nazionali ha sostanzialmente rispettato la diffusione dell’altra ed 
era l’Autorità ad adattarsi all’una o all’altra di quelle che considerava entram-
be ‘proprie’ lingue). La ripartizione delle lingue in Svizzera (che, come per 

                                                        
73 Per le Nazioni Principali al Concilio v. gli Acta Concilii Constanciensis editi da FINKE 1896. 
74 Per la reciproca sinonimia cfr. «Italia. lancpartolant. ¶ Auſonia auh lancpartolant» nelle Glos-

se di Wessobrunn (VIII s. ĕx.), eccezion fatta per Ītălĭă in Mărcă Ītălĭǣ ‘Marca di Susa’ 
(575-888 alla Borgogna) e rispettivamente per il bizantino Λογγοβαρδία <Lŏṅgŏbărdă> = Ā-
pūlĭă. Walholant comprende invece tutta la Romània Italo-Occidentale: nelle stesse Glosse 
«Gallia. uualholant. ¶ Chortonicum. auh uualholant. ¶ Germania franchonolant», nelle Glos-
se di Kassel «Romani Uualha», in quelle di Sankt Blasien «Rutuli Walcha, Itali, ab Italia». 
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molti altri aspetti, è un pezzo di Sacro Romano Impero sopravvissuto perché 
amputato) riflette ancora oggi esattamente i confini dei Regni dell’Impero. 

Da Filippo II in poi, i due Regni di Sicilia (Al di Qua [ossia Napoli] e Al di 
Là del Faro) si individuano, entro la Corona di Spagna, come Italia (insieme 
a Milano col Finale, la Lunigiana e lo Stato dei Presidî), in quanto retti dal 
Consejo de Italia e questo pone le condizioni di partenza – che prima erano 
vaghissime (limitandosi alle rivendicazioni imperiali e alla diffusione lettera-
ria della lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio, con gli stessi limiti del fran-
cese e del provenzale prima di Dante) – per l’estensione dell’italiano da Mi-
lano (oltre al Finale, la Lunigiana e i Presidî) alle Due Sicilie (talché, nel com-
plesso, la Corona di Spagna aveva quattro o cinque lingue nazionali: castiglia-
no, portoghese finché è rimasto, catalano, italiano e, nei Dominî Borgogno-
ni, francese). La prospettiva nazionale da parte asburgica era, evidentemente, 
l’impiego del francese in Borgogna e Paesi Bassi Meridionali in vista dell’an-
nessione della Francia alla Spagna (eventualmente nella forma di ‘riconqui-
sta’ da parte inglese finché Filippo II è stato Consorte di Maria Tudor) e 
l’impiego dell’italiano, accanto al castigliano, in Italia (Lombardia e Due Si-
cilie) nel quadro del ristabilimento dell’Unione (già dinasticamente mante-
nuta) fra Spagna e Impero. In tutto ciò la Chiesa, pur esterna all’Impero e 
alla Spagna (ma con enormi Feudi Ecclesiastici nell’Impero – che costituiva-
no la grandissima maggioranza dei Dominî della Chiesa – e le Due Sicilie e 
la Sardegna come Feudi Pontifici), si è adeguata al quadro facendo stampare 
libri di devozione e simili (la sostanza della comunicazione scritta a livello 
popolare) in italiano entro i confini del Regno Longobardo (e del Consiglio 
d’Italia entro la Corona di Spagna); Roma era ovviamente già italoromanza a 
livello di basiletto (sia prima sia dopo essere stata ripopolata da Fiorentini e 
Corsi in séguito al Sacco del 1527) così come, più in generale, le Legazioni 
nella Penisola (dove ancora oggi si usa il vernacolo, non il fiorentino), men-
tre Venezia (che, come accennato, si è sempre proclamata estranea allo stesso 
Impero Romano, anche se di fatto continuava l’Impero d’Oriente) ha adot-
tato dal Dominio al Dogado e all’Oltremare l’italiano con una decisione 
molto sofferta (la Questione della Lingua al tempo del Bembo), ma in prati-
ca ha continuato a usare il veneziano (come tuttora in situazione di diglossia). 

L’italiano rappresenta dunque, insieme al tedesco, la lingua del Sacro Ro-
mano Impero, nello specifico quella del Teilreich longobardo. Come la Na-
zione Francese è prodotto del Regno di Francia e quella Inglese del Regno 
d’Inghilterra (quella Scozzese del Regno di Scozia &c), la Nazione Italiana 
dal punto di vista linguistico (acrolettale) è il prodotto del Sacro Romano 
Impero, suo Stato Nazionale. Una Nazione (più estesa dello Stato), uno 
Stato (l’Impero), due Regni, quindi due lingue. Il Regno Longobardo si è 
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ridotto ai minimi termini nel Regno Lombardo(-Veneto), ma la situazione è 
rimasta immutata: una Nazione (Imperiale), uno Stato (la Monarchia Asbur-
gica: stessa Dinastia), due Regni (Impero d’Austria e Regno Lombardo-Ve-
neto), quindi due lingue. I Ducati Padani e il Granducato di Toscana hanno 
seguìto la stessa politica del Lombardo-Veneto; gli Stati Sabaudi di Terrafer-
ma erano porzioni di Sacro Romano Impero amputate come la Svizzera (quin-
di con le stesse frontiere lingusitiche acrolettali al proprio interno e per le me-
desime ragioni); lo Stato Pontificio e le Due Sicilie sono restati inalterati ri-
spetto a prima di Napoleone (a parte l’Unione Reale dei due Regni di 
Sicilia), continuando nei medesimi processi, al culmine dei quali – prima del 
1859-1861 – la nuova Questione della Lingua ha generalizzato, sempre dalla 
Lombardia, l’italiano, lingua ufficiale del Lombardo-Veneto così come degli 
altri Stati ex-Imperiali e nelle Due Sicilie. Nel XIX secolo, pertanto, i sette 
Stati dell’«Espressione Geografica» di Metternich avevano tutti, come da lui 
stesso sottolineato, l’italiano inteso almeno come acroletto (nello Stato Pon-
tificio la lingua ufficiale è sempre rimasta il latino; l’italiano era ufficioso e in 
pratica solo scritto, perché a livello orale anche i testi in italiano venivano e 
tuttora vengono letti in vernacolo), allorché la Sardegna e le Due Sicilie sono 
state le ultime ad adottarlo – da meno di un secolo prima (in Sardegna di fat-
to nemmeno ciò) – in sostituzione del castigliano (nel Regno di Sardegna era-
no acroletti ufficiali il francese in Savoia e l’italiano nel resto degli Stati, col 
castigliano ancora in uso in Sardegna invece dell’italiano fino al XIX secolo). 

Tutto ciò si è concluso prima del 1859; il compimento del processo è sta-
to durante la Restaurazione, interamente sotto il controllo e per la volontà 
dell’Austria, che nell’italiano aveva – come già il Sacro Romano Impero – u-
na delle proprie principali lingue ufficiali, così come successivamente (dopo il 
1867) avrebbe avuto l’ungherese in Ungheria (fino al 1848 la lingua ufficiale 
ne era rimasta il latino, poi sostituito dal tedesco). Il risultato dei sei secoli da-
gli Svevi agli Asburgo è che la Nazione basilettale Italiana della Penisola Itali-
ca (l’Italoromania, estesa a due Isole Maggiori e un terzo di Sardegna) è stata 
annessa alla Nazione acrolettale Italiana (imperiale) centrata sul Regno Lon-
gobardo nel Sacro Romano Impero e uno dei tanti basiletti dalla Nazione 
Italiana peninsulare è divenuto l’acroletto della Nazione Italiana imperiale.75 
La Nazione Italiana preesisteva allo Stato Italiano (Sabaudo): lo Stato – Na-
zionale – che l’ha formata è il Regno d’Italia nel Sacro Romano Impero. 

                                                        
75 È ciò che sarebbe accaduto in Inghilterra se l’anglonormanno avesse prevalso sull’anglosas-

sone: la Nazione sarebbe sempre quella inglese, ma la lingua risulterebbe di provenienza e-
sterna. Negli Stati Uniti è avvenuto letteralmente: Nazione Americana, ma lingua di prove-
nienza esterna (parlata dagli antenati di solo una minoranza dei Cittadini Statunitensi).  
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