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ANTICHISSIME GLOSSE SALENTINE 
NEL CODICE EBRAICO DI PARMA, DE ROSSI, 138 

Nella Biblioteca Palatina di Parma é conservato un bel manoscritto 
ebraico (cod. 3173, De Rossi 138), che contiene, in 195 fogli, 
l'intero testo della Mil'náh codice, uno dei pochissimi intera- 
mente vocalizzati per almeno metá del testo 1 stato ed é oggetto 
di studio da parte degli studiosi di semitistica, sia a livello filo-
logico, sia a livello esegetico: esso é considerato un ottimo esem-
plare di una delle migliori tradizioni del testo miInico. 

Probabilmente, l'interesse prevalentemente « ebraico » che pre-
senta il manoscritto ha distolto l'attenzione degli studiosi da una 
nutrita serie di glosse che compaiono, anch'esse in caratteri ebraici, 
al margini di numerose pagine. Tali glosse vengono date generica-
mente per « latine » giá dal De Rossi, e, probabilmente sulla sua 
scia, da quasi tutti gli studiosi che si sono occupati del testo 
mentre giá a un esame superficiale esse rivelano il loro carattere 
indiscutibilmente volgare italiano 3. 

Su questo errore di valutazione ritorna anche un recentissimo 

1  La Milniah 1 una raccolta di norme giuridico-religiose, tratte dalla tradizione 
orale, compilata in sei libri, detti « ordini », da Iehudáh ha-nasi nella seconda 
metá del II sec. (E.V.). 

Per la trascrizione dei termini ebraici, mi attengo al sistema di trascrizione 
maggiormente difuso fra gli ebraisti ítaliani, secondo lo schema proposto da 
G. Sermoneta nell'Avvertenza all'edizione del Glossario filosofico ebraico-italiano 
del XIII secolo, alla quale rimando. Me ne distacco solo per quanto riguarda 
la rade, la taw e la 'ajn, che egli rappresenta con 1, th e z, ed io preferisco rap-
presentare s, t, e s per evitare possibili atnbiguitá. Cfr. Sermoneta, Un Glos-
sario filosofico ebraico-italiano del XIII secolo, Roma, 1969, pp. 15-17. 

2  Per una bibliografia generale sull'argomento, cfr. N. G. Haneman, La mor-
fologia della lingua mi.lnica secondo la tradizione del ms. Parma (De Rossi 138), 
Gerusalemme, 1972 (in ebraico, tesi composta per il conseguimento del titolo di 
Ph. D., ed. multilit), pp. 1-4. 

3  Sono particolarmente grata a David Rosenthal, del dipartimento di Talmiid 
dell'Universitá ebraica di Gerusalemme, il quale per primo mi ha segnalato queste 
glosse, in un ennesimo tentativo di localizzare e datare con precisione il 
manoscritto. 
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studio eseguito sul testo da N. G. Haneman 4, studio che peró 
presenta un interesse particolare, in quanto tenta di determinare 
la localizzazione e la datazione precisa del manoscritto, il quale 
1 privo del foglio che doveva contenere il colophon 5, e che, per 
comune consenso, viene considerato molto antico (non posteriore 
al XIII secolo, in ogni caso), e di probabile origine italiana: co-
mune consenso che, per altro, non 1 fondato su alcuna motivazione 
di carattere specifico 6. Lo Haneman ritiene invece di poter fissare 
la data di scrittura nella seconda metá dell'XI secolo, in base al 
confronto della grafia di uno dei copisti 7, con quella del codice 
Vaticano 31 8, datato al 1073: le grafie risultano, infatti, pratica-
mente identiche 9. 

4  L'Haneman 1 prematuramente scomparso, stroncato da un attacco cardiaco 
nella Biblioteca Vaticana, mentre proseguiva le sue ricerche. 

5  Date le particolari caratteristiche della paleografia ebraica, la localizzazione 
e la datazione di un manoscritto in base al puri dati paleografici e codicografici 
risultano, in genere, particolarmente ardue, e sono tutt'altro che definitive. Di 
ció bisognerá tener conto anche nei confronti del nostro codice. 

6  Vedi, per tutti, il catalogo della microteca dell'Universitá ebraica di Geru-
salemme, che registra il codice come italiano, del XII-XIII secolo. 

7  Secondo Haneman, p. 7, il manoscritto é opera di un gruppo di copisti, 
di cui ii principale ha scritto quasi tutti i primi cinque ordini della Misnáh, 
mentre il secondo per importanza ha scritto quasi tutto il sesto; qua e lá si 
individuano altre mani, che hanno steso poche pagine o addirittura poche righe. 
Si ha la chiara impressione che A lavoro di copiatura sia stato eseguito in un 
grande scriptorium (su base scolastica o familiare), dove lavoravano numerosi 
copisti: la tradizione grafica fondamentale é comune a tutti e le differenze sono 
minime e irrilevanti. 

8  II codice contiene scritti midraIici e alachici. 
9  Pur non essendo esperta di paleografia ebraica, ho controllato personal-

mente le fotocopie e i microfilm dei due codici, giungendo alle stesse conciusioni. 
C'é peró da osservare che un giudizio del genere, nell'impossibilitá di un con-
fronto diretto dei due codici originali, mantiene sempre un notevole margine di 
incertezza. In ogni caso, a conferma della propria valutazione, lo Haneman riporta 
il giudizio del prof. Shirman, a cui aveva sottoposto alcuni campioni dei due 
testi per una perizia; lo Shirman, in una lettera datata al 5 maggio 1968, scrive: 
« Sono molto lieto di poter confermare la sua ipotesi. Non ho alcun dubbio 
che le forme grafiche nei due • testi appartengano a un'unica scuola. Lo stile 
unitario risalta non solo nelle lettere piú semplici ma anche in quelle dove (nei 
diversi manoscritti) si rilevano spesso forme particolari e caratteristiche; cosi la 
'álef, la mem, la peh, la ?lin, la lade e la sin. Non é da escludere che un unico 
copista abbia copiato ambedue i manoscritti. Nel caso che si tratti di due copisti, 
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Per quel che riguarda la localizzazione, peró, lo studioso non 
riesce a trovare nessun punto di appoggio per uscire dal generico 
« paese di lingua latina » a cui lo riportano le glosse, anche per 
lui redatte in tale lingua lo. La cosa é tanto piit singolare in quanto 
giá nel lontano 1942, il Cassuto, in un articolo in ebraico dedicato 
alla distruzione delle grandi accademie ebraiche dell'Italia meridio-
nale alla fine del XIII secolo, concludeva: « ... e i libri? i libri 
anche loro [come i maestri e i rabbini] o furono bruciati, o trasmi-
grarono; di quelli che furono bruciati, non cí resta, naturalmente, 
alcun ricordo; di quelli che trasmigrarono, ne possiamo identificare 
almeno due: e sí tratta di due ottimi e famosi esemplari della 
Misnáh: il manoscritto Parma e il manoscritto Kaufman. II primo 
(De Rossi 138) l'ho esaminato nel 1930, ed ho trovato in margine 
alle pagine alcune glosse in antico dialecto pugliese; segno che, 
all'inizio, doveva appartenere all'ambiente delle accademie pu-
gliesi... » ". Il Cassuto non specifica e non aggiunge altro; l'edi-
zione delle glosse, la loro analisi linguistica, esulavano dai fini che 
si era proposto in quell'articolo; ma se le ipotesi dei due studiosi, 
il Cassuto da un lato e lo Haneman dall'altro, sono esatte, dovrem-
mo trovarci di fronte a glosse pugliesi risalenti almeno 12  alla fine 
dell'XI secolo, o poco le glosse, infatti, sono state scritte da 
una o piú mani, che appartengono sicuramente alla stessa scuola 
dei copisti del testo ": ció mi ha indotto a dare l'edizione critica 

essi appartengono sicuramente alío stesso ambiente e alla stessa epoca » (Hane-
man, p. 5). 

lo Haneman, p. 5: « L'origine del manoscritto non é nota; sembra che sia 
stato scritto in un paese di lingua latina, perché vi sono molte glosse in questa 
lingua ». 

11  U. Cassuto, La distruzione delle accademie ebraiche nell'Italia meridio-
nale nel XIII secolo, in Studies in memory of A. Gulak and S. Klein, Jerusalem, 
1942, pp. 137-152 (in ebraico), p. 151; il corsivo é mio. 

12  Nulla ci garantisce, infatti, che le glosse non siano state a loro volta copiate 
da un testo piti antico. 

13  Secondo lo Haneman, p. 5, la scrittura delle glosse precede forse la voca-
lizzazione stessa del testo ebraico ed é probabilmente opera dei priori copisti. 
Tale opinione é confermata anche ín: MLInah: i sei ordini della Milwah, con le 
varianti dai manocritti e dalle prime edizioni: Sera'jim, a cura di Nissán Saqal, 
Gerusalemme, 1972: « In Sera`jim e in Sabát, la grafia delle glosse é simile a 
quella del corpo del testo » (p. 67). 
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dell'intero materiale volgare 14 : dall'analisi linguistica risulterá in 
quale misura tali ipotesi possano o non possano essere confermate. 

Le glosse, 154 di numero, fra lemmi isolati e sintagmi di mag-
giore o minore lunghezza, sono, per lo piú, fornite di segni voca-
lici, riducendo cosi al minimo il margine congetturale a cui ci 
costringono, invece, testi affini per contenuto e provenienza, che 
di tali segni sono spesso sprovvisti ". Esse non sono ugualmente 
distribuite per tutto il manoscritto, ma, salvo poche eccezioni, ac-
compagnano ai margini 16  il trattato Kila'jim del primo ordine Se-
rdim, e i trattati Sabat e `Iruffin del secondo ordine Moréd' 

Consideriamo in primo luogo il sistema di trascrizione adottato. 
I piú recenti editori di testi giudeo-italiani non hanno trascurato la 
problematica connessa con la trascrizione di testi volgari in caratteri 
ebraici, ed hanno indicato di volta in volta i criteri che li hanno 
indotti a stabilire una serie piú o meno precisa od univoca di cor-
rispondenze grafico-fonetiche. Da tali studi risulta anzi una serie 
di criteri fondamentali che, salvo alcune oscillazioni interne, si 
possono considerare validi per tutto il gruppo dei testi studiati, 
ricompresi nell'arco di tempo che va, grosso modo, dal XII-XIII 
al XV-XVI secolo, e nell'area linguistica centro-meridionale 'g. Tut-
tavia la situazione particolare presentata dalle nostre glosse impone 
di riprendere il problema da capo: da un lato, infatti, risaltano 

14 Mi b grato ringraziare qui il prof. I. Baldellí che mi ha spinto all'opera, 
prodigandomi ii suo prezioso aiuto nelle diverse fasi della ricerca. 

15  Come, p. es., le glosse contenute nell"Arúkh, vocabolario talmudico com-
posto dal rabbino romano Natán ben Jechi'el, nella seconda metá dell'XI secolo. 
Cfr. L. Cuomo, Le glosse volgari dell' 'Arukh di r. Nathan ben Jechi'el da Roma, 
Gerusalemme, 1974 (tesi composta per il conseguimento del titolo di Ph. D., 
ed. multilit). 

16  Tanto i margini esterni che quello centrale, quanto il margine inferiore, 
sotto ciascuna colonna. Solo raramente nel margine superiore. 

17  Sembra probabile che tale distribuzione sia dovuta al f atto che le glosse 
sono state tratte da commentari ai singoli trattati. t impossibile pera dire, nel 
caso che tale sia la verit'a, se le glosse mantengono la veste linguistica originale, 
o se sono state modificate, in qualche fase, dal o dai copisti che le hanno adattate 
al proprio abito linguistico. Comunque l'omogeneitá linguistica délle glosse, cosi 
come si presentano nel codice di Parma, suggerisce l'identitá dell'area linguistica 
a cui esse appartengono a quella dei o del copista che le ha trascritte. 

18  Cfr. per tutti Sermoneta, Glossario, pp. 17-20. 
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immediatamente una serie di divergenze fondamentali rispetto al 
sistema che definiremo « medio », a cui abbiamo ora accennato; 
dall'altro tali divergenze non possono essere analizzate, senza rife- 
rirsi, con un confronto esauriente, al sistema grafico 19  del testo 
ebraico, che riflette una tradizione particolare nel contesto delle tra-
dizioni grafiche dell'ebraico nel Medioevo. Perció non potremo esi-
merci dall'accennare, seppure nella maniera piú breve possibile, 
a quelle caratteristiche peculiari alla grafia di questo testo della 
MiMáh, che in qualche modo si riflettono sulla grafia delle glosse 20. 

I simboli grafici usati 21  sono quelli del sistema tiberiense 22, 

19  Dove per sistema grafico si deve intendere il sistema di punteggiatura 
per la vocalizzazione, e 1'uso di segni diacritici particolari (rafeh, daghé.i forte e 
debole, mapiq) per alcuni aspetti del consonantismo. 

20  Naturalmente, non possiamo avere nessuna certezza sulla pronuncia effet-
tiva dell'ebraico in questi secoli nelle diverse regioni. Per la pronuncia dell'ebrai-
co in bocea agli ebrei italiani, le prime documentazioni non risalgono oltre il XVI 
secolo (cfr. una rassegna della bibliografia sull'argomento in A. Freedman, 
Italian texts in Hebrew characters, « Mainzer Romanistische Arbeiten » heraus-
gegeben von W. Th. Elwert und E. Schramm, Wiesbaden, 1972). 

21  Mi riferisco sempre al sistema di punteggiatura. 
22  Per notizie generali sulla grafia e la pronuncia dell'ebraico si puó consul-

tare l'Enciclopedia Treccani, vol. XIII, sotto la vote Ebrei, Lingua (compilata 
da U. Cassuto), pp. 356-57. Per comoditá riporto qui, in schema, i segni vocalici 
secondo il loro nome in ebraico e la nostra traslitterazione corrispondente (nelle 
glosse): 
vocali lunghe: 

gamas gadól (grande) á 
chiriq gadól (o completo) ij 
seréh completo ej 
seréh mancante e 
chollm mancante o 
chollm completo ow 
surúq uw 

vocali brevi: 
patách a 
chiriq mancante 
segól 
qamás qatán (piccolo) 
qubús u 

vocali evanescenti: 
chatáf patách á 
chatáf segól é 
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se non che 1'uso che ne viene fatto rivela una tradizione in parte 
diversa da quella tiberiense, e questo sia nell'uso particolare dei 
segni diacritici, sia nelle corrispondenze fonetiche 23. Sotto il primo 
aspetto, risalta 1'ampliamento eccezionale delle funzioni del daghéf, 
del raféh e del mapiq, mentre sotto il secondo 1 da sottolineare 
che lo scambio asistematico dei segni vocalici sta ad indicare che 
qamas, patách e chataf-patách dovevano avere un identico valore 
fonetico (vicino a quello del patách tiberiense), e cosi anche lo 
seréh, il segól e il chated-segól. É yero che il chatáf-patach e il 
chatilf-segól sono riservati, come nella maggior parte dei casi nel 
sistema tiberiense, alle gutturali; ma qui i punteggiatori, a differenza 
di quello, non sembrano distinguere sempre nell'uso, e spesso i 
chatafim stanno al posto di vocali intere e viceversa. Anche il cholém 
e lo Iurin si scambiano frequentemente, ma senza che si possa 
arrivare a conclusioni precise per quel che riguarda la pronuncia 
effettiva. 

Senza trattare dell'uso del mapiq, che ha scarsi riflessi, se non 
nulli, nella grafia delle glosse, dovremo invece ampliare il nostro 
discorso proprio sull'uso e sulla funzione del daghH, forte e debole, 
e del raféh; uso e funzione che hanno un riflesso evidentissimo, se 
pure del tutto particolare, nelle glosse stesse. 

nostro manoscritto si serve del daghél" e del raféh secondo 
i principi della tradizione tiberiense « ampliata » quale é rappre-
sentata nel Codex Reuchlinianus dei Profeti, e di cui S. Morag 
ha dato un'accurata descrizione ". Secondo la tradizione tiberiense 
comune il daghé.1 debole compare solo nelle lettere b0, ghimel, 

kaf, peh, taf, ad indicarne il valore plosivo, mentre il suo 

chatáf qamás a 
Iewá' na' (mobile) é 
Sewá' nach (quiescente) 

segni diacritici: 
daghéS qal (debole) 
daghéS chaSáq (forte) conson. raddoppiata 

raféh cons. asterisco 
23  Haneman, p. 9 
24  S. Morag, The 

Bible pre-masoretic?, 
237. Cfr. p. 216: 1 il 
Durlach n. 55). 

vocalization of Codex Reuchlinianus: is the « pre-Masoretic » 
in « Journal of semitic studies », vol. IV (1959), pp. 216-
codice n. 3 della Badische Landesbibliothek di Karlsruhe (giá 
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contrario, il raféh, serve ad indicarne il valore spirante. I1 daghés 
forte, che di regola non compare mai in reí., `ájn e che, indica 
invece la geminazione della consonante rappresentata dalla lettera 
in cui si trova. 

Nel Codex Reuchlinianus, l'uso del daghé.1 debole é esteso a 
un gruppo di lettere molto maggiore: oltre a quelle su indicate 
(« gruppo minore »), troviamo tale daghé.1 in Sájn, tet, lámed, mem, 
nun, sámekh, sáde, qof, e sin (« gruppo maggiore »); il daghél vi é 
usato: a) guando la consonante rappresentata dalla lettera é gemi-
nata (daghé.1 forte), b) guando la consonante viene dopo una sil-
laba chiusa, e questo sia in posizione iniziale che in posizione 
mediana. Il raféh compare normalmente in tutte le altre posizioni. 

Secondo il Morag, tale uso del raféh e del daghés debole vuole 
risolvere una delle maggiori difficoltá del metodo di vocalizzazione 
tiberiense, difficoltá costituita dall'identitá del segno grafico che 
indica tanto lo .lewa' mobile (il cui valore fonetico é quello di una 
vocale) che lo .lewá' quiescente (il cui valore fonetico é zero). 
II daghés in una lettera del « gruppo maggiore », se questa lettera 
si trova in posizione mediana, indica che la sillaba precedente é 
chiusa (e quindi lo S' ewá' che precede é quiescente); e viceversa 
il raféh, in posizione analoga indica che la sillaba precedente 1 
aperta (e lo s'ewif che precede é mobile) 25. 

Nel nostro codice una certa incoerenza nell'uso del sistema 
« ampliato » sta a dimostrare, peró, che i copisti del Parmense 
non ne dominavano piú perfettamente il meccanismo: ché e `ájn 
sono accompagnate a volte dal raféh, e chef persino dal daghé.1; 
daghék' e raféh sono molto piú frequenti giá nella res, in funzione 
sia di daghés debole che di daghé.1 forte. Quanto al resto delle let-
tere del « gruppo maggiore » il raféh é spesso omesso in posizione 
finale (ma specialmente nella nun e nella mem), mentre nelle altre 
posizioni le incongruenze sono frequenti; se non che é molto piú 
frequente l'uso del raféh all'inizio di parola o dopo quie- 
scente, che non l'uso del daghé.1 dopo mobile 26. Secondo lo 
Haneman ció sta ad indicare che il sistema « ampliato » si andava 
corrompendo e, per i copisti del Parmense, aveva ormai perso la 
sua funzione di guida nella pronuncia effettiva delle parole. 

25  Morag, pp. 220-26. 
26  Haneman, pp. 17-18. 
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Alla luce di quanto abbiamo ora esposto, tenteremo di inter-
pretare alcune delle peculiaritá grafiche delle glosse e di chiarirne 
il sistema di trascrizione 27. In linea di massima possiamo antici-
pare che il sistema grafico-vocalico volgare é molto piú coerente 
rispetto a quello ebraico. Come vedremo, ad /a/ corrisponde in 
linea di massima il patách, ad /e/ lo .yeréh completo, ad /i/ il 
chiriq completo, mentre anche lo .luriiq e il cholém hanno funzioni 
chiaramente distinte, rispettivamente di /u/ e di /o/. Vedremo 
che, con alcune oscillazioni, persino l'uso del daghék" e del raféh 
avrá, applicato al volgare, una sua logica funzionale. 

/a/ é rappresentato in genere dal patách"; in posizione iniziale 
con 'álef come mater lectionis di appoggio; in posizione finale 
seguito da 'Wel prevalentemente, piú raramente da he (nei 
dittonghi finali, 'ale, come mater lectionis di appoggio, se-
guita da he); in posizione mediana, il patách 1 a volte seguito 
dalla 'Wel, sempre nei dittonghi ", ma mai guando la /a/ 
é in sillaba chiusa ". 

Si differenziano nettamente quattro lemmi, in cui la a-, 
iniziale, é rappresentata dal chatáf-patách (con ?del come 
mater lectionis di appoggio): (69) 'ámijsarij'uw, ámis(s)ariu; 
(76) 'ána'uwrej, ánaure; (115) 'ánas.tálej, ánastüle; (83) 
'áb*uwl.t.ra', ávultra; (84) 'ábuwl.t.ruw, avultru (contro: (47) 
as(s)uptil'ane, (51) adegyalane, (58) adimplene, (62) aveta, 
(67) ak(k)ya, (3) arientu, (33) pro a-itra, (57) agri, (61) am- 

27  Per la nostra traslitterazione delle glosse rimandiamo a Sermoneta, Glos-
sario, pp. 18-19. Ce ne discostiamo per quanto riguarda i segni vocalici (cfr. nota 22) 
— la bet, la vet e la bet con daghé.1, che noi traslitteriamo sempre b, con 1'indi-
cazione del daghé.1, bb, o del raféh, b*, guando occorre; la peh e la feh, che 
traslitteriamo sempre p, con l'indicazione del daghél, pp. e del raféh, p*, guando 
occorre; inoltre, nelle nostre glosse la Sain non 1 mai rappresentata, mentre vi 
sono rappresentate la taw, che traslitteriamo t, e la kaf, che trascriviamo sempre 
k, con il daghé.1, kk, guando occorre. 

28  Conferma indiretta, questa, del valore fonetico unitario di patách che nel 
testo ebraico hanno sia il patách che il qamás, che il chatáf patách. Cfr. supra, 
p. 190. 

29  (54) mala'wtej, malaute; (76) 'dna'uwrej, ánaure; 'a'uwrijQij1j, aurie'illi (-e). 
3° Se ne discosta (142) la'quwlejlluw, lak(k)tgellu; e (6) la'panej, se va letto 

zappane, e non zafane. 
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(m)aturane, (76) auriCilli, (102) ak(k)va, (109) alta, (143) 
ak(k)ludere). 

Sí pone qui la questione se il chatal-patách sia, sotto la 
'álef iniziale, un'alternante grafica del patách, come eco del-
1'uso grafico del testo ebraico, o se abbia valore fonetico 
proprio. Il numero limitato degli esempi non permette di 
arrivare a conclusioni sicure: noteremo qui peró che si 
tratta degli uníci casi in cui a atona iniziale in sillaba libera 
sia seguita in tre casi da nasale e in uno da y seguita da u 
accentata; considerando anche la relativa regolaritá del siste-
ma di trascrizione del volgare rispetto al testo ebraico, 
potremo vedere qui l'indicazione di una nasalizzazione, ov-
yero una velarizzazione di tale a- (Rohlfs, 18, 23, per a 
tonica) 31? Noi la trascriveremo in ogni caso con: á, in 
modo che non solo nella traslitterazione, ma anche nella 
trascrizione risulti la possibilitá di un valore fonetico diverso 
rispetto ad /a/. 

/e/ é rappresentata in genere dallo seréh completo; occasional-
mente — meno dello 0,5% — dallo TerNz mancante; in 
posizione iniziale con 'álef come maten lectionis di appog-
gio; segól e chatáf-segól non sono rappresentati. 

presente invece una forma grafica estremamente inte-
ressante, che non si incontra in alcun altro testo giudeo-
italiano fin'ora noto: sí tratta di patách seguito da jod 32, 
e nelle nostre glosse si trova, a quel che sembra, in concor-
renza con lo seréh (ma solo in posizione atona); esaminiamo 
un momento tali forme: 
in due casi patách e .yeréh sono rappresentati contemporanea-
mente; sotto la linea breve, orizzontale, del patách sono 
stati cioé aggiunti i due punti dello .yeréh: dalla fotocopia é 

31  Ma c'é da aggiungere che son tutte voci che, in un modo o nell'altro, 
presentano un turbamento nel prefisso. 

32  L'ebraico conosce il grafema qambs-jod, pronunciato oggi /a/ (jod quie-
scente), solo nel nesso /-av / finale, suffisso indicante la forma plurale maschile + ii 
possessivo di 3 sing. maschile. Da qui, in periodo post-biblico, si é esteso per 
analogia ad altre forme terminanti in /-av/. Nel testo ebraico del Parma 138, 
si trova peró, sporadicamente, anche patách-jod, e perfino il solo patách, nella 
stessa posizione (Haneman, p. 15). 
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impossibile stabilire se si tratta di un'incertezza o di un 
ripensamento del copista ", ovvero della correzione di una 
seconda mano (che sceglie la grafia o la pronuncia « piú 

a 
regolare »?): (120) g.ra'majnasej (é da notare che il primo 

paffich jod non é « corretto »), 
a 

(150) qapejllatur' 

in un caso, abbiamo una volta il paffich jod e una volta 
lo seréh: 

(89) kkar.majnah, ma 
(125) qarrmejnanej; 

In un caso, una volta il paOch jod e una volta il chiriq: 
(le forme, peró, presentano altre diversitá fonetiche): 

(57) pa'pajrijnj, ma 
(38) ba'pijrijnw; 

infine, altri due casi in fine di parola (plurali in -i o in -e?): 

(60) 'ejraj ga'panej 
(101) puwgij 'alaj . 

Siamo di fronte a un tentativo di registrare una tendenza 
all'apertura in -a- delle -e-, -i- atone, comprese le finali? 
o si tratta invece di un'abitudine grafica che affonda le sue 
radici in un tipo di grafia etimologica di base latina (ae = e) 
o greca (c = e)? o di ambedue? La documenazione non 
mi sembra sufficiente per poter dare una risposta in un senso 
o nell'altro, e nella nostra trascrizione accoglieremo come 
valida 1'indicazione paOchl.yeréh, rendendo il grafema sem-
pre con -e. L'alternanza grafica risulterá comunque dalla 
traslitterazione. 

/o/ - é rappresentata sempre dal cholém. Non ci sono casi di 
o- iniziale, -o finale o -o- in dittongo o fato. 

/i/ - é rappresentato dal chiriq completo; solo in quattro casi 

33  Per una forma graficamente analoga, cfr. (30) igtrutarola, dove alla taw 
sovrapposta, in alto, una tet, senza che la taw stessa venga cancellata. 
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— (23) (37) (52) (112) — dal chiriq incompleto; é da sotto-
lineare, perú che in almeno due di questi casi — (37) (52) —
si tratta di -i- che precede la yade in voci non del tutto 
chiare anche da un punto di vista semantico: forse la rade 
é stata intesa jod-nun? iniziale é accompagnata dalla 'álef 
come mater lectionis di appoggio. 

/u/ - é rappresentata sempre dallo .lurliq; con 'álef se iniziale; 
in un solo caso é rappresentata, probabilmente, dal qubity: 
(113) pilusu. 

da sottolineare l'uso particolare del gamas in due vo-
ci: (115) 'ánas.tálej e (145) qánijq.1*uw, che noi intendiamo 
ánastüle e kimiklu; forse fi gamas é usato qui in una funzione 
analoga a quella del gamas.  (latan (piccolo), in ebraico: con 
la stessa forma grafica del gamas gadól (grande), esso appare 
in sillaba chiusa non accentata al posto del cholém completo 
in sillaba accentata (e in alcuni altri casi), con il valore 
fonetico del cholém; a volte esso si scambia anche con il 
qubús. 

Nel testo ebraico del Parma, tale gamas (latan é in gene-
re sostituito dal cholém, salvo che in uno dei punteggiatori, 
che ne fa, invece, uso esteso 34. Visto che alla base delle due 
glosse in questione si puó supporre una ", mi sembra 
probabile che il qamáy (latan sia stato qui adottato per ren-
dere tali forme, non so se da un punto di vista puramente 
grafico, ovvero con un valore fonetico proprio, il quale sa-
rebbe aflora probabilmente oscillante fra o chiusa e u aperta ". 

Resta in ultimo da esaminare quel grafema che se giá problema-
tico in ebraico, tanto piü loé nella trascrizione delle glosse; mi 
riferisco alío frequentissimo nelle nostre glosse, senza per 
altro che io sia stata in grado di individuare un sistema interna- 

34 Haneman, p. 11. 
35  Sono le uniche due forme, se si esclude (25) dendró fasuli, in cui, perú la 

forma é forse sentita come un ibrido greco-latino. 

36  Vedremo infatti che secondo il sistema fonetico individuato nelle glosse, 

solo la 9 aperta vi é rappresentata, sicché il cholém viene di f atto a corrispondere 

alla 9 aperta. 
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mente coerente in base al quale stabilire se e guando esso abbia 
il valore zero ovvero quello di vocale abbreviata: cosi se potremo 
essere ragionevolmente certi del suo valore zero in forme del tipo 
'aq.wwa' ak(k)va o 'ar.jjntw arlentu, non potremo invece arrivare 
ad alcuna conclusione per forme del tipo len.tijq.l' lentikla o len-
tikéla, o addirittura lenétikéla - p.ras.kkanej fraskane o féraskane 
o addirittura férasékene "? Pertanto nella nostra trascrizione con-
sideriamo (arbitrariamente) lo .lewa' come sempre quiescente. 

raféh e il daghé.1, il cui uso, come abbiamo visto, 1 stato 
esteso nel testo ebraico alle consonanti del « gruppo maggiore » 
sono profusi anche nelle glosse con un'abbondanza che non trova 
riscontro in alcun testo giudeo-italiano fin'ora pubblicato. Se non 
che, se nel testo ebraico del Parma le regole del sistema tiberiense 
« ampliato » sembrano vacillare nella loro applicazione, generando 
una notevole confusione, abbiamo invece la netta impressione che 
nelle glosse, senza una coerenza assoluta, pure si possa indicare 
a grandi linee un metodo che sfrutta il daghéi< e il raféh al fini 
della pronuncia volgare. Per far ció sará necessario che invertiamo 
il metodo usato per i valori vocalici, e invece di partire dal fonema 
volgare, partiamo dal grafema ebraico, anticipando, nell'analisi 
di tali grafemi, considerazioni di carattere prettamente fonetico ". 

bet e waw: data la concorrenza occasionale fra bet (vet) e waw 
consonantica, tratteremo dei due grafemi di base con-
temporaneamente. Per comoditá e brevitá raggruppe-
remo giá le glosse secondo la grafia da un lato e se-
condo la forma di base latina dall'altro, per chiarire 
eventuali problemi di grafia etimologica. 

bb - b: (78) p*ijbb.la' fibbla; (81) bbra_clij, brazzali; (108) 

37  Solo in (14) sal.btéqa', salpatéka, se non 1 un errore del copista per il chiriq, 
o un nostro errore di lettura, dovuto forse alla fotocopia, lo lewee deve essere 
sicuramente mobile. 

38  Cfr. supra, pp. 190-191. 
39  Forniremo contemporaneamente i criteri e i simboli della nostra trascri-

zione delle glosse, che si basano su quelli fissati dal Parlangéli (O. Parlangéli, 
Per una carta dei dialetti italiani, in Scritti di dialettologia, Galatina, 1972, pp. 11-
39; cfr. pp. 34-36, Tav. I, II), adattati alle esigenze di un testo scritto. 
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guwbbijtuw, gubbitu (?); (129) 'ijn.bbuwqqanej, in-

bukkane. 

- V: — 

b - b: (62) 'abejt*a', aveta; (63) la'buwrat*uw, lavuratu; 

(106) bowluw, (v)volu; (141) buwkka' (v)vukka. 

(38) 'jrb', e0a; (40) lwlbrw, lu 14ru (?); (74) 

mowr.buw, morlu; (138) qa'rbwna'ra', karlunara. 

y: (15) slbtqi, salateki; (16) salbtqw, saliatiku; (40) 

pwlbj, polPe; (64) sal.batijq*uw, sallatiku; (135) 

b*uwl.bejn.tej, vullente; (40) 'jslwbjItj, e se lu vete (?). 

1: (1) qljbnj, klivanidt; (121) sa'ba'nij, savani. 

b* - b: (10) la'jar.b*a', la ¡arva (?); (88) trikij b*.ragalij, trizzi 

vrazzali; (52) 'ij bar.dgwn', i vardezzuna; (90) llab*a', 

lava; (130) gijb*a'nej, Civane; 
a cui va aggiunto: (83) 'áb*uwl.t.ra', avultra; ma (84) 

'ábuwl.t.ruw, avultru. 

y: (44) luw b*er.duwm*ej, 1u verdume; (135) mijmowra' 

b*uwl.bejn.tej, mimóra vul[3ente; (122) lejb*ej, leve, 

ma (76) lejbej, leve. 

ww - b: — 
v: (12) wwijga', vizza; (67) wwijrddj, virde; (91) 

wwijs.quw, visku; (92) wwijs.qat*ah, viskata; (100) 

suwpejr wwij'h, super via; (131) ww'suw, vasu; (141) 

wwaqann.tej, vakante. 

w - b: 
y: (56) pa'pawa'rj, papavari; (102) 'uwn.dej wejnej, un- 

de vene; (144) q.lawejeh, klaveka; (87) q.lawejllij, 

klavelli; 
(19) slwtejqj, salvateki. 

Possiamo osservare subito che i nessi -1v- e -rb- o -br- di 

base latina sono tutti resi dalla vet, tranne (10) la iarva, che pre-

senta vet con raféh (ma é voce di dubbia lettura) e (19) salvateki, 

per il quale cfr. il Glossario. La -b- intervocalica latina 1 resa tanto 
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da vet che da vet con raféh. La b- iniziale assoluta é resa da ve!, 
ma anche da vet con raféh se la parola segue una voce che termina 
per vocale. La bet con daghél é usata del tutto sporadicamente: 
ad indicare il raddoppiamento in (78) fibbla, il suono sicuramente 
plosivo in (129) inbukkane, mentre in (81) brazzali e (108) gub-
(b)itu, é difficile stabilire quale sia il suo compito. La -y- inter-
vocalica latina é resa prevalentemente dalla waw semplice ma a 
volte dalla vet con raféh (per le stesse parole, la vet senza raféh 
andrá vista come punteggiatura incompleta); la y- iniziale assoluta 
é resa da doppia waw, ma in iniziale che segue a voce terminante 
per vocale da vet con raféh o waw semplice. Concludendo, il trat-
tamento della b e della y di base latina sembrano perfettamente 
analoghi e indicano una fusione nel fonema y (forse vv- in posi-
zione iniziale assoluta). Le diverse grafie (mai waw per b di base 
latina, mai ve! o bet per v- iniziale assoluta) andranno viste come 
probabili grafie etimologiche. In questa cornice, la costanza di vet 
in nesso con liquida sia per b che per y di base latina pub indicare 
la persistenza del valore labiale fricativo in tale posizione 40, e 
come tale lo rascriviamo. Quindi, in linea di massima: 

/b(b)/ = bb 
/v/ intervocalica = b*, b, w 
/v(v)/ iniziale assoluta = ww (per v- lat.), b (b- lat.) 
/13/ in nesso con liquida = b 

Qof e kaf 

qq - compare una sola volta per /kk/ intervoc. (129) 'in.bbuw-
qqanej, inbukkane. 

4° Non abbiamo sufficienti esempi per cercare di individuare 1'indicazione 
grafica di un eventuale raddoppiamento sintattico. Per il trattamento della b e 
della v di base latina nelle diverse posizioni, cfr. in generale, Rohlfs, 150, 177, 178, 
215, 247, 261, 262. Per i dialetti salentini in particolare, cfr. O. Parlangéli, La 
« Predica salentina » in caratteri greci, in Storia linguistica e storia politica nell'I-
talia meridionale, pp. 143-173, in part. pp. 156-57; Un testo dialettale di Gallipoli 
(Salento) del 1794, in Scritti di dialettologia, pp. 105-154, in part. pp. 149-49; 
P.G.B. Mancarella, Schemi di classificazione dei dialetti salentini, in Note di storia 
linguistica salentina, Lecce, 1974, pp. 81-118, in part. 112. 
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q - rende sia /k/ che /kk/: (19) slwtejqij, salvateki, (43) 'ijta-
lijqa', italika, etc. 
(142) la'quwlejlluw, lak(k)ulellu, etc. 

q* - rende, in tre casi, la -k- intervocalica: (64) sal.batijq*uw, sal-
latiku, (114) 'ijs.pijq*a, ispika; (144) q.lawejq*h, klaveka. 

kk - rende, in concorrenza con of, /k/ e /kk/: 
(51) p.ras.kkanej, fraskane; (59) p" rjkka'nej , frikane, etc. 
(141) buwkk', vukka; etc. 

k - ín due casi, per punteggiatura mancante: 
(85) kowmuw, komu; (148) kar.ddijnjlej, karddínile. 

Quindi: /k/ = q, kk, (k) 
/k/ interocalica = anche q* 
/kk/ = q, qq, kk 

rade 

E nota la difficoltá che questo grafema presenta nelle trascri-
zioni giudeo-italiane, in quanto esso é chiamato a svolgere due 
compiti: rappresentare, come in ebraico, la affricata dentale sorda 
/z/ semplice o geminata, e in piú la affricata mediopalatale sorda 
/é/ che in ebraico non esiste. Nel nostro manoscritto tale difficoltá 

stata, in parte, superata; infatti (abbiamo preso in considerazione 
solo le glosse che presentano almeno un minimo di punteggiatura): 

cc - vale sempre /zz/: (53) 'ijs.qapejgganej, iskapezzane; (80) 
maga', mazza; (83) t.rijgga', trizza; (88) b.raggalij, vraz-
zali; (127) 'ijn.t.rijggatij, intrizzati. 

9	 vale, in genere, /C/ e /CC]: (23) gjppuwla' ppjgwl', Cipul(1)a 
piaula (?;) (48) 'ijn.gejn.dejnej, inCenddene; (36) lijgejnij, 
liCen(n)i; (76) 'a'uwrijgilij, auriell(1)i; (86) gejn.t.rej, Centre; 
(97) p.ragejduwmej, fraCedume; (111) p*uwr.gijlla', furCilla; 
(130) gijb*a'nej, Civane. 
In alcuni casi vale /zz/, evidentemente per punteggiatura 
mancante, come testimoniano (81) bbrag'lij, brazzali, e (88) 

trizzi, a cui si deve aggiungere (12) wwijga', vizza; 
(52) qan*iga', can(n)izza, e (150) pejguwlla', fezzulla. 

g* - non 1 rappresentata. 
In due casi sembra che /z/ /zz/ sia rappresentata da s-ade 
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senza segno diacritico seguita da chirlq, probabilmente per 
grafia etimologica: (37) qowla9ij'mejn.tej, kolaz(i)amente 
(? per kalzamenta?); (101) puw9ij'alaj, puzz(i)ale. 
Sicché: /é/, /a/ = 

/zz/ = cc (O, Qii• 

dalet 

dd - si trova in posizione iniziale in (49) ddowla'nej, ddolane; 
(70) quwn. qwij ddowmanej, kun kui ddomane, (118) 
dd.ruwguwPh, ddejtijl*h, ddrugula de tila; 
nei nessi n, r, + d: (44) luw b*er.dduwm*ej, lu verddume 
(67) wwijrddj, virdde; (148) kar.ddijnijlej, karddinile; (48) 
'ijn.9ejn.ddejnej, inéenddene; (90) muwn.dda', mundda; (102) 
'uwn.ddej, undde. 

d	 in posizione intervocalica e nella preposizione de preceduta 
da parola terminante per vocale: (51) 'adejg.wala'nej, ade-
gyalane; (58) 'adijm.p.l*ejnej, adimplene; (97) dej lap.ra9ej-
duwmej, de la fraéedume; (44) dejlatejrr', de la terra; (3) 
dej 'ar.jjntw, de arientu, (67) de 'aq.wwa', de ak(k)ya. 
nelle stesse posizioni di dd, per probabile punteggiatura man-
cante, in: (103) q.wij dowla', kui (d)dola; (136) duwp.lijqej, 
(d)dup(p)like; (72) 'uwr.dejnatuw, urd(d)enatu; (18) ruw-
tuwn.da', rutund(d)a; (98) 'ijn.dijquwluw, ind(d)ikulu; (110) 
ten.dijq .1*a', tend(d)ikla. 

d* - compare solo due volte, sempre in posizione intervocalica: 
(21) rdls*, radis; (144) 'aq.luwd*ejrej, ak(k)ludere. 

Tale grafia é singolarmente parallela a quella usata per /b/, 
/v/ nelle diverse posizioni, e l'impressione che se ne ricava 

é che a una pronuncia della occlusiva dentale sonora intervocalica 
tendente al lenimento verso la fricativa interdentale sonora, corri-
spondesse un suono rafforzato, o allungato, nei nessi n, r, + d 
e in posizione iniziale assoluta (o dopo particella richiedente il 
raddoppiamento sintattico). 

La grafia é tanto piú interessante, in quanto, seppure in ma-
niera forse meno sistematica, corrisponde a quella della predica 
Salentina in caratteri greci, pubblicata dal Parlanglli, venendo 
cosi a rafforzare l'ipotesi che « questa grafia poteva forse essere 
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richiesta da una pronuncia particolarmente lunga che le dentali 
assumevano dopo liquida o nasale » 41. Per questo, a differenza del 
Parlangéli, ho preferíto indicare tale « allungamento » (o raffor-
zamento) anche nella trascrizione. 

Sicché: /d(d)/ intervocalica = d, d* 
/dd/ (in pos. iniz. e in nesso con liq. e nas.) = dd (d). 

peh 

pp - é documentata quattro volte, sempre col valore della occlusiva 
intervocalica /p/: (23) gijppuwla' ppicw1', éipul(1)a piééula; 
(116) q.rejppa', krepa; (124) la'ppatejlah, la patel(Da. 

p	 corrisponde, in genere all'occlusiva /p/ in tutte le posizioni; 
solo occasionalmente (7 casi contro 38) alla fricativa /f/ 
(punteggiatura mancante). 

P" - corrisponde, in genere, alla fricativa labiodentale sorda /f/, 
con due sole eccezioni: (113) p*owlij'uw, poliu (forse foliu: 
lectio facilior?), e (104) qowrruwn.p*jt, korrunpidt 42. 
Non ci sono casi evidenti di geminate in voci che presentino 
almeno un minimo di punteggiatura. 
Quindi: /p/ = p, pp 

¡f/ = P*  (p). 

jod consonantica 

Anche tale grafema si presenta ambiguamente, potendo valere 

41  Parlanglli, Predica, pp. 157-58. 
42 P interessante notare che il raféh (non spirante) é segnato sul secondo 

elemento di un nesso consonantico in questa forma, che é espressamente latina, 
nella grafia latineggiante di (47) assuptil'ane (ipercorrezione?), e nei nessi plo-
siva + liquida: (33) pro a-úra, (58) adimplene, (145) kimiklu, (110) tendikla. Per 
i nessi plosiva + liquida potremmo pensare qui valide le regole del sistema di 
punteggiatura tiberiense « ampliato », per cui ii raféh, in tale posizione, starebbe 
ad indicare che la sillaba precedente 1 aperta, e quindi lo sewif mobile con valore 
di /U/; ma un korrunépidt o un assupétil'ane sembrano poco probabili, prescin-
dendo dal fatto che, come abbíamo visto, dalla grafía del testo ebraico tali regole 
non sembrano chiare al copisti del Parma. Si dovrebbe forse, allora, vedere nel 
raféh l'indicatore di una grafia latineggiante, che si comincia ad avvertire come 
tale anche per i nessi occlusiva + 1? 



202 Medioevo Romanzo - IV - 1977 

nei testi giudeo-italiani a) per /11, come in ebraico; b) per /g/, 
in ebraico mancante; c) come indice delle palatali /n'/ e /1'/, 
in ebraico mancanti. 

j - (65) 'ijs.parajij, isparaji. 
jj - (3) dej'ar.jjntw, de ar¡entu; (31) la' p.ruwpaj.jnej, la pru- 

patine; (96) rájjuw, raiiu. 
jj jj - (5) jj jjowl.j'w, jjol'u; (24) jj jjnjre, iienere. 

Difficile dire se j valga /í/ o /g/ e se la doppia jod iniziale 
con daghé.1 indichi un esito fonetico differenziato in tale posizione, 
oppure sia solo un fatto grafito '. La povertá degli esempi non 
permette di arrivare a conclusioni sicure, sicché abbiamo preferito 
mantenere la grafia 1, 4, anche nella trascrizione. 

l.j - (5) jj jjowl.j'w, (47) 'asuwp.t* ijl.ja'nej, assuptil'ane; 
(50) tal.ja'nej, tal'ane; (82) tal.jowrej, tal'ore. 

n.jj - (100) mijn.jjanij, min'ani. 
Concludendo: /ii/ = j, jj 

/4/ iniziale = jj jj 
/1'/ = l.j 
/n'/ = n.jj 

ghimel 

rende sempre, senza alcun segno diacritico, la occlusiva velare 
sonora /g/. Nell'unico caso in cui segua una n, in una vote pun-
teggiata, essa é munita di daghéfi (109) ljn.ggwwa', lingua; é im-
possibile, quindi, dire se vi sia un'analogia con la grafia di dele 
nella stessa posizione. 

Quindi: /g/ = g (gg). 

43  Un trattamento differenziato del genere sembra caratteristico di altri testi 
giudeo-italiani, sebbene con esiti non omogenei: cfr. Cuomo, 'Arukh, p. 134; 
G. Sermoneta, Un volgarizzamento giudeo-italiano del Cantico dei Cantici, a cura 
di G. Sermoneta, Firenze, 1974, VII, 2; L. Cuomo, In margine al giudeo-italiano, 
note fonetiche, morfologiche e lessicali, in « Italia », vol. I, n. 1 (1976), pp. 30-53, 
in part. p. 33. 
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lámed 

11 - rende sempre /11/: (79) kowlla'rej, kollare; (87) q.lawejllij, 

klavelli; (111) p*uwr.cijlla', furCilla; (142) la'quIejlluw, lak- 
a 

kulellu; (150) pejcuwlla', fez(z)ulla, qapejllatuwr', kapel-

latura, (90) kk.wij lla'b*a', kui Ilava (raddopp. sintattico). 

1 rende /1/ in tutte le posizioni; in pochi casi rende /11/, per 
punteggiatura incompleta. 

1* é abbastanza frequente per /1/ intervocalica. 
Sono interessanti tre casi in cui 1* rappresenta il secondo ele- 
mento nel nesso occlusivo (velare o palatale) ± 1: 
(58) 'adejm.p.1*ejnej; (145) qánijq.1*uw, kuniklu; (145) tejn.- 
dijq.l*a', tendik(k)la. 

probabile, quindi che 1*, come alternante grafica di 1, stia 
a rappresentare una /1/ particolarmente indebolita ". In ogni 
caso nella trascrizione mi sono servita sempre di 1. 
Quindi: /11/ = 11 (1) 

/1/ in tutte le posizioni = 1 
/1/ intervocalica e in nesso con occlusiva = 1, 1*. 

mem 

mm- non é rappresentata. 
m - sta per /m/ e /mm/ in tutte le posizioni. 
m* - solo in due casi per /m/ intervocalica: 

(44) b*ejr.dduwm*ej, ver dume; (102) s.p.luwma', spluma. 
Quindi: /m/ e /mm/ = m 

/m/ intervocalica = m e m*. 

nun 

La situazione della nun é una delle piú confuse; in genere, 
infatti, n sta per /n/ in tutte le posizioni; troviamo peró due volte 
nn: per /n/ intervocalica, (125) kkumijI.tta'nnej, kum(m)iltane; 
e in nesso con t, (141) wwaqann.tej, vakante; 

44  Cfr. nota 42. 



204 Medioevo Romanzo - IV - 1977 

n* - compare quattro volte, tre per /n/ intervocalica: (43) 
mown*ejt*a', moneta; (57) pa'pajrijn*ij, paperini; (128) 'ijs.- 
p"rijqan*ej, isfrikane; 
ma anche (52) qan*ka', can(n)izza (la vote é, peró, di lettura 
incerta). 
Sembra, comunque di poter indicare anche qui una alternanza 

grafica n e n* in funzione di /n/ intervocalica. 
Sicché: /n/ in tutte le posizioni " = n, nn 

/nn/ = n, (n*) 
/n/ intervocalica = n, n*. 

res 

rr - rende sempre /rr/: (55) latejrr', la terra; (80) pejrrj'h, ferrea; 
(104) qowrruwn.p*ir, korrunpidt; (132) sejrruwl', serrida; 
(132) pijtrrij'uw, pitarr(i)u (grafia etimologica? cfr. anche 
(95) 'jstrjtwrjw, istrittoriu, senza punteggiatura). 
Troviamo rr anche in (123) qarrmejnanej, karmenane (ma 
(89) kkar.majnah, karmena), e in (110) qownpuwstuwrruw, 
konpusturu (prob. forma semidotta). 

r sta per /r/ in tutte le posizioni. 
r* solo in due casi, uno in posizione intervocalica: (124) pa'- 

r*ij'uw, fariu; e uno in nesso con l'occlusiva bilabiale sorda': 
(33) p.r*ow'auwra', pro atira. 
In linea di massima, quindi: 

/r/ in tutte le posizioni = 
/r/ intervocalica e dopo occlusiva = r, r* 
/rr/ = rr 

sin e sámekh 

Mentre sámekh in ebraico corrisponde solo alla dentale sibi-
lante sorda /s/, sin (sin) puó corrispondere tanto ad /s/ (in un 
testo punteggiato sará munita di segno diacritico in alto a sinistra) 

45  Nun rende sempre la nasale precedente un'occlusiva, tanto labiale che 
dentale. 

46  Cfr. nota 42. 
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che alla mediopalatale /1/ (in tal caso con segno diacritico in alto 
a destra); se la punteggiatura non 1 completa, sin si presta quindi, 
e tanto piú nelle glosse, ad una lettura ambigua. Mentre nei testi 
giudeo-italiani « mediani » esso mantiene, in genere il valore me-
diopalatale, in quelli giudeo-francesi, p. es., ha prevalentemente 
quello dentale 47. Nelle nostre glosse la situazione non é altrettanto 
chiara, come risulta dal confronto delle forme in sin e sámekh: 

I munita di segno diacritico in alto a destra, é rappresentata 
una volta in (142) la'quwIejluw, lak(k)tlellu; con valore sicu-
ramente mediopalatale; 
senza segno diacritico, con valore mediopalatale in: (32) 
mijáetata', miletata; 
probabilmente con valore dentale in (40) Tálwbjátj, e se lu 
verte 48; (19) páuw1j, fasuli (cfr. (25) pswlj); 
con valore incerto in (8) Ijrwqwqw, ljrokokku o sirokokku. 
In nesso consonantico sin é usata nei seguenti casi: 
con /k/: (15) 'ijá [kr] wlj , iákarole; 

t t 
con /t/ : (21) pátjn'q', paltinaka; (30) 'iátrw-trwl', iltrutarola; 

(40) Illwbjátj, e se lu verte; (125) kuwmijá.tta'nnej, 
kum(m)iátane; 

s si trova pera in posizione analoga: 
con /k/: (51) p sas .kkanej, fraskane; (53) 'ijs .qapejcanej , 

iskapezzane; (91) wwijs.quw, visku; (92) wwijs.-
qat*ah, viskata; (105) 'ijn.p*ras.kk', infraska; (147) 
pejs.kkluw, pesklu; 

con /p/: (65) 'ijs.parajij, isparali; (102) s.p.luwm*a', spluma; 
(114) 'ijs.pijq*a, ispika; (146) 'js.pijnej, ispine; 

47  Cfr. Cuomo, €Arukh, pp. 112-13. Mi si é obiettato che, non sapendo quale 

fosse la pronuncia della sin in bocea agli ebrei europei del Medioevo, 1 per lo 

meno azzardato arrívare a delle affermazioni del genere. Ritengo per1 che guando 

l'uso sistematico e coerente di un grafema, o di una opposizíone di grafemi 

ebraici, si inseriste nel quadro sistematico e coerente di esiti linguistici romanzi 

storicamente documentati, l'affermazione 1 non solo legittirna, ma puó aiutare 

gli stessi semitisti a stabilire quale fosse la pronuncia della lettera dell'alfabeto 

ebraico in questione, nelle diverse aree romanze. 
48  Se cosi va letto questo passo, per altro problematico; cfr. il Glossario. 
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con /f/ : (128) 'ijs.p*.rijqan*ej, isfrikane; 
con /t/ : (71) 'ijn.pas.tuwratij, inpasturati; (95) 'jstrjtwrjw, 

istrittoriu; (110) qownpuwstuwrruw, konpusturu; 
(115)'ánas.tálej, ánastüle; (126) quwnpows.tj, kun-
posti; (123) tejs.tuw, testu; (149) mnpistmw, ma-
nifestammu. 

Mi sembra che si possa ragionevolmente concludere che la sin 
in nesso con t non é casuale, ma indica probabilmente una tendenza 
della sibilante dentale alla palatalizzazione davanti a tale occlu-
siva 49  (tendenza per altro non ancora omogeneamente diffusa) e 
ho ritenuto opportuno renderlo anche nella trascrizione con á 
(prepalatale). 

s - si trova inoltre in tutte le posizioni per /s/ e /ss/. 
ss - non é rappresentata. 
s* - compare due volte, una in posizione finale (unico esempio di 

s finale): (21) rd*js*, radis; e una in posizione intervocalica: 
(117) p*uws*uw, fusu. 
Concludendo: /1/ intervocalica = 

/1/ occlusiva dentale = 
/s/ /ss/ in tutte le posizioni = s, (I) 
/s/ finale e anche intervocalica = s*. 

tet e civi) 

tt - rende /tt/ in (119) p.rijttuwruw, pritturu; 
rende /t/ in (125) kkuwmijá.ttannej, kum(m)iátane; 

t - per /t/ e /tt/ in tutte le posizioni (ma non finale); 
t* - per /t/ in posizione intervocalica (ma mai iniziale), in: 

(43) mon*ejt*a', moneta, 'ijt*alijqa', italika; (62) 'abejt*a', 
aveta; (63) la'buwrat*uw, lavuratu; (92) wwijs.qat*a', viskata; 
(108) guwbbijt*uw, gub(b)itu; 

49  Si noti che nel gruppo -sí- c'é una buona rappresentanza di forme dotte 
o semidotte. 
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in nesso con p in (47) asuwp.t*ijl.janej, assuptil'ane (grafia 
eimologica "). 
si trova solo in posizione finale: (1) qljbnjt rij'h, klibanidt 
ria; (2) tjnjt, tenedt (tinedt); (104) qowrruwn.pjt, korrunpidt. 

La taw che alle origini doveva avere un doppio valore, oc-
clusivo e fricativo (come le altre lettere del « gruppo minore » 
bet, ghinael, dale!, kaf, peh), e differenziarsi, in qualche modo, 
dalla tet, di fatto oggi in ebraico ha lo sesso valore fonetico della 
tet: /t/. Perú nelle pronunce locali dei gruppi ebraici sparsi nella 
diaspora é rimasto a volte un indizio di tale differenziazione (se 
la taw é priva di daghé.1): citeró qui solo 1'jddisch, dove taw si 
spirantízza completamente in /s/ e, per noi piú rilevante, la pro-
nuncia italiana tradizionale, secondo la quale taw viene pronun-
ciata come dentale sonora piú o meno rafforzata /d/, /dd/. 

E infatti, nei testi giudeo-italiani fin'ora studiati la taw non é 
rappresentata aff atto ", con l'unica eccezione del testo delle glosse 
dell"Arukh, in cui essa si trova invece proprio in concorrenza con 
la tet". L'eco di una concorrenza del genere, per altro, la si trova 

t t 
nel ms. Parma 138 in un'unica glossa: (30) TItrwtrwr, iltrutarola, 
in cui la tet sovrapposta nel rigo alla taw, per altro non cancellata, 
sembra suggerire la scrittura « piú corretta ». 

Resta, quindi, solo la taw finale, in funzione specializzata: 
quale é questa funzione? Le risposte possibili sono due: a) una 
funzione fonetica: testimonianza (e residuo, quindi) della fase di 
indebolimento della -t finale nel latino parlato (nelle due forme 
verbali); b) una funzione grafico-morfologica: dal suffisso ebraico 
-t, caratteristico delle formazioni femminili e di uso estesissimo, 

50  Cfr. nota 42. 
51  Se si esclude il caso di Domededt, Domeded e Ded, che ritornano tanto 

nelle traduzioni bibliche che nei testi di preghiera, e in cui la dálet e la taw 
sono, appunto, in concorrenza. Sull'etímo della voce si sono affannati quasi tutti 
gli studiosi dei testi giudeo-italiani, proponendo diverse soluzioni. Proprio sulla 
pronuncia francese e italiana della taw finale si basa la brillante soluzione pro-
posta da Sermoneta, Glossario, pp. 393-94. 

52 CUOMO, Arukh, pp. 119-20, dove il doppio uso é fatto risalire in parte 
a problemi di grafia etimologica. 
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per analogia, e con sensibilitá intralinguistica tipica di questo ge-
nere di testi, si estende l'uso della taw finale come forma, direi 
grafico-visuale, specifica per le formazioni suffissali. Del resto, una 
risposta non esclude, anzi puó implicare 1'altra, sicché ho creduto 
opportuno rendere tale particolare carattere anche nella trascri-
zione attraverso il grafema dt. 

Concludendo: /t/ in tutte le posizioni (ma non finale) = t 
/tt/ = t (tt) 
/t/ intervocalico non iniziale = t, t* 
/dt/ finale (suffissale) = t. 

FONETICA 

Vocalismo tonico. 

- dá sempre u: (14) lat(t)uka; (44) lu verdume; (61) am(m)a-
turane; (97) fraéedume; (99) in plikatura; (102) spluma; 
(107 pumekatura; (110) konpusturu; (117) fusu; (119) prit-
turu; (127) ligature; (137) tornatura; (143) ak(k)ludere; 
(145) klusu; (150) kapellatura. 

5 - danno sempre u, indipendentemente dalla vocale finale: 
(18) rutunda; (23) Cipulla; (83) ávultra; (84) ávultru; (90) 
munda; (102) unde; (108) gubbitu; (129) inbukkane; (136) 
dup(p)like; (141) vukka; (151) fezzulla. 
(34) pro aúna; (85) teneture; (113) pilusu; (132) serrida; 
(138) kurte. 
Fa eccezione solo (126) volu, vote dotta. 

5 - dá sempre 5, sia in sillaba aperta che in sillaba chiusa e 
indipendentemente dalla vocale finale: 
(35) lóku (avv.); (41) tórte; (49) ddólane; (63) lóku (s. m.); 
(74) mórIu; (82) tal'óre; (86) kómu; (103) dóla; (113) 
póliu; (123) fórte; (126) kunpósti; (135) mimóra; (138) 
fóre. 

- dá sempre i: (9) lentik(k)la; (47) as(s)uptil'ane; (52) kan-
(n)izza; (57) paperini; (67) limulu; (78) fibbla; (86) fila; 
(93) kan(n)anik(k)lu; (100) via; (114) ispika; (130) éivane; 
(145) küniklu; (146) ispine; (148) kardinile. 
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V, é danno in genere i, sia in sillaba aperta che in sillaba chiusa, 
e indipendentemente dalla vocale finale: 
(12) vizza; (45) pulígane; (52) mittene; (58) adimplene; 
(59) frikane; (67) virde; (76) auriCilli; (83) trizza; (88) trizzi; 
(91) visku; (92) viskata; (98) indikulu; (110) tendik(k)la; 
(111) furéilla; (122-123) frikane; (128) isfrikane; a questi 
si deve probabilmente aggiungere (140) tine, da un even-
tuale aneo'. Fanno eccezione (36) liéenni, per altro di dub-
bia interpretazione 54, e (53) iskapezzane, che anche lessical-
mente si rivela forma centro-settentrionale. 
(68) gamil(1)a; (118) tila; ma (43) moneta, probabilmente 
voce dotta, o latinismo. 

é	 da sempre e, sia in sillaba aperta che in sillaba chiusa, e 
indipendentemente dalla vocale finale: 
(44) terra, (48) inéendene; (80) ferrea; (86) 'Centre; (87) 
klavelli; (102) vene; (116) krepa; (122) leve; (124) patella; 
(131) testu; (135) vullente; (142) lak(k)uIellu; (147) pesklu; 
per (140) tine, cfr. sopra. 

a - é sempre mantenuta. 
au - resta tale in (57) ánaure, auriéilli, ma dá o in (38) o (< aut), 

a meno che tale forma ('ow) non vada considerata come 
l'omografa e omofona ebraíca 'o, di identico significato. 

Vocalismo atono. 

In protonia: compaiono tanto i che e, con un alternarsi relativa-
mente regolare, secondo il seguente schema: 
é - generalmente é mantenuta: (9) lentik(k)la; (34) 

kum(m)erkatiku; (51) adegyalane; (85) tenutu-
re; (132) serrilla; (110) tendik(k)la; é mante-
nuta e nella prep. de (passim); 
passa a i in due casi: (52) litame; (135) mimbra. 

53  Se la nostra lettura é corretta, e non si tratta di una svista del copista 
(un puntino: chiriq, invece di due: seréh). Per le documentazíoni medievali di 
tineo, cfr. il Glossario. 

54  Cfr. il Glossario. 
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diventa i in (23) elpulla e (100) min'ani, ma 
resta e in (46) separane ss. 
della prep. in, in funzione prefissale, é sempre 
mantenuta: (48) inéendene; (78) inpasturati; 
(98) indikulu; (99) in plikatura; (105) infraska; 
(145) in lu; (129) inbukkane. 

mantenuta inoltre i pretonica di sillaba ini-
ziale (anche se preceduta da prefisso), in: 
(32) mletata; (43) italika; (69) ámissariu; (99) 
in plikatura; (127) ligature intrizzati; (119) prit-
turu; (113) pilusu 

pretonica interna passa ad e in: (32) miIetata; 
urdenatu; (85) teneture; (97) fraéedume; (107) 
pumekatura; (150) kapellatura; 
é mantenuta in: (76) auriéilli e (48) kardinile, 
probabilmente a causa della i tonica seguente. 
Sembra di notare inoltre una lieve tendenza a 
passare ad a nelle voci: (14) sallateka, (64) sal-
Patiku; (76) ánaure; forse in (69) ámissariu (da 
e-) e in (150) kapellatura, che ha l'alternante 
grafica simultanea kapallatura 57. 

(Ü), ti e 5 - danno sempre u; da notare (43) moneta; (110) 
konpusturu, dotte o semidotte, accanto a (104) 
korrunpidt. 
in a solo (93) kananik(k)lu, prob. per assimi-
lazione favorita da un incrocio con « canale ». 

5 dá o in (79) kollare e (137) tornatura, ma u in 
(135) vulPente. 

a é sempre mantenuta. 

In postonia: e mantenuto in (133) latere, passa ad a davanti ad 
r in (56) papavari; per quel che riguarda 
gli esiti oscillano fra e e i: (14) salPateka; (19) 
salvateki; (62) aveta; (125) karmenane; (144) 

ss Forse per analogia con i riflessivi? 
56  Fa eccezione (44) verddume, forse attraverso un viredume? 
57  Cfr. grafía, p. 7. 
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klaveka; ma (34) kum(m)erkatiku; (43) italika; 
(64) salatiku; (108) gubbitu; (136) duplike. Si 
puó forse indicare una tendenza a mutarsi in a 
nella grafia di (89) karmena e (120) gramenase. 

a - postonica é sempre mantenuta. 

Vocali finali: in posizione finale troviamo solamente -u, anche da 
-o di base latina (in alcuni casi la waw finale 
non 1 vocalizzata, ma non c'é mai vocalizzazione 
in -o): es.: (35) loku (avv.); (86) komu; (63) 
loku nun lavuratu; (67) limulu; (69) ámissariu; 
(73) ligatu; (74) mo0u; (77) urdenatu; etc. 
L'articolo determinativo singolare maschile 
sempre lu. 

mantenuta, invece, la distinzione fra -e e -i 
finali: in preposizioni e avverbi: (32) sene; 
(138) fore; (123) forte; (122) leve; (102) unde; 
nei verbi: (102) vene; (104) tine; 
nei nomi: I pl. femm.: (41) torte; (42) plettule; 
(54) malayte (?); (133) porte (?); (127) liga-
ture; ma (88) trizzi; (127) intrizzati e prob. (71) 
inpasturati'. 
I pl. masch.: (19) salvateki; (36) lie'enni; (56) 
papavari; (57) paperini agri; (65) ispara¡i; (87) 
klavelli; (100) min'ani; (121) savani; (126) kun-
posti, ma forse (3) fólare. 
II s. femm.: (31) la prupa¡ine; (97) la fraCe-
dume; (135) mimóra vullente; (138) kurte; 
(141) vakante. 
II s. masch.: (44) lu verdume; (52) litame; (67) 
virde; (79) collare; (85) teneture; (148) cardi-
nile; (133) latere. 
II pl. femm.: (76) ánaure leve. 
II pl. m.: brazzali (?). 
Posto a sé prendono tre glosse: (101) puzz(i)ale, 
(120) graminase, e (60) ere, per la grafia patách- 

58 11 termine si riferisce a « pecore », ed é femminile anche in ebraico. 
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jod della vocale finale ", che potrebbe anche in-
dicare una tendenza all'apertura in -a. 

Riassumendo, se per il vocalismo tonico le nostre glosse dimo-
strano di appartenere senza ombra di dubbio al sistema « siciliano » 
(Sicilia, Calabria, Salento meridionale) 60, per quello atono esse 
cono attribuibili a un'area molto piú circoscritta: si nota in esse, 
infatti, quel passaggio di -o ed -u di base latina ad -u, parallela-
mente al mantenimento della distinzione fra -e ed -i che il Parlan-
géli 61  e il Rohlfs, 144, indicano come caratteristico del Salento 
centro-meridionale, e che nelle nostre glosse sembra estendersi 
ancora non solo alle vocali in posizione finale, ma a quelle atone 
in genere e in particolare a quelle in protonia ". 

Consonantismo. 

Rispetto alío sviluppo del sistema vocalico, il sistema conso-
nantico rivela un conservatorismo (se si pub dir cosi. 63) molto piú 
pronunciato. A parte il trattamento comune della b e della y di 

9  Cfr. grafía, pp. 193-194. 
60  Vedi, per tutti il Parlanglli, Storia linguistica e storia politica nell'Italia 

meridionale, Introduzione, p. 25. 
61  0. Parlangeli, Sui dialetti romanzi e romaici del Salento, in « Memorie 

dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere », Classe di lettere, scienze morali e 
storiche, XXV-XVI della serie III, Fascic. III (1953), pp. 93-199 [1-107], a p. 6: 
« Nel Salento mer. e centrale (escluse quindi le diocesi di Brindisi e di Oria) 
la distinzione fra ed -e é costante: per quel che io so tale conservazione si 
ha in sardo (tranne che nel gallurese e nel campidanese) ed in parte della 
provincia di Cosenza ». 

62  Parlanglli, Gallipoli, pp. 144-46, e in particolare: « strano a dirsi, dun-
que, non troviamo mai a da i, e; e troviamo ora i, ora e, nello stesso testo. Si 

potrebbe avanzare 1'ipotesi che in Salentino i ed e pretonici siano rimasti per un 

certo tempo distinti (come i ed e finali di parola), solo piú tardi si sarebbe avuta 
preferenza, per e a Lecce, per i nel resto del Salento; ancora piú tardi si sarebbe 
avuto, nell'area gallipolina, il passaggio ad a. La maggiore incertezza che si 1 
notata per Galatina potrebbe forse essere dovuta al fatto che in quella cittá pare 
sia rimasto a lungo un grosso nucleo di abitanti di lingua greca: la generale ado-
zione del dialetto romanzo vi sará avvenuta guando ancora la norma che regolava 
la fusione di i, e pretonici in i o e non si era ancora nettamente affermata, mentre 
invece si andava giá diffondendo l'a del dialetto gallipolino ». 

63  Ci riferiamo al rapporto con il latino, naturalmente, quantunque siamo 
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base latina, si puó dire infatti che le nostre glosse rivelano con 
sicurezza solamente i processi di geminazione per assimilazione 
e quelli di palatalizzazione, e neppure tutti: ne restano esclusi 
infatti i nessi occlusiva -I- 1. Documenteremo qui, quindi, in partí-
colare, soltanto alcuni esiti consonantici fra i piii significativi 64: 

Occlusive: 

velare sorda /k/: 

é in genere mantenuta sia all'inizio di parola che in posi-
zione intervocalica: es.: (8) Iirokokku; (14) lat(t)uka sal-
Pateca; (17) kukuzza; (20) kornula; (34) kummerkatiku; 
(35) loku; (59) frikane, etc.; 
risaltano quattro casi (su quarantotto) in cui compare la 
sonorizzazione: (45) puligane; (108) gubbitu; (51) ade-
palyane e (68) gamil(1)a, in cui pecó puó agire l'influenza 
del termine ebraico o di quello arabo 65. 

velare sonora /g/: 

e, in genere, mantenuta: (72) (73) ligatu; (127) ligature; 
forse é scaduta a /i/ in posizione iniziale in (10) la jarPa 
(da garba?), per altro di incerta interpretazione ". 

perfettamente consci delle difficoltá presentate dal testo scritto: é un sistema 
consonantico « fonetico » o « grafico »? 

Significativi per gli sviluppi caratterizzanti che presentano nelle aree che 
ci interessano qui. 

65  Una tendenza del genere é documentata anche nel Libro delle forme ver-
bali, edito dal Sermoneta (J. B. Sermoneta, II «Libro delle forme verbali, com-
pendio del Mahalákh sevilé ha-da'ath di Maleh ben Josef Qimchi, in Scritti in me-
moria di Leone Carpi, Gerusalemme, 1967, pp. 59-100), e nell'elegia edita dal 
Cassuto (U. Cassuto, Un'antichissima elegía in dialetto giudeo-italiano, in Silloge 
linguistica in memoria di G. I. Ascoli, (« A.G.I. », XXII-XXIII, 1928, pp. 349-408); 
cfr. Cuomo, 'Arukh, p. 132. 

66  Rohlfs, 155; Parlangéli, Storia linguistica, p. 51; g velare passa ad ¡ spe-
cialmente davanti ad a, in una gamma abbastanza vasta dei dialetti meridionali, 
fra cui ii Salento settentrionale. 
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dentale sorda /t/: 

é sempre mantenuta, sia all'inizio di parola, che in posi-
zione intervocalica: es.: (13) rutundi; (14) salPateka; (34) 
kummerkatiku; (41) tórte; (44) terra; (61) ammaturane; 
(107) pumekatura, etc. 

dentale sonora /d/: 

é sempre mantenuta, sia in posizione iniziale che in posi-
zione intervocalica: es.: (26) duritte; (49) ddolane; (51) 
adegyalane; (58) adimplene; (70) ddómane; (143) ak(k)lu-
dere, etc. 

bilabiale sorda /p/: 

é sempre mantenuta sia in posiz. iniziale che in posiz. 
intervocalica: es.: (21) pastinaka; (24) lupini; (26) pire; 
(45) puligane; (46) separane, etc. Unica eccezione (38) 
vapirinu, per altro di interpretazione incerta. 

Gli esiti della bilabiale sonora /b/ e della fricativa labiodentale 
/v/ sembrano essersi fusi nella fricativa labiodentale /v/; nei 
nessi con l e r si puó force indicare la permanenza di una valore 
fricativo bilabiale /P/. Per la documentazione particolareggiata, 
che coinvolge problemi grafici specifici, cfr. grafia, pp. 196-198. 

Nessi consonantici: 

cons. r - mantenuto, sia in posizione iniziale che interna; 
es.: (116) krepa; (9) nigra; (11) granu nigru; (55) agri, 
(120) gramenase; 
(6) trikurgu; (8) trizza; (86) Centre; (95) istrittoriu; (127) 
ligature intrizzati; (118) ddrugula; 
(31) la prupaline; (33) pro aura; (51) fraskane; (59) fri- 
kane; etc. 

nasale + sorda - mantenuto; la nasale é sempre rappresentata dalla 
nun, sia davanti a dentale che a bilabiale: 
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(9) lentik(k)la; (39) intes(s)utu; (86) Centre; (127) intriz- 
zati; (135) vulknte; (141) vakante; 
(30) lanpazz(i)i; (58) adenplene; (71) inpasturati; (126) 
kunposti; ((104) korrunpidt); 
(48) inCendene. 

nasale (sempre nun) -1- sonora - é mantenuto: 
(129) inbukkane, ma (110) konpusturu, prob. semidotto 
su konpostu; 
(13) rutundi; (16) kol'andru; (18) rutunda; (48) ínCendene; 
(66) apprindene; (90) munda; (98) indikulu; (102) unde; 
(110) tendik(k)la 67. 

/s/ + occl. sorda - si nota una probabíle tendenza alla palataliz-
zazione solo davanti a /t/. Per la documentazione cfr. 
grafia, pp. 205-206. 
In posizione iniziale 1 generalmente preceduto da i- proste-
tica: (15) iskarule; (30) iltrutarula; (53) iskapezzane; (65) 
isparaii; (95) istritturiu; (114) ispike; (146) ispine, e anche 
(128) isfrikane, ma (102) spluma 

67  Per la problematica dei nessi mb > mm ed nd > nn, e la classificazione 
dei dialetti salentini, cfr. M. D'Elia, Ricerche sui dialetti salentini, in « Atti e me-
morie dell'Accademia toscana di sc. e lett., La Colombaria », XXI, n. s. VII, (1956), 
pp. 131-169; in part. p. 150: « Se cotesta supposizione non é errata, possiamo 
rilevare un elemento che depone a favore della tesi che vede negli esiti salentini 

D- > -nd-; -m > -mb-, fenomeni di conservazione: si puó supporre infatti 
che l'integrale affermazione dei tipi kevandu, cumbu, nelle parlate romanze della 
compatta isola greca (...) in opposizione alíe tendenze divergenti dell'estremo 
Salento e del Salento settentrionale, sia stata sostenuta e condizionata, fin da epoca 
moho remota, dalla persistente vitalitá degli stessi tipi nei centri pió notevoli 
di tradizione latina ». II nesso si risolve nell'assimilazione nella maggior parte 
dei testi giudeo-italiani di area meridionale, ad esclusione dell"Arltkh (Cuomo, 
'Aritkh, p. 138). 

68  D'A. S. Avalle, Bassa latinith, Torino, 1970, Vocalismo, p. 88: « Di fronte 
a s- impuro ... tende a svilupparsi sin dal I secolo dell'E. V. una vocale proste-
tica, e pió precisamente una 1 trasformatasi piú tardi in E ... Il fenomeno si im- 
pone durevolmente nell'Ovest, mentre nell'Est si riduce a poco a poco, tranne 
in Italia, dove la i prostetica é facoltativa e compare solo in posizione fonosin-
tattica »; Parlangéli, Predica, p. 165: « Nota infine la prostesi di e- in estissu, 
53... ». Sulla permanenza di tale e- (i-) come fatto arcaico caratteristico dei testi 
giudeo-italiani, cfr. Cuomo, 'Arukh, p. 136. 



cons. /j/ o /g/ 
/1/ + 

216 Medioevo Romanzo - IV - 1977 

/k/ voc. palatale dá sempre /C/, mentre /k/ e /t/ /j/ dan- 
no /zz/: per la documentazione, cfr. grafia, pp. 199-200. 

/¡/ e /g/ + voc. palatale, danno probabilmente /U, forse /É/ in 
posizione iniziale; cfr. grafia, p. 202. 

seguita da voc. palatale: 
: palatizza in /1'/: (5) &l'u; (47) assuptil'ane; 

(50) tal'ane; (82) tal'ore; 
: palatizza in /n'/: (100) min'ani; 
: palatizza in /j/: (99) ralu; 
: resta inalterato in (21) ap(p)iu (voce dotta); 
: dá /s/ in (19) (25) fasuli 
: nei sufissi -ariu, -oriu, etc. (69) ámissariu, (95) 

istrittoriu; ma (132) pitar [r] (i)u; (110) kon-
pustur [r] u e (118) pritturu; (138) karPunara; 
al di fuori di tale suffisso: (80) ferrea; (132) 
serrüla. 
Sembra, cioé, di notare la tendenza alla caduta 
della i che provoca il raddoppiamento della 
r ". Dove la i rimane si dovrá allora vedere 
una voce dotta o semidotta e, forse, una grafia 
etimologica in (132) pitarr(i)u. 

/ge/: (3) ar¡entu; 
/1/ + /ge/ (40) col'e (?). 

occlusiva /1/: il nesso é mantenuto: (1) klivanidt-ria; (9) len- 
tik(k)la; (87) klavelli; (93) (94) kananik(k)lu; (110) ten-
dik(kla); (143) ak(k)ludere; (144) klaveka; (145) kimiklu 
klusu; (147) pesklu; (151) pik(k)lu; 
(42) plettule; (58) adinplene; (99) in plikatura; (101) splu-
ma; (136) dup(p)like; 
(78) fibbla. 

69  Ma, forse (19) faluli saivateki. 
70  Per il quale il Rohlfs, 285, indica una zona particolarmente arcaica della 

Calabria settentrionale. 
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Da notare anche il mantenimento della -s finale (da -x) in (21) radis, 
mentre per la -t, forse sonorizzata in /dt/, cfr. grafía, pp. 207-208. 

MORFOLOGIA 

Nome: 

I decl. sing. m. in -u, sing. femm. in -a. Pl. m. in -i, pl. femm. 
in -e. Da sottolineare una tendenza del pl. femm. 
alla terminazione in -i, e forse (3) fólare, m. pl. in -e. 
Pl. in -a: (86) fila. 

II decl. sing. m. e femm. in -e. Da sottolineare (97) la fraCe-
dume, femm., accanto a (44) lu verddume, m. 
Per il plurale abbiamo solo due forme: una femm. 
in -e: (76) ánaure leve 71; e una, m. o femm. in -i: 
(81) brazzali 72. 

Uso dei casi: sono da sottolineare il nominativo (21) radis; 
l'obliquo senza preposizione 73  (21) radis appiu e, forse, (150) fez-
zulla kapellatura; é difficile dire se (24) lenere lupini « tipo di 
lupino » e (133) latere porte « soglia » vadano intese come forme 
di obliquo senza preposizione (plurale) o genitivi veri e propri 
(singolare); cosi non é facile stabilire se (25) dendró fasuli « pianta 
di fagiolo » 1 forma puramente greca di composizione nominale, 
o non vi si debba invece vedere un ibridismo greco-latino, dove 
fasuli é sentito come plurale, o come genitivo singolare. 

Articolo: é rappresentato solo l'articolo determinativo singo- 
lare: lu, la (passim). 

Pronome: 
riflessivo : (120) gramenase; 
relativo . kyi (indeclinabile) come soggetto e comple-

mento diretto o obliquo (passim). 
dimostrativo : (62) ille (m. sing. in funzione di soggetto; 

71  Rohlfs, 366. 
72  Per la documentazione specifica cfr. fi Vocalismo, supra, pp. 23-24. 
73  Per l'obliquo senza preposizione nei testi giudeo-italiani, cfr. Cuomo, 

Note, pp. 41-43. 
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(61) ille (m. o femm. pl. in funz. di soggetto); 
(141) llui (gen. sing. m.) « di quello, suo » 74. 

indefinito : (22) on'eune (?). 

Verbo: 

Indicativo presente, 3 sing. I coniug. (62) aveta; (90) kar-
mena; (91) lava, munda; (103) dola; (105) infraska; 
(116) krepa; (120) gramenase; II coniug.: (2) tinedt, 
(140) tine; II coniug. (104) korrunpidt; (2) tinedt, 
(102) vene; (40) veste (?) 
3 pl.: I coniug. in -ane: (45) puligane; (46) separane; 
(47) assuptil'ane; (49) ddolane; (50) tal'ane; (51) ade-
gyalane; fraskane; (53) iskapezzane; (59) (122) (123) 
frikane; (70) ddomane; (125) kummiátane; karmena-
ne; (128) isfrikane; II e III coniug. in -ene: (58) 
adimplene; (48) inCendene; (52) mittene; (66) apprin-
dene ". 

74  Rohlfs, 441. 
75  A rigor di termini, per quel che ne sappiamo oggi, tale forma é l'unica 

che ci riporta con sicurezza al solo Salento. Le particolaritá fonetiche su trattate 
si possono infatti riportare, singolarmente prese, anche a particolari arce dei 
dialetti calabri. Di tali forme in -ne nel presente indicativo parlano sia il Rohlfs, 
147: « nel Salento, in luogo della -o del Toscano alla terza persona plurale del 
presente e dell'imperfetto si trova -e: per esempio cántane (oppure cántene), 
sapune sapunt, ndúcene « portano » inducunt, passávane « passavano », blene 
« vogliono » »; e 532: « Nel Salento (nella zona tra Gallipoli e Otranto) é assai 
diffuso -e come vocale finale, per esempio cántane, piácune, tórcune ?tune o ávene 
« hanno », vane « vanno » »; che il Parlanglli, Predica, p. 166: « presente indi-
cativo, 3 pl. divune 40 ». II Mancarella, invece (P. G. B. Mancarella, Salento, 
« Profilo dei dialetti italiani », a cura di M. Cortellazzo, n. 16, Pisa, 1975), registra 
solo forme in -unu, per le tre coniugazioni nel presente indic. del gruppo setten-
trionale, e rispettivamente -áunu, -iunu, -inu, nell'imperf. (p. 20), ma -anu, -enu, 
-enu nel presente e -áunu, -ianu, -ianu, nell'imperf. del gruppo centrale (p. 32), 
a cui si aggiunge -ávane, imperfetto e -árene, perf. nel gruppo meridionale. Sfo-
gliando il Vocabolario dei dialetti salentini del Rohlfs (G. Rohlfs, Vocabolario dei 
dialetti salentini (Terra d'Otranto), München, 1956, 3 vol.), trovo: accuménzane 
« cominciano » a Lecce (p. 29), bne, ávene «hanno », aviane, avine « avevamo e 
avevano » ancora a Lecce (pp. 36-73); árdene, árdune « bruciano » sempre a 
Lecce (p. 53), e si potrebbe seguitare. Mi chiedo se tale forma in -ne, in cui 
si potrebbe anche vedere una forma arcaica in -n, con -e paragogica, non vada 
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Indicativo perfetto, 3 sing. IV coniug. (124) fariu; 
1 pl. I coniug. (149) manifestam(m)u. 

Infinito presente: (143) ak(k)ludere. 

Avverbi o espressioni avverbiali: (39) in unu « insieme »; 
(122) leve « lievemente »; (123) forte « fortemente ». 

Preposizioni e congiunzioni: 
de	 compl. di materia (3) folare de ar¡entu; di specif. o 

appartenenza (44) lu verddume de la terra; (67) limulu 
virdde de ak(k)va; (102) spluma de ak(k)ma; (118) 
drugula de tila; provenienza (97) de la fraéedume ". 

pro: : (33) pro a-iira; 
sene : (32) miletata sene urdene n; 
kun : compl. di mezzo (70) kun kui ddomane; 
in : (99) in plikatura; (145) in lu küniklu klusu; 
komu: (86) Centre komu fila; 
super : min'ani super via; 
unde : (102) spluma de ak(k)va unde vene 78; 
fore : fore kurte karPunara; 
e, i : (40) e se lu verte (?); (90) kiji lava e k9,i munda; 

(120) konpusturu e tendik(k)la; (52) kannizza i var- 
dezzuna (?); 

o : (26) pire o duritte (ma forse si tratta dell"o ebraico, 
omofono, omografo e dallo stesso significato). 

LESSICO 

Da un punto di vista lessicale colpiscono forme arcaicissime, 
quali: (4) aera « computo »; (76) ánaure leve « orecchini » (a cui 
forse non per niente é aggiunto il sinonimo phi « corrente » auri-
éilli!); (83) (84) ávultru, ávultra « non genuino, falso »; (147) 

spiegata invece con l'influenza delle forme griche: presente grafune, contro il 

cal. gráfusi; impf. egrafane, contro il cal. egráfasi; aoristo egráfsane, contro il 

cal. egrazzasi etc. (Rohlfs, Historische Grammatik der Unteritalienischen Grazitát, 

München, 1950, pp. 142-44, etc.). 

76  Parlangéli, Storia linguistica, p. 117. 
77  Per sene, cfr. il Glossario. 
78  Nel significato di « dove »; cfr. il Glossario. 
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pesklu « chiavistello »; (135) mimóra « pietra tombale » e forse 
(54) malawte « immature »; forme greche quali: (1) klivanidt 79; 
(6) trikurgu; (7) porfirokokku; (8) girokokku; (25) dendró fasuli; 
(60) ere zafane (?) 80; (115) ánastúle; (121) sávani, qui ancora 
« grandi asciugamani », a Boya « lenzuoli mortuari »; (140) 
kúniklu. 

Forme che, a quel che mi risulta, troyano riscontro solo in 
sardo (e quindi anch'esse molto arcaiche), quali: (52) vardezzuna; 
(111) furéilla « spanna »; (133) latere « mattone »; (32) sene « sen-
za »; (45) puligane; (82) tal'ore. 

Forme oggi peculiari all'area pugliese-salentina, quali: (20) 
kórnula « carruba »; (40) minatu « filo della trama »; (93) kana-
niklu « cannello »; (115) ánastúle « lacci, bottoni »; (132) serrúla 
« vasetto »; (142) lak(k)uIellu « canaletto di scolo »; (49) ddólane 
« tagliar con 1'ascia » (con il cal.); (110) konpusturu « parte del 
telaio ». 

Forme peculiari all'area meridionale estrema (Sicilia, Cala-
bria, Salento, e in parte Puglie e Abruzzo), quali: (42) plettule 
« legacci »; (74) moru « moccio del bestiame »; (86) centre « chio-
dini »; (97) la fraCedume (femm.!); (108) gubbitu (oggi non salen-
tino); (121) savani; (71) inpasturati; (132) pitarr(i)u « vaso ». 

Numerosissime le voci largamente meridionali e anche quelle 
« panitaliane ». É sicuramente estraneo all'area meridionale, per 
fonetica e lessico il (53) iskapezzane, e forse il (19) fasuli, se cosí 
va letto; non vi ho trovato documentate (66) apprendene « attac-
cano, prendono fuoco » e (137) tornatura. 

Relativamente scarse le voci di tradizione dichiaratamente 
dotta: oltre a qualche vote di carattere botanico é forse dotto 
(75) murena « collana », che é di area alpina orientale-veneta, ma 
si trova in S. Girolamo 81; (43) moneta italica; (69) ámissariu 
(Vulgata); (80) mazza ferrea; (106) vedo « bolo »; e, forse, (95) 
istrittoriu; (98) indikulu; probabilmente semidotto (110) konpu-
sturu 82. 

Da rilevare, in ultimo l'assoluta mancanza di germanismi. 

79  Forma giudeo-greca? 
80  Cfr. Glossario. 
81  Ricorrente nei testi giudeo-italiani, cfr. il Glossario. 
82  Cfr. il Glossario. 
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Se analizziamo i dati linguistici fornitici dal testo, per tentare 
di attribuirlo a un'epoca e a una regione precise, ci troviamo di 
fronte a una serie di problemi di non facile soluzione. I1 vocalismo, 
sviluppato in un sistema netto e preciso, tanto sotto accento che 
in atonia, ci rimanda, senza ombra di dubbio, e per quanto ne sap-
piamo oggi, al Salento centro-meridionale. Alla stessa area ci ri-
manda quel fenomeno morfologico cosi particolare, costituito dalla 
desinenza in -ne dell'indicativo presente di 3 plurale. Con tale 
situazione contrasta peró, almeno apparentemente, lo sviluppo del 
sistema consonantico, nel quale non troviamo alcuno di quei tratti 
che sembrano caratterizzare i dialetti della penisola salentina: non 
la pronuncia invertita dei nessi /11/ e /tr/ 83; non l'assordimen-
to delle velari e dentali sonore o la palatalizzazione del nesso 
/str/, etc. Al contrario, in contrasto con l'esito salentino 1 una 
seppure lieve tendenza 84  alla sonorizzazione della velare sorda 
intervocalica (non della dentale). A rigor di termini, dovremmo 
anzi concludere che il sistema consonantico non presenta nessun 
tratto caratteristico, in base al quale tentare una localizzazione, 
e si rivela, in rapporto al latino, estremamente conservativo. Si 
tratta forse di grafia latineggiante, o di una lingua « ilustre », 
sull'esempio del latino? 

É un fatto, perú, che non si capisce perché tale tendenza 
dovrebbe colpire solamente il consonantismo, e anche questo con 
l'eccezione di quel preciso gruppo di fenomeni quali la palataliz-
zazione (parziale), l'assimilazione, e la spirantizzazione della bila-
biale b in p e in y, a cui abbiamo accennato; inoltre, manca ogni 
forma di ipercorrezione, mentre lo stesso patrimonio lessicale non 
fa certo pensare a una lingua « illustre ». 

La risposta deve essere diversa; e mi sembra che l'unica pos-
sibile sia (e non é che con una certa títubanza che la propongo 
qui) che le nostre glosse riflettano una situazione linguistica vol-
gare particolarmente arcaica, sia che tale forse la lingua usata nelle 
comunitii ebraiche meridionali all'epoca in cui venne scritto il 

83  Per i quali rimando al lavori citati del Parlangéli, del Mancarella e del 
D'Elia, oltre che al Rohlfs. E da notare per altro, che la registrazione delle cacu-
mínali non si ha neanche nei testi in grafia latina. 

84  0 bisognerebbe dire « residuo »? 
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codice, sia che tale si fosse conservata fino ad aflora per una parti-
colare fedeltá della tradizione glossatrice di scuola. 

I primi documenti dialettali salentini rimastici non risalgono 
oltre il XIV secolo, e riflettono quei tratti linguistici, fonetici, morfo-
logici e lessicali, che, senza molte variazioni, si possono riscon-
trare fino ad oggi, ed in base al quali si possono individuare tre 
gruppi fondamentali: i dialetti salentini settentrionali, quelli cen-
trali e, a sud dell'« isola grica », quelli meridionali. 

Parlangéli in particolare ", nell'analizzare le isoglosse prin-
cipali che permettono di distinguere i dialetti salentini da quelli 
pugliesi, e le diverse varietá all'interno del gruppo salentino, mette 
in luce l'importanza decisiva che ebbe il dissidio longobardo-bizan-
tino nel periodo alto-medievale, per la fissazione di precisi confini 
linguistici: le innovazioni centro meridionali che si espandevano 
verso l'estremo meridione grazie all'unitá politico-amministrativa 
e all'influenza (anche guando sporadica e saltuaria) longobarda, 
si bloccano di f atto in parte a Lecce (la dittongazione da é e da 
6 per metafonia) in parte piú su, a Brindisi e Nardó (la metafonia 
di `í ed é in e/i, e di ü, (5 in o/u; la confusione delle vocali finali, 
la sonorizzazione delle sorde post-nasali, etc.). E questo, probabil-
mente grazie alla ripresa bizantina nell'Italia meridionale, la quale 
si corona nella seconda metá del IX secolo con gli stanziamenti 
bizantini in Terra d'Otranto e la istituzione del Thema di Longo-
bardia da parte del governo di Costantinopoli; sicché, sempre 
secondo il Parlangéli, i mutamenti intervenuti a delineare i dialetti 
leccesi rispetto a quelli otrantini, si devono essere realizzati prima 
o poco dopo l'insediamento greco che frena, o blocca, ogni ulte-
riore infiltrazione ". 

85  Parlangéli, in particolare in Dialetti romanzi e Storia linguistica citati. 
86  Parlangéli, Dialetti romanzi, pp. 162-63: « ... si sarebbe tentati di porre 

la seguente serie cronologica (...): I: É > ié tende a diffondersi in tutto fl Salento; 
II: costituzione dell'isola greca nel Salento; II I: diffusione di ó > ué sino al 
limite settentrionale dell'area greca. Se conoscessimo con sicurezza il periodo in 
cui uno di questi tre fatti si é verificato, potremmo ragionevolmente, sia pure 
con una cerca approssimazione, stabilire l'epoca in cui sono avvenuti gli altri due. 
Comunque, anche se sino ad oggi mancano dati cronologici rigorosamente accer-
tati, mi sembra che la diffusione del dittongo metafonetico da É nel Salento non 
deve essere avvenuta molto prima del VI secolo. Ció si concilierebbe con la 
nostra ipotesi secondo la guate gli stanziamenti greci nella Terra d'Otranto sono 
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Quale era, in queste stesse zone, la situazione linguistica pre-
cedente a tale periodo? Come escludere, per esempio, che l'assordi-
mento delle velari e delle dentali non abbia anch'esso un carattere 
reattivo alle innovazioni settentrionali, quale il Parlanglli rico-
nosce nell'esito salentino nge > ne'e 87? In realtá se é stato 
detto 88  che il sistema vocalico del Salento meridionale riflette una 
« situazione da quarto secolo », quale situazione riflette il sistema 
consonantico delle nostre glosse? La spirantizzazione b > > v, 
e 1'assimilazione consonantica sono giá tardo-imperiali; la leni-
zione che dal V secolo interessa, in varia misura, tutte le regioni 
indistintamente della Romania, nell'VIII secolo divide giá netta-
mente 1'Italia settentrionale da quella centro-meridionale, che ne 
presenta solo scarse tracce; la caduta della -s finale si rivela un'iso-
glossa in espansione dal meridione verso il settentrione, e nell'VIII 
secolo ha giá raggiunto la Toscana; la palatalizzazione, nei suoi 
diversi aspetti, pub considerarsi conclusa nell'VIII-IX secolo, esclu-
dendone i gruppi occlusiva -I- 1, che proprio in questi secoli, in-
vece, cominciano, probabilmente a palatalizzarsi ". Non andremo 
allora molto lontano dal yero se affermeremo che il sistema con-
sonantico delle nostre glosse riflette una situazione da VIII-IX 
secolo. 

Anche lo sviluppo morfologico presentato dal testo non si 
oppone necessariamente alla datazione proposta: giá nella Carta 
Rotese, analizzata dal Avalle, non si ha piú ormai, e nonostante 
le sue particolaritá stilistiche, se non il caso unico, affiancato dalle 

del periodo bizantino, e soprattutto del periodo che va dal VII-VIII secolo alla 
fine del IX Ma ben piú chiare sono le conclusioni che si possono trarre dallo 
studio delle aree di diffusione degli esiti di 5 ü (ed in parte anche degli esiti di I É) 
nei vari dialetti salentini Stando cosi le cose, si potrebbe pensare che, guando 
si difluse u/o da 5 ü, i/e da f É, la presenza dell'area alloglotta greca impedí che 
la novitá ' avanzasse oltre un certo limite, se valgono le precisazioni cronologiche 
date sopra, questo fatto dovrebbe ragionevolmente essere avvenuto fra il VII-
VIII e il IX-X secolo ». 

87  Tra l'altro, Parlangéli, Storia linguistica, p. 190, nota: « gioverá poi ricor- 
dare che le sonore intervocaliche tendono a diventare sorde, ma non si pub 
dire che sorde da sonore e sorde originarie si siano completamente fuse in un 
unico modo di articolazione ». 

88  D'Elia, p. 143. 
89 Avalle, Consonantismo, pp. 55-57, 67-75, 93-104, 107-113. 



224 Medioevo Romanzo - IV - 1977 

preposizioni, salvo una certa insistenza del genitivo, specialmente 
nel patronímico, di tradizione notarile 90: anche l'articolo deter-
minativo 1 ormai pienamente formato in questo periodo, cosi come 
1'indeclinabile kiji; per quel che riguarda poi la flessione verbale, 
le nostre glosse non ci presentano forme « romanze » 91. 

A livello lessicale, nonostante le cautele d'obbligo a tale 
livello, direi che tre sono gli elementi rilevanti: a) la percentuale 
non irrilevante di arcaismi; b) la presenza di un piccolo gruppo 
di termini greci, di cui alcuni specificamente grichi, e altri attri-
buibili alla grecitá bizantina meridionale in genere; c) la totale 
mancanza di germanismi. 

La presenza sporadica di termini greci e grichi bizantini spe-
cifici 92  (vedi, per tutti, ánastúle, passato al bizantino, secondo il 
Rohlfs, attraverso il gotico!) inseriti nel saldo contesto volgare 
italiano ci induce a pensare che le glosse devono essere state scritte 
guando le colonie bizantine dell'Italia meridionale si erano giá 
radicate in qualche modo e cominciavano a far sentire la loro in-
fluenza linguistica anche al di fuori dei loro confini. Cosa che non 
sembra possibile prima del IX-X secolo. 

Per quel che riguarda i germanesimi, nei testi giudeo-italiani 
fin'ora studiati, traduzioni bibliche, libri di preghiere, glossari 
biblici e alachici, ne compare una serie non nutrita forse, ma 
molto significativa: come é stato giá ripetutamente rilevato 93, si 
tratta per lo piú di lemmi spesso non altrimenti documentati in 
testi volgari, o documentati con uno sviluppo semantico diverso, 
i quali mettono in luce da un lato la componente arcaicizzante e 
conservatrice della lingua di tali testi, e dall'altro suggeriscono una 
collusione, qualsiasi essa fosse, fra le vicende del dominio longo-
bardo in Italia, nelle sue diverse regioni, e lo sviluppo o la colla-
borazione, delle comunitá ebraiche compresevi; questo aspetto é 
particolarmente evidente proprio nelle glosse dell"Arukh, voca- 

9°  Avalle, Strutture morfologiche, pp. 65-67. 
91  Dove per forme « romanze », intendo, coll'Avalle, ibid., le neoformazioni 

analitiche del sistema verbale romanzo rispetto a quello latino. evidente, infatti, 
che gli stessi suffissi in -ane (-ene), o le voci (116) krepa, (40) kol'e, indicano forme 
(foneticamente) romanze. 

92  Per 1'uso del termine grico ', cfr. Parlangéli, Dialetti romanzi, p. 94, n. 1. 
93  Sermoneta, Cantico, 19; Cuomo, 'Arukh, p. 14, 152; Note, pp. 46-47, etc. 
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bolario talmudico scritto a Roma nella seconda metá dell'XI secolo, 
se ci vogliamo limitare all'aspetto puramente linguistico volgare ". 

Che nel nostro testo non compaia nessun germanesimo pub 
essere casuale: le argomentazioni a silentio sono sempre molto 
rischiose, e in particolare in questo caso, dato che non sappiamo 
come e guando si sono diffusi i germanismi nell'area che ci inte-
ressa. Eppure, nel contesto dei testi giudeo-italiani piú antichi, e 
alla luce della storia dello sviluppo dei rapporti fra le grandi e le 
meno grandi comunitá ebraiche meridionali e centro-meridionali 
in questi secoli, tale assenza ", acquista un valore particolare. 

Gli stanziametiti ebraici nell'Italia meridionale, per i quali le 
iscrizioni tombali testimoniano una continuitá ininterrotta ", di-
vennero, a partire dall'VIII-IX secolo, fi centro della rinascita 
della letteratura ebraica in Europa, ed il maggior centro di elabo-
razione e di diffusione degli studi tradizionali 97. Si suole indicare 
come uno fra i fattori principali che determinarono tale fenomeno 
quella convivenza e sovrapposizione di diversi sistemi culturali, 
religiosi e politici che caratterizza l'Italia meridionale in questi 
secoli; convivenza tutt'altro che pacifica, ma che force proprio per 

94  Si stanno compiendo, infatti, degli studi per mettere in luce i rapporti cul-
turalí esistenti fra gli ambienti meridionali latino-longobardi e greci, e quelli 
ebraici comprensivi, attraverso l'analisi di affinitá strutturali ed espressive di 
opere prodotte in tan ambienti. 

95  Ricordiamo qui anche forme come (147) pesklu « chiavistello », ma « roc-
cia » (con i dialetti mediano-meridionali) in tutti i testi giudeo-italiani, (41) tórte 
« legacci vegetali » (con i dialetti mediano-meridionali), ma « cesti per spremere 
le olive o l'uva » in tutti i testi gíudeo-italiani giá dall"Arukh, etc. 

96  G. I. Ascoli, Iscrizioni inedite o mal note greche, latine, ebraiche, di antichi 
sepolcri giudaici del Napoletano, 1880. 

97  Per informazioni di carattere generale e riassuntivo sulla storia degli ebrei 
in Italia, e ín particolare nell'Italia meridionale, in questi secoli, cfr. A. Milano, 
Storia degli Ebrei in Italia, Torino, 1963, cap. II-III, e la bibliografia ivi compresa. 
Per notizie piú specifiche si pub consultare ancora utilmente G. Ferorelli, Gli Ebrei 
nell'Italia meridionale, Torino, 1915; vedi anche G. P. Bognetti, I rapporti etico-
politici Ira Oriente e Occidente dal sec. V al sec. VIII, in Storia del Medioevo. 
Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze storiche, vol. III, pp. 3-65; 
The World history of the Jewish people, The dark ages, Tel Aviv, 1966, Chap. 
IV, C. Roth, Italy, pp. 100-122, chap. VIII, J. Zimmels, Scholars and Scholarship 
in Bizanthium and Italy, pp. 175-188, chap. XI, J. Schirman, The beginning of 
Hebrew poetry in Italy, pp. 249--266. 
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questo permetteva a un gruppo minoritario, quale quello ebraico, 
di destreggiarsi fra le parti in gioco; nella lotta per la sopravvi-
venza, sotto uno stimolo continuo, esso poteva sviluppare e portare 
a piena fioritura l'espressione del proprio patrimonio culturale e 
spirituale. I1 legame con il mondo orientale, mantenuto saldo grazie 
al possedimenti bizantini, non poteva se non facilitare un processo 
di questo genere; probabilmente non é un caso se le scuole talmu-
diche di Venosa, Bari, Otranto, Siponto, Oria, si affermano ed 
acquistano fama fra il IX e l'XI secolo, ciol nel periodo della 
ripresa greca nell'Italia meridionale. 

D'altra parte, la fioritura di colonie ebraiche in territori longo-
bardi, quali Benevento, Capua e Salerno, di cui abbiamo notizie 
nel X secolo, assieme alle documentazioni linguistiche dei testi 
giudeo-italiani, suggerisce, come abbiamo giá accennato, che dove-
vano intercorrere rapporti positivi fra i dominatori longobardi e 
le comunitá ebraiche ivi resideni. 

Sembra comunque accertato che il fulcro della vita culturale 
ebraica prima del Mille risiedesse in Puglia 98, cosi che la frammen-
tarietá delle notizie in nostro possesso e lo sviluppo autonomo che 
sembra caratteristico di ciascuna comunitá di per sé presa sem-
brano suggerire che anche i centri ebraici fossero stati presi nel 
vortice particolaristico che investí in questi secoli l'Italia, e in 
particolare le regioni meridionali: evidentemente dovevano man-
tenersi dei legami, e una cornice a grandi linee unitaria, che per-
metteva di identificare una cultura ebraica meridionale, nei rapporti 
con le culture circostanti, ma doveva restare amplissimo spazio 
alle iniziative e alle autonomie locali. 

Durante il corso dell'XI e del XII secolo l'energica e rapidis-
sima azione dei principi Normanni, che si valsero di tutti gli ele-
menti che potevano facilitare la realizzazione dell'impresa e raffor-
zarla, ebbe funzione determinante nel portare all'assorbimento dei 
dati particolaristici in un organismo accentratore e unitario: sap-
piamo che sotto la dominazione normanna anche le comunitá 
ebraiche godettero di privilegi specifici, fiorirono e si moltipli- 

98  Sugli ebrei di Puglia in particolare, oltre all'articolo su citato del Cassuto, 
si possono ancora utilmente consultare le voci dell'Encyclopaedia Judaica (reda-
zione tedesca): Apulien (vol. III, p. 22-27), Bari (III, 1075-77), dello stesso Cassuto. 
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carono, assumendo una particolare fisionomia di carattere unitario 
nei rapporti con il potere statale e con quello religioso. Tale fisio-
nomia si riflette nella situazione linguistica della maggior parte 
dei testi giudeo-italiani piú antichi (sec. XII-XV), per i quali si é 
parlato e si parla di una tradizione linguistica largamente comune, 
su base centro-meridionale ". 

Delle grandi scuole pugliesi ancora nel XII secolo si diceva 
in Europa che « da Bari viene la Legge, la parola del Signore 
da Otranto » 10°, mentre ancora nel XIII secolo esse godettero 
di maestri di primissimo piano, quali Isaia da Trani, e il nipote, 
Isaia da Trani ii giovane 101  Ma, come abbiamo ricordato all' 
inizio di questo studio, alla fine del XIII secolo, sotto il governo 
degli Angioini, e nonostante l'atteggiamento spesso positivo di tale 
dinastía nei confronti degli ebrei, l'ebraismo meridionale venne 
sottoposto a una persecuzione cosi violenta, da portare a una 
conversione in massa, o alla fuga. Le grandi scuole talmudiche 
cessarono la loro attivitá, le biblioteche vennero in gran parte 
bruciate: dal colpo inferto l'ebraismo meridionale non poté piú 
risollevarsi. 

Abbiamo visto come le glosse del nostro manoscritto debbano 
considerarsi indubbiamente come salentine, riflettendo peró un 
grado di « salentinitá » piú arcaico o piú conservatore, rispetto 
al testi salentini piú antichi tramandatici (cfr. in particolare p. 222 
e note 62 e 75). Non solo, esse si pongono in una posizione decisa-
mente appartata e particolaristica anche nei confronti dei testi 
giudeo-italiani piú antichi. 

Scritte dalla stessa mano dei copisti che hanno redatto il 
manoscritto in un grande scriptorium, o scolastico o familiare, 
non possono certo essere posteriori alla prima metá del XIII sec. 
Ma abbiamo visto anche come proprio la seconda metá dell'XI 

99  Sulla « vexata quaestio » del « giudeo-italiano » vedi ora G. Sermoneta, 
Considerazioni frammentarie sul giudeo-italiano, in « Italia » - Studi e ricerche 
sulla cultura e sulla letteratura degli ebrei in Italia, I, 1 (1976), pp. 1-29. 

" Adattando un versetto della Bibbia: « Da Sion viene la legge, la parola 
del Signore da Gerusalemme », Isaia, 2, 3. 

101 Cassuto, La distruzione, p. 138; sulla vita e le opere dei due rabbini si 
possono consultare le relative voci dell'Encyclopaedia Judaica (redazione inglese 
rinnovata), vol. IX (Jerusalem, 1971), pp. 73-74. 
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e il XII secolo segnino un momento particolare nella storia della 
cultura ebraica meridionale e centro-meridionale, un momento di 
fioritura piú omogeneo e unitario, nei vincoli rafforzati e negli 
scambi moltiplicati fra comunitá e comunitá; fioritura alla cui 
guida restano pur sempre le grandi accademie meridionali, e in 
particolare quelle salentine; geograficamente appartate, esse con-
tinuano ad essere per() il fulero degli studi esegetici non solo ita-
liani, ma europei. In questa cornice, l'aspetto particolaristico delle 
nostre glosse pub trovare, mi sembra, una sola spiegazione: indi-
pendentemente dal momento in cui vennero scritte, esse riflettono 
una situazione culturale precedente al movimento unificatore di cui 
abbiamo parlato, una situazione non posteriore al X-XI secolo. 

Quanto proponevo in sede puramente linguistica, pub trovare 
cosi un appoggio in sede culturale e storica: in Terra d'Otranto, 
verso il X secolo, in pieno clima particolaristico, si stabil' la tra-
dizione delle glosse cosi come 1 stata fissata nel nostro codice. 

Nel concludere l'analisi delle glosse volgari contenute nell' 
`Arúkh, scrivevo (se mi si permette la citazione): « ... a mio pa-
rere le glosse contenute nell"Arúkh rappresentano l'ultima voce 
del particolarismo culturale e linguistico delle comunitá ebraiche 
in Italia nel periodo alto-medievale, e, come tali, si pongono al 
di fuori e prima di ogni supponibile tradizione unitaria » 102. Tale 
opinione sembra ricevere qui una conferma. 

GLOSSARIO 

Avvertenza. — Il primo numero, sul margine sinistro, corrisponde 
al foglio del codice in cui compaiono le glosse. Le glosse, o i sintagmi, 
sono numerad progressivamente secondo la serie dei numen arabi: 
accanto al numero arabo compare la nostra trascrizione, sotto alla 
trascrizione, la traslitterazione; accanto alla traslitterazone, fra paren-
tesi, una sigla indica la posizione della glossa nel foglio: s. = margine 
sinistro della colonna di sinistra; d. = margine destro della colonna 
di destra; c. s. = margine centrale, in riferimento alla colonna di si-
nistra; c. d. = margine centrale, in riferimento alla colonna di de-
stra; m. i. s. = margine inferiore, sotto la colonna di sinistra; m. 

102  Cuomo, 'Arukh, p. 195. 
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i.d. = margine inferiore, sotto la colonna di destra; m. s. s. = margine 
superiore, colonna sinistra; m. s. d. = margine superiore, colonna di 
destra. Sotto la traslitterazione, é citato il trattato, il capitolo e la mi.lneth 
in cui si trova il termine ebraico glossato; il termine stesso e la sua 
traduzione; se 1 indispensabile alla comprensione del termine, 1 aggiunta 
fra parentesi parte del contesto o 1'interpretazione; la numerazione, le 
voci ebraiche, e le interpretazioni sono state tratte da Sisáh sidré Mai& 
(I sei ordini della Milnáh), a cura di Ch. Albek, Jerusalem-Tel Aviv, 
1958, 6 vol. I numeri e le varianti tra parentesi, indicano la numerazione 
e le varianti del codice Parma 138. 

Dato 1'interesse prevalentemente italianistico di questo articulo, 
un confronto sistematico con altri testi gíudeo-italiani non é stato fatto, 
con l'unica eccezione dell"Arukh, per l'antichitá del testo (fine XI 
secolo) e per analogia tematica (glosse alachiche). 

7r.: 1) klivanidt ria 
qljbnjI rj'h (c.s.) 
Dema'j, 6, 12, gelusqin « forma dí pane puro »; nel 
codice qelosqin, cancellato da un tratto di penna oriz-
zontale. 
gr. x),,L0a.vía'n « pane fritto o cotto al forno »; Ar-
naldi 1, I, p. 110: clibanites = clibanicius, Orib., 3.6, 
panes clybanites. 
Il suffisso -dt tipico della forma femminile ebraica 
fa pensare a una forma ibrida giudeo-greca. 

7v.: 2) tinedt (tenedt) 
tjnit (d.) 
Dema'j, 7, 3 (4), We-chalékh « trattiene, mette da 
parte ». 
Cfr. (140) tine loku. 

3) fólare de ar¡entu 
p*wlarej dej'ar.jjntw (d.) 
Dem., 7, 5 (7) (u-mechulal 'al) ha-maZt «é riscattato 
dallo stato di cibo sacro per mezzo di un cambio con) 
denari ». 
DEI, 1677a, fólaro, m. ant. (XIV sec., Frescobaldi), 
numism.; moneta di rame senza conio, usata in Egitto 

I Per questa, e per le prossime citazioni abbreviate, cfr. la  Bibliografia generale. 
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e altrove; biz. phollis (V-XI sec.), ... la v. it. presup-
pone un diminutivo *phollárion. 

4) aera (aira, era) 
'jr' (d.) 
Dem., 7, 8 (11), (.1eé, .luró0 lukhsán, « (due file), in 
diagonale) ». 
L'espressione si riferisce alle due linee diagonali del 
quadrato in cui sono disposte le botti, alío scopo di 
calcolare la decima: dal punto di incrocio, una botte 
per direzione. 
La glossa si riferisce al modo di calcolare, matemati-
camente, la decima: lat. cl. aera, ae f. « numero dato, 
in base al quale si deve fare un conto o un computo » 
(Lewis et Short, 59b), continuato in éra « punto da 
cui si cominciano a contare gli anni » (Corominas, 
II, 310a). 

5) ¡ol'u 
ji jjowl.j'w (c.s.) 
Kil'ájim, 1, 1, we ha-Sunin « e il loglio » 2. 
REW3, 5112; Farl, 5112. 
`Arukh, id. (172) nerPolo. 

6) trikurgu 
trjqwrgw (c.s.) 
Kil., 1, 1, we-libóle! « e l'avena ». 
Da un *-upbx-oupyó;, « che produce peli »? Cfr. it. avena 
barbata (Diz. Enc. It., s. v. avena). 
`Arukh, id., (515) secala, (516) (3ena. 

7) Iirokok(k)u 
gjrwqwqw (c.s.) 

2  Le glosse che seguono, in Kil., 1, 1, riguardano tutte termini botanici; sono 
molto fitte, scritte sui due margini della colonna, e non é spesso possibile stabilire 
a quale termine ebraico si riferiscono, perché: a) il richiamo sovrapposto alle 
voci glossate é uguale per tutte, b) non tutte le voci ebraiche glossate presentano 
il richiamo, c) le glosse stesse per mancanza di spazio vengono spostate rispetto 
alla riga in cui si trova il termine ebraico a cui corrispondono. 
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Kil., 1, 1, ha-kusmin « la spelta ». 
Da un *hpo-xoxxtn « chicco secco, che puó vivere 
senza acqua », o *cxrpo-xoxxoS « chicco bianco, simile 
al gesso » o *cupo-xoxxos « siriaco »? 
`Arukh, id., (152) farre. 

8) porfirokok(k)u 
pwrpjrwqwqw (s.) 
Kil., 1, 1, we-ha-sifón « e la segala ». 
Da un *TC0p9upo-x6xxo; « chicco rosso ». 
(Arukh, id., 153) espelta. 

9) lentik(k)la nigra 
lejn.tijq.1' njgr' (c.s.) 
Kil., 1, 1, ha-sapir « tipo di veccia ». 
REW3, 4980. 
`Arukh, id., (385) cicercla min sachor («di tipo nero »). 

10) la ,larva (?) 
la'jar.b*a' (s.) 
Kil., 1. 1, ha-purqedán « il Lathyrus sativus ». 
DEI, 1790a, gerba, denominazíone popolare del ca-
rice; 1790b, gérbo, m., tose. sett., « sterpo », « luogo 
incolto »; passato al sic. gerbu, « luogo incolto », prob. 
relitto medit., forma apof. di garbo, « terreno in-
colto », affine a grava; REW3, 94, acerbus; vedi anche 
Rohlfs, V. D. S., 217, jérvé « erba ». 
Forse la glossa é affine a una voce di questo gruppo; 
ma 1'esito ga- > :la- é abnorme nel contesto lingui-
stico di queste glosse. 
`Arukh, id., (386) pisi min lavan (« di tipo bianco »). 

11) granu nigru 
g.ranuw njgrw (s.) 
Kil., 1, 1, we-ha-tófach « e il Lathyrus cicera ». 
Gorgoni, 269, « ` cranu nivru, nivrume ' é lo stesso 
della ' cranime ', talora si trova di semenza masculina 
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tutta: di egual colore ed eguaglianza ». 
`Arukh, id., (387) nervolo. 

12) nigra 
njgr' (c.s.) 
Kil., 1, 1, ?; al centro del foglio, incolonnato sotto 
lentik(k)la nigra (e venendo cosi a formare la terza 
fila), o é errore del copista, o si riferisce al secondo 
termine della coppia: u-01 ha-lavan we-ha-k`uW « la 
veccia bianca e il fagiolo », per evidenziare il con-
trasto con il primo (glossato dall"Arukh, (388) t'ala 
(3lanca); peró we-ha-.1e'ult sembra collegata con un 
lieve tratto di penna alla glossa che segue, nello spazio 
centrale (e quindi, rispetto alle precedenti, sulla quarta 
fila, e con uno spazio considerevole rispetto alle altre 
tre), la quale é: vizza. 

12a) vizza 
wwijc,a' (c.s.) 
Cfr. il numero precedente. 
`Arukh, id., (389) lewa. 

13) meluni rutundi 
mjlwnj rwtwndj (s.) 
Kil., 1, 2, we-ha-melafeión « e il melone ». 

14) lat(t)uka salPateka 
latuwq' sal.batéqa' (c.s.) 
Kil., 1, 2, we-chaSére galim « tipo di lattuga 
`Arukh, chaSérei:, (180) lat(t)uca. 

15) ilkarole salPateke 
'jg [kr] wlj slbtqj (s.) 
Kil., 1, 2, we-'ule.lé ladéh « e un tipo di indivia di 
campo ». 
DEI, 375b, scar(i)óla « indivia minore », d'area to- 
scana e piemontese; vedi peró Scerbo, scariola, lecc. 
scalora; De Vincentiis, 170, scaróla; Rohlfs, V. D. S., 



Cuomo - Antichissime glosse salentine 233 

597a, scarola (B., T.) scarola (.L), etc. (lat. tardo 
escariola). 
`Arukh, id. (156) e (366) senacone o crispigno; gibolé 
ha-léqe (Buber, 184) « mio fratello rav Binjamin, 
interpreta culefin detta escarola ('skrwl') in greco 
e indivia ('jndjbj'h) in latino ». 

16) kul'andru sal4tiku 
qw1j'ndrw slbtqw (s.) 
Kil., 1, 2, we-khusbar sadéh « e coriandro di campo »). 
`Arukh, id., (104), (105), (233) cogliandro. 

17) kukuzza lunga 
qwqwc' lwng' (c.s.) 
Kil., 1, 2, we-dalda « e la zucca egiziana ». 

18) kukuzza rutunda 
qwqwc' ruwtuwn.da' (c.s.) 
Kil., 1, 2, we-haremusah « e un tipo di zucca ». 

19) fasuli salvateki 
pIwlj slwtejqij (s.) 
Kil., 1, 2, u-pól ha-misr'i « e la veccia egiziana ». 
`Arukh, id., (390) fasoli. 

20) kórnula 
qwrnwl' (s.) 
Kil., 1, 2, we-ha-charitv « e la carruba ». 
Rohlfs, V. D. S., I, 161b, córnula piccolo corno '), 
« frutto o albero del carrubo »; DEI, 1113b, comalia 
marina. 

21) paltinaka, radis ap(p)iu 
pltjn'q', rd*js4"pj'w (s.) 
Kil., 1, 3, we-ha-nalay (nafus) « e la rapa ». 
REW3, 6275, 6988, 7000; Faré, id.; Rohlfs, V. D. S. 

3  Stranamente, fasuli e kórnula sono invertite, nel margine sinistro, rispetto 
al testo. Forse fasuli salvateki e stato aggiunto in un secondo momento? 
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II, 457b, pastanaca, etc. « Carota, pastinaca »; id., V, 
S. Tre Cal., II, 234b, pastinacchia, « specie di carota 
selvatica »; Mancarella, Salento, 24, pastanaka, « ca-
rota gialla ». 
`Arukh, id., (303), (304) radie o paitinache, ma (244) 
appio, glossa invece l'ebraico karpás « sedano ». 

22) al'u on'eune 
'lj'w 'wn'wnj (s.) 
Kil., 1, 3, we-ha-Mmanit « e un tipo d'aglio ». 
Qui: « ogni tipo di aglio »? 
Rohlfs, V. D. S., I, 32b, aju (L., T.), ágliu (L.), ágghiu 
(L.), etc. 

23) Cipulla piC(C)ula 
cippuwla' ppjcwr (c. s.) 
Kil., 1, 3, we-ha-bayalsill « e lo scalogno ». 
Rohlfs, V. D. S., II, 473, piccélé (T.), ma a Lecce 
prevale piccinnu e picciccu. 

24) ¡enere lupini 
jjjjnjrj lwpjnj (s.) 
Kil., 1, 3, we-ha-turmos « e il lupino ». 
`Arukh, (241) turmos sa llateco. 
Qui: « tipo di lupino » o « tipo di lupini »: genitivo 
latino, o obliquo senza preposizione. 

25) dendró fasuli 
djndrw paswlj (s.). 
Kil., 1, 3, we-ha-pelaselos « e un tipo di lupino ». 
Pellegrini, 158b, « dendró, to, Albero. Sembra voc. 
perduto in ot. e per ignoranza diventa qui nome spe-
ciale d'alcune piante, come la quercia, il leccio, il ca-
stagno, il gelso, mentre il generico é árburo; id., 164a, 
fasuli, to. Fagiuolo: anche in senso collettivo »; Rohlfs, 
V. D. Tre Cal., I, 105, dendronlvolo (B.) « nome 
di un arbusto (gr. 8Ev3pokl(3avov ' rosmarino '). 
Qui é probabile un calco fonetico, o grafico. 



Cuomo - Antichissime glosse salentine 235 

26) pire o duritte (?) 
pjrj 'ow duwrjtj (c. s.) 
Kil., 1, 4, ha-'agasim we-ha-qrusÉumelin « le pere e 
le pere scelte ». 
DEI, durella « varietá di pera dura », agric. a. 1561. 
`Arukh, id., (496) grossomeli « albicocche ». 

27) kutun'i 
quwtwn'j (s.) 
Kil., 1, 4, we-ha-parím « e i meli cotogni ». 
Rohlfs, V. D. S., I, 187a, cutugnu, « mela e melo co- 
togno». 
`Arukh, id., (77) cotogne (4). 

28) mila 
mjl*a (c.s.) 
Kil., 1, 4, ha-Éapitach « la mela (il melo) ». 
Rohlfs, V. D. S., I, 343b mila (L.). 

29) persike 
pjrsjqj (c.s.) 
Kil., 1, 4, ha-parseqim « le pesche ». 
`Arukh, id., (69) persiche. 

30) lanpazzi(i) igtrutarola 
t t 

lnp'cj'j 'jltrwtrwl' (m. 1. s.) 
Kil., 1, 3, (ha-taredim) we-ha-l'eunim « (la barbabie-
tola) e un tipo di barbabietola »; nel margine inferiore 

riscritto: le`unim, ma forse la glossa si riferisce al 
due termini della coppia. 
Rohlfs, V. D. S., I, 285a, lampazzé (T.) « specie di 
lampascione piú duro »; id., 284b, lampascione « spe-
cie di cipolla selatica che si mangia »; DEI, 2157b, 
lampazzo, « lappola, voce meridionale »; id., 2166a 
lápato, « lapazio ', v. dotta, lat. lapathus, dal gr. 
kócTraDK, relitto mediterraneo, cfr. lat. lappa lappo-
la '. Di tramite turco nel rum. lobadá, lobodá e nelle 
lingue slave (serbo, bulg. loboda, russo lebeda, etc.) 
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col senso di atreplice. 
`Arukh, id. (263) atrecepi. 
Quindi é probabile che qui lanpazzi equivalga ad atre-
plice. DEI, 3662, strútio, XIX sec. radice saponaria. 
Il nome 1 di tradizione scientifica ... cfr. struthiola, dal 
gr. a-cpoatov, la saponaria; André, 45, astrutium, 
n. Cael. Aur. passim; ostrutium, Macer Floridus; 
26-1; histructio CGL, 3, 539; id., 305, striit(h)ium. 
Iltrutarola = (i)struthiola, con cambio di suffisso? 

9r: 31) la prupaline 
la'p.ruyvpaj.jnej (c. d.) 
Kil., 4, 9, .le`ár « talea, propaggine ». 
REW3, 6780; Faré, id.; Rohlfs, V.D.S., II, 514b. 
`Arukh, id., (100) propajinare. 

32) miIetata sene urdine 
mijIetata' sejnej wrdjnj (c. d.) 
Kil., 5, 1, `arbuvja' « mescolanza » 
Rohlfs. V.D.S., I, 347, miscitata (T.) « specie di fo-
caccia che si fa alía vigilia dell'Immacolata ». 
sene « senza », trova un parallelo nel sardo antico. 
Per il Meyer Lübke (REW3, 7936) la e proviene dalla 
prep. arcaica se (sed) di identico significato, che 1 stata 
spostata da sine a partire dal periodo repubblicano; 
per il Wagner, invece, (II, 404), é piú probabile un 
influsso dell'italiano senza. DEI, 2433, mescitare, it. 
merid., miscitari; REW3, 5605; Faré, id. 

10r.: 33) pro a-tira 
p.r.*ow'a'uwra' (s.) 
Kil., 9, 2, 'ara'j « momentaneo, provvisorio ». 
Rohlfs, 929, « Nell'Italia settentrionale, la Liguria 
(aúra, aura, aoa, avoa, aú) e il Piemonte sudocciden- 
tale (atina) mostrano derivazione da hac-hora ... anche 
l'Elba ha aora »). 

34) kum(m)erkatiku 
quwmer.qatijqw (s.) 
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Kil., 9, 2, ha-mékhes « la dogana ». 
DEI, 1030b, commercio passato al gr. tardo xbp.- 
u,épxlov di qui al turco gümrük « dogana ». 
Qui, (sul tipo ripaticum) « tassa di commercio » « do-
gana »; non ne ho trovato documentazione. 

35) loku 
lowquw (s.) 
Kil., 9, 6, bajares « in terra, per terra » (sí deve 
cucire il tessuto misto per terra, per non esserne rico- 
perti, visto che tale tessuto 1 ritualmente proibito). 

36) liéenni (?) 
lijgejnij (c.s.) 
Kil., 9, 7, we-ha-bardesin (badesim) « tipo di panni », 
sottili, secondo una parte della interpretazione me-
dievale. 
ha-badesim, con un soprassegno, per altro poco chiaro, 
I all'estremitá sinistra del rigo: in sua corrispondenza 
si trova la glossa loku, che pub riferirsi solo a baJare.y, 
immediatamente precedente, sullo stesso rigo, ma non 
soprassegnato. Nel secondo rigo, sono soprassegnate 
separatamente u-man'alót ha-pinon « scarpe di ca-
scami di lana ». Nel margine centrale, a destra della 
colonna, troviamo le glosse liéenni e kolaz(i)amente, 
incolonnate in modo che la prima é sul secondo rigo, 
e la seconda fra il secondo rigo e il terzo; a sinistra 
della colonna, sul secondo rigo, si trova pié(é)in(n)e. 
Di qui la nostra ricostruzione: loku ha fatto spostare 
liéenni a destra, questo a sua volta ha fatto abbassare 
kolaz(i)amente « scarpe », mentre pié(é)in(n)e é rego-
lare. Ricostruzione ipotetica, perché le glosse stesse 
sono tutt'altro che chiare. 
REW3, 5018; Faré, id.; sic. licinnarisi « ragnare » da 
Picinium « tela tirata » (é-n'n', dissimilato in é-nn). 
Qui: « tele rade »? 
`Arukh, id., (85) lena. 
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37) kolaz(i)amente pie(c)in(n)e 
qowlagij'mejn.tej piginej (oppure: pijninej?) 
Cfr. il (36). 
La forma sembrerebbe derivare da calceamenta, forse 
corrotta dai copisti. I1 significato potrebbe essere « pic- 
cole calzature ». 
`Arukh, id., (22) peduli. 

38) era vapirinu (?) 
'jrb' ba'pijrijnw (s.) 
Kil., 9, 7, (u-man'al) klaSered « (scarpa foderata) da 
un tipo di feltro, o di vegetale ». 
Forse affine a: Gorgoni 202: paparina, erba mange-
reccia »; DEI, 2938, sic. erva pipiritu; Mancarella, 
Salento, 24, « paparina » papavero dei campi; Rohlfs, 
V.D.S., II, 451a. 
Ma cfr. anche il latino vepres (vésper) « a thorn bush, 
brier-bush, bramble-bush » (Lewis and Short, s.v.). 

39) Karmenatu in unu filatu intes(s)utu 
qrmjntw 'jn'wnw pjltw 'jntjswtw (c. s.) 
Kil., 9, 8, .licra tawúj wa-nuS « carminato, flato e 
tessuto »; 1'espressione si riferisce al tessuti misti ri-
tualmente proibiti se la lana e il lino sono carminati, 
filati e intessuti insieme: siccome non tutti i com-
mentatori sono d'accordo su questa interpretazione, 
qui la glossa ha valore anche interpretativo: « sia car-
minato che filato e intessuto insieme ». 
eilrukh, id., (526) carmenato, (527) filato, (528) tessuto. 

40) pule kui col'e lu laku (?) 
pwlbj, qwj qwljj lwlbrw (s.) 
Kil., 9, 8, ?; probabilmente si riferisce a piw (o, come 
qui, pif), che si trova qualche rigo piú in giú, e nono-
stante questo sia regolarmente glossato: minato « tra-
ma ». Ma piw ha piit di una interpretazione presso i 
diversi commentatori: `Arukh: « cintura », Maimo-
nide: « nastri intrecciati »; Izcháqi; « orlo della ve- 
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ste », etc. In questo caso, si dovrebbe riferire all'inter-
pretazione « cascami della lavorazione di tessitura 
(Talmild gerosolimitano) », i quali si impigliano nel 
telaio: per questo ogni materiale deve essere tessuto 
sul proprio telaio, in modo da evitare tessuti misti; 
in tal caso, andrebbe inteso: « polvere, cascami, che 
si raccolgono sui bordi del telaio ». 

40a) e se lu vente (?) 
'jIlwbjItj (s.) 
Kil., 9, 8, ?; probabilmente il sintagma é qui interpre-
tativo integrando il passo mignico a cui si affianca, e 
che, alla lettera, suona: « Distorto (riferito al tessuto 
misto ritualmente impuro), distorce Dio verso di lui », 
che viene interpretato: « Distorto, cioé fatto dall'in-
treccio di fili diversi, distorce il comportamento di 
Dio nei confronti di chi se ne veste, Dio che non usa 
verso di luí la sua misericordia ». 
Quindi: « Distorto — e se lo veste — distorce etc. ». 

40b) minatu 
mjntw (s.) 
Kil., 9, 8, pif « cascami della lavorazione di tessitura ». 
ma cfr. (40). 
Rohlfs, V.D.S., I, 344b, minatu (L.), m., « trama, filo 
che si getta con la navetta ». 
Si puó riaccostare al venez. menál, « fune che si fa 
passare ra i raggi delle taglie per tirare i pesci » 
(DEI, 2421a). 

41) torte 
towr .tej (c.s.) 
Kil., 9, 9, me.lichO « legaccí ». 
DEI 3835, tórta 2; Rohlfs, V.D.S., II, 753, tórta, etc.; 
Comune nei dialetti centro-meridionali, nel significato: 
« legame vegetale per fascine ». 

4  Nella jod é segnato il mapiq; cfr. Haneman, p. 16. 
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`ilrukh, (118) torti « canestri per la spremitura delle 
olive, etc. », tradizionale nei testi giudeo-italiani con 
tale significato. 

42) plet(t)ule 
pljtuwlej (s.) 
Kil., 9, 9, séret « nastro », « pezzo, striscia di tessuto ». 
Faré, 6591a, plécta; Pellegrini, pletta « treccia di fili; 
DEI, 2975, plétta, « treccia di fichi secchi »; plécta, 
dal gr. 1:1,ex-rti, « treccia, riccio », da 'rckex-ró « intrec-
ciato, tessuto ». 
Qui: plettula « nastrino lacciolo di fili intrecciati ' 
o striscetta di tessuto) »? 

10v.: 43) moneta italika 
mown*ejt*a"ijtalijqa' (d.) 
Sevi`i, 1, 2, manéh (baiitalqi) « tipo di moneta equi- 
valente a 100 denari a 400 gr. di peso circa ». 

44) lu verddume de la terra 
luw b*er.dduwm"ej dejlatejrr' (d.) 
Sev., 2, 1, ha-lecháh « marciume, muffa del terreno do- 
vuto all'abbondanza delle piogge ». 
Rohlfs, V.D.S., II, 814, virduma « verdura ». 

45) puligane 
puwlijganej (d.) 

ev., 2, 2, mejabelin « tagliano le sporgenze nell'al-
bero ». 
REW3, 6817; Faré, id.; DEI, 3144; Rohlfs, V.D.S., 
II, 684, spulicare « scoprire », cal. spulicare « nettare, 
pulire »; Wagner, II, 321, logud., puligare, astur., pul-
gar « nettare alberi, abbacchiare frutti », it. merid., 
spulUká « pulire, nettare, mondare ». Secondo il Wag-
ner, da un policare, da polire (REW3  6635b) e non 
da expulicare, da pülex icis, « spulciare », come tutti 
gli altri (v. anche Corominas, III, 915). 
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• 

46) separane 
sejpara'nej (m.i.s.) 
gev., 2, 2, mefareqin « staccano (le foglie secche dal- 
l'albero) ». 

47) as(s)uptil'ane 
'asuwp .t* ijl.janej (m.i.s.) 
gev., 2, 2, me'abekin « coprono di fine polvere (le ra-
dici dell'albero che si sono scoperte) ». 
Rohlfs, V.D.S., II, 692, ssuttij are (L.) « assottigliare ». 
Qui, probabilmente « spezzano le zolle indurite attor-
no alíe radici »; per l'affinitá semantica, cfr. Parlan-
géli, Dialetti romanzi, 101, « sal., ntummare ' colma-
re, riempire una misura abbondantemente ' ... abruzz., 
artummá ' affinare le zolle ' ». 

48) incenddene 
'ijn.cejn.ddejnej (m.i.s.) 
gev., 2, 2, me`alenin, « affumicano (l'albero per ucci- 
dere i vermi che vi si troyano) ». 
REW3, 4346: ben rappresentato in tutti i dialetti cen- 
tro-meridionali. Rohlfs, V.D.S., II, 390, ncendere (L.), 
attivo. 

49) ddolane 
ddowla'nej (m.i.s.) 
gev., 2, 3, meqarsemin « troncano (con l'ascia i rami 
secchi) ». 
REW3, 2718; Paré, id.; Rohlfs, V.D.S., II, 722b, tu-
lare (L.B.) « sgrossare o spianare il tufo o la pietra 
leccese per uso di fabbricazione (cfr. il cal. dulare, 
id.) »; id., I, 211a, dulare (L.) ma vedi Parlanglli, Dia-
letti romanzi, 104: « tulare ' piallare e spianare il le-
gname ' in comune con il piú conservativo lessico 
calabrese ». 
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Cfr. infra, glossa (103). 

50) tal'ane 
tal.ja'nej (m.i.s.) 
ev., 2, 3, meSaredin «tagliano (i rami marci o umidi)». 

51) adegualane fraskane 
'adejg.wala'nej p.ras.kkanej (m.i.s.) 
ev., 2, 3, mefaselán « raschiano il tronco per aspor- 

tarne i rifiuti » o « potano ». 
REW3, 238; Faré, id.; REW3, 9360 e 3483a; Faré, id. 
Qui le due glosse riprendono la doppia interpretazione. 

52) mittene litame can(n)izza i vardezzona 
mijtejnej lijtamej qan*ica"ijb*ar.dgwn' (m.i.s.) 
ev., 2, 4, meSahamin « spargon letame (sulla cor-

teccia nel punto in cui 1'albero é malato, per rinfor-
zarlo, o per mettere in fuga i vermi) ». 
REW3, 1604, cannicius; Faré, id. cal. cannizzu; Rohlfs, 
V.D.S,, I, 104, cannizza (T.B.); Giammarco, I, 409, 
cannizza (A.) zattera fatta con fasci di canne ', etc. 
Wagner, I, 181-82: « barra.qine, baraisbne, log. sett. 
(...etc.) fascio di spine, forcatella di prunaio per chiu-
dere le brecce o aditi sui muri dei poderi rustici ' 
barritsóne (Cúglieri) piccolo carico di legno che si 
trasporta con l'asino collegato alío sp. barda cu- 
perta (de paja broza, etc.) que se pone sobre las tapias 
de los corrales '; cfr. Corominas I, 401, sgg. si  tratta 
certamente di vocaboli preromani ». 
Qui: « a protezione delle piante, spalmano il tronco 
di letame, lo cingono di cannicci e di una difesa di 
spine e arbusti ». 
Eccezione « i » per « e »: la lettura non é, peró, 
chiarissima. 

53) iskapezzane 
'ijs.qapejwanej (m.i.s.) 
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Sev., 2, 4, we-qotemin « scavezzano (la cima dei 
rami) ». 
REW3  1637; Faré id. e 1668. 
Per « scavezzare » i dialetti meridionali hanno sca-
puzzare ': cfr. Rohlfs, V.D.S., II, 594, scapuzzare (L.) 
« svettare, troncare la testa di una pianta », e II, 593, 
scapizzari (B.) « rompere il capo di una fune, spez-
zare », ríspettivamente da caput, e capít`íum. Qui la 
glossa si rivela centro-meridionale anche per 1'aspetto 
fonetico. 

54) malaute 
mala'wtej (m.i.s.) 
ev., 2, 5, ha-paghIm « i frutti immaturi, appena for-

mati ». 
REW3, 5264; FEW, 6, 87b, segg.: a. prov., a cat., 
malaute « malato »; Wagner, II, 57b, malábitu, log. 
ant. (CSNT 37: malabita; 153, 183: malavidu; CSP 
356: malauidu; CV, XIII, 4: malaidu): Rohlfs, V. 
D.S., I, 309, malatu (L.), anche « sfogo della pelle, 
piaga, pustula »; Giammarco, 1053a, registra un 
maláété a C. Il Cantico dei Cantici traduce paghim 
con: « germogli » (Sermoneta, Cantico, II, 13), men-
tre il Maqré Dardeqé alla radice PG porta: fiche-
rozzo, fiacco. 

11r.: 55) le(-i) cipizze (4) 
lkjpjgj (m.i.d.) 
Sev., 2, 9, ha-be1'211m ha-sarisim « le cipolle sterili (a 
cui sono stati tolti i semi per farle crescere di piú, o che 
non producono semi) ». 
Da cépa, con suffisso diverso rispetto al comune ci-
polla '; cfr. Farl, 1817, nap. cepecchia scalogno '; 
(Rohlfs, 1038: « cal. cipticklizza specie di cipolla sel-
vatica ', l'idea della somiglianza coincide con quella 
dí minor valore »). 
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56) papavari 
pa'pawa'rij (m.i.d.) 
Sev., 2, 7, we-ha-peraghin « e i papaveri ». 
`Arukh, (532) papalari. 

57) paperini agri 
pa'pajrijn*ij 'ag.rij (m.i.d.) 
Sev., 2, 7, we-ha-lumkmin « e i semi di sesamo ». 
DEI, 2938, piperella; REW3  e Farl, 6521, piper. 
`Arukh, id. (525) sesemi. 
Da notare, qui, la grafia particolare. 

58) adimplene 
'adjm.p.1*ejnej (m.i.d.) 
Sev., 2, 10 u-marbifin « ricoprono (di sabbia bianca 
il campo per conservarlo) ». 

59) frikane 
p.rijqanej (m.i.d.) 
Sev., 2, 10, memaresin « inaffiano abbondantemente 
(il riso) ». Qui deve esserci un errore del copista o una 
difficoltá interpretativa non superata; cfr. anche la 
glossa seguente. 

60) ere zap(p)ane (zafane?) 
'eraj w'panej (m.i.d.) 
Sev., 2, 10, ('en) mekhasechin « (é proibito) tagliare 
(alla lettera non tagliano = non si taglia ') (le foglie 
del riso) ». 
La glossa non 1 chiara; forse: era « loglio » (Rohlfs, 
V.D.S., III, éra (L.) loglio ' (gr. arpa) ), ciol « zap-
pano il loglio, puliscono il campo », o forse ere zafane 
(Rohlfs, V.D.S., III, 835 zafo (L.) « batto, percuoto » 
(n. gr. (5c(p-red), ma per il presente ci si aspetta zá-
fune, mentre se la forma fosse dell'imp. si dovrebbe 
avere ezáfane. 

5  La peh é scritta su una lamed (di cui spunta la gamba), per probabile svista. 
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61) ille kui am(m)aturane 
'ijlej q.wij 'arnatuwranej (m.i.d.) 
ev., 3, 1, (mi-k-javáD ha-matóq « (da guando) le 

erbe dolci (si sono disseccate) ». 
Qui, « quelle che sono mature » é un'interpretazione 
di « erbe dolci ». 

62) ille kui aveta 
'jlej q.wij 'abejt*a' (s.) 
g ev., 3, 4, ha-medajér « chi fa uno stazzo (nel suo 
campo). ». 
Da dir « ovile » viene inteso come da « dur » « colui 
che dá abitazione, che fa abitare », trans. 

difficile dire se la forma volgare é sentita come 
transitiva, secondo il testo, o come intransitiva. 

63) loku nun lavuratu 
lowquw nwn la'buwrat*uw (s.) 
gev., 3, 4, sáhar « stazzo » (costruito recintando prov- 
visoriamente una parte del campo). 
Qui la glossa sempra interpretativa, e ciol: « lo stazzo 
si fa nella parte non lavorata del campo », ovvero 
« dove é lo stazzo il campo non 1 lavorato ». 

12r.: 64) salí atiku 
sal.batijq*uw (c.s.) 
gev., 7, 1, (ha-luf) ha-.1otéh « (Scolopendrum Hernio- 
nitis) di campo ». 
`Arukh, ha-luf, (237) caolo caso. 

65) isparaji 
'ijs.parajij (s.) 
g ev., 7, 1, ha-dandana' « Ceterach of ficinarum », glos-
sato in margine, in ebr.: « simile agli isparaji ». 
`Arukh, (222), (223) esparaghi. 

25r.: 66) ap(p)rindene 
'prjndjnj (interlineare, d.) 
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Saba, 1, 11, u-ma'achiSin ha-'ur) « prendono 
(fuoco) ». 
In tale senso non sembra di area meridionale: cfr. 
REW3  e Farl, 554; DEI 257b. 

67) limulu virdde de ak(k)va 
ljmuwluw wwijrddj de'aq.wwa' (d.) 
S'ab., 2, 1, jeroqah .1e-'al pené ha-májim « muffa, mu-
schio d'acqua » (che cresce sulle fiancate delle navi 
guando navigano a lungo). 
Cfr. Wagner, I, 29b: lim(m)u, log. e camp. melma, 
fango, muffa (AIS 620 = LIMUS; REW3  5058; 
FEW V, 348). 

25v.: 68) gamil(1)a 
gamijla' (d.) 
Sab., 5, 1, we-ha-na'ciah « e la cammella ». 
Biundi, 163, gamiddu, presuppone un caméllus o 
camélus e non caméllus (REW3, 1544). 

69) ámis(s)ariu 
'ámijsarij'uw (c.d.) 

5, 1, we-ha-luvdegis « tipo di asino che viene 
dalla Lidia ». 
DEI, 1464a, emissário « stallone »; id. 263, ar-, ... da 
admissárius o lat. volg. armissarius (Vulgata); XIV 
sec. veterinario. 

70) kun kUi ddomane 
quwn.qwij ddowmanej (c.d.) 
rab., 5, 1, ba-perumbja' « con la redine di ferro (con 

cui si guida l'emissario, e che quindi non é considerata 
né caHco, n'e strumento dí lavoro, ed é permessa anche 
di Sabato) ». 
DEI, 1377b, domare « render mansueto, frenare ». 
`Arukh, id., (421) curcuma « capestro ». 
Qui la glossa é, evidentemente, esplicativa. 
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71) inpasturati 
'ijnpas.tuwratij (m.i.d.) 
Sab., 5, 2, kevulót « (pecore) impastoiate ». 
Faré, 6280, pastória, comune nei dialetti mediani e 
merid. 

72) ligatu 
ljgtw (m.i.d.) 
Sab., 5, 3, `aqúd « legato a una zampa », é glossato 
nel margine inferiore destro, in ebraico (ma con una 
costruzione sintattica volgare!), 'echad réghel .1e-lefa-
naw 'asur « una zampa anteriore legata »: ad 'asar, 
« legato » é sovrapposto, sul rigo: ligatu. 

73) ligatu 
ljgatuw (m.i.d.) 
S'ab., 5, 3, ragid « legato a due zampe » é glossato, 
nel margine inferiore destro, mezzo in ebraico e mezzo 
in volgare: réghel .1e-le-'acharaw ligatu, e ciol « zam-
pa posteriore legata ». 

74) morj3u 
mowr.buw (c.d.) 
Sab., 5, 4, chanunó « (pecore) ricoperte da una man-
tellina di lana dopo la tosatura, perché non si raffred-
dino », ovvero « (pecore) con ramoscelli d'albero nelle 
narici, perché starnutiscano ed espellano i vermi »; é 
qui glossato in margine metá in ebraico e metá in 
volgare: `alavtm bisevil morb, cioé « erbe per mor-
bo », in corrispondenza con la seconda interpreta-
zione qui riportata. 
Faré, 5677b, cal. muorvu; cosent. muorivu; cilent. 
muorévu « moccio »; bar. muerrve « id. »; Traina, 
607b, mórvu, « escremento che esce dal naso, malat-
tia del cavallo e delle galline ». 

75) murena 
muwrjnh (c.s.) 
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Sab., 6, 1, kabid « copricapo di lana ornamentale? ». 
Qui c'é probabilmente uno slittamento di glosse; cfr. 
la  glossa seguente. Murena é di arca alpino-orientale ve-
neta (REW3  e Paré, 5673a; DEI, 2505a), ma sembra 
tradizionale nei testi giudeo-italiani: `Arukh, qatelah 
« collana spessa e larga da donna » (450) murena, 
Maqré Dardeqé, HRZ morene « collare », etc.; cfr. 
Blondheim, 98, p. 82, che registra in S. Gerolamo, 
ep. XXIV, 3 (Corp. scrip. eccls. lat., LIV, p. 215, 1, 17 
e segg.): « aurum colli sui, quam murenula vulgus 
vocat, quod, metallo in virgulas lentescente, quaedam 
ordinis flexuosi catena contexitur ». 

76) ánaure leve, aurialli (-e) 
'ána'uwrej lejbej (m.i.s.) 
.gab., 6, 1, qatela' « collare alto e spesso ». Cfr. la 
voce precedente. Questa glossa si riferisce probabil- 
mente a neSamin « anelli al naso o alle orecchie » che 
segue immediatamente. 
Cfr. Faré, 793a, auricilla. 
Lat. in-aures, pl. femm., « orecchini ». 

77) urdenatu 
'uwr.dejnatuw (c.s.) 
Sab., 6, 2, ha-mumchéh « il competente, l'esperto (ri- 
guardo agli amuleti) ». 

78) fibbla 
p*ijbb.la' (m.i.s.) 
Sab., 6, 3, kovélet « fibbia d'argento ». 

79) kollare 
qowlla'rej (c.s.) 
.gab., 6, 3, kulja'r « anello intorno alla fronte ». 
Qui é evidente l'intenzione omofonica. 

80) mazza ferrea 
macea p*ejrrj'h (c.$) 
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S'ab., 6, 4, 'alah « mazza » 
`Arukh, id., (13) mazza 

81) brazzali 
bbra_clij (c.s.) 
Sab., 6, 4, biri (bicli() « ancho per fermare alla co- 
scia i calzoni ». Cfr. la glossa seguente. 
(Incrocio fra bracale e bracciale? Traína, 1103, vra- 
cali, « fasciatura per sostenere l'ernia »). 

82) tal'ore 
tal.jowrej (c.s.) 

6, 4, kevalim « legamenti, legacci », glossato, 
metá in ebraico e metá in volgare: tal'ore be-raglehém 
« tagliore alle loro gambe ». Forse in riferimento al 
lemma ebraico precedente? Probabilmente, affine a 
taglióla: scambio di suffisso, come in sardo (Wagner, 
II, 461b, tal'óla tal'óra (Busachi); tallóra camp. 
« carrucola »). 

26r.: 83) trizza ávultra 
trijg9a"áb*uwl.t.ra' (m.s.d.) 
Sab., 6, 5, pe'áh nokherit « parrucca » 
REW3  205; qui con il significato latino di « falso, non 
genuino », registrato ancora in Oribasio (DEI). 

84) ávultru 
'ábuwl.t.ruw (d.) 
Sab., 6, 5, (len) totévet « (dente) falso ». 

85) teneture 
tejnejtuwrej (d.) 
Sab., 6, 6, sinit « piaga del piede (su cui si fascia 
stretta una moneta, perché guarisca) ». 
Wagner, II, 475a, tentúra, log. e camp. « che tiene ». 
Traína, 1030b, « tinituri, s.m., pezzetto di legno che si 
conficca in uno dei capi del subbio e serve a tener 
tesa la tela nel telaio ». Ahora, qui si riferirá non alla 
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ferita, ma alla fasciatura, o alla moneta (o altro) che 
serve a tenderla. 

86) 'Centre komu fila 
Qejn.trej kowmuw p*ijl*a' (d.) 
:s'ab., 6, 6, qisemin « stecchetti (che si mettono nei 
buchi delle orecchie alle bambine, in modo da man-
tenere aperti tali buchi che sono destinati agli orecchini, 
con lo stesso compito dei fili che si usavano alío stesso 
scopo) ». 
REW3, 1815; DEI, 858, centro « pungiglione, chio-
do », lat. centrum dal gr. xlv-rpov « pungolo », lat. med. 
centre femm. pl. « chiodi, borchie », voce italiana 
centro-meridionale e dalmata. 
Rohlfs, V.D.S., I, 133a céntra, f. 
Qui la glossa é chiaramente esplicativa. 

87) klavelli 
q.lawejllij (m.i.d.) 
Sab., 6, 8, 'ancatemin « lunghi bastoni su cui i pa- 
gliacci camminano e danzano ». 
Faré, 1976. 

88) trizzi vrazzali 
b*.raccalij (m.i.d.) 

ab., 6, 9, qe.larim « legamenti vegetali augurali per 
i ragazzi ». 
Qui vrazzale sembra avere ancora funzione aggettivale. 

89) kui karmena 
q.wij kkar.majnah (m.i.d.) 
Sub., 7, 2, ha-menapesó « chi carmina la lana ». 
`Arukh, id., (352) carmenao. 

90) kui Ilava e kui mundda 
kk.wij Ila'b*a"ekk.wij muwn.dda' (m.i.d.) 

7, 2, ha-mochaqb « chi raschia il pelo e liscia 
la pelle per farne pergamena ». 
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26v.: 91) visku 
wwijs.quw 
gab., 8, 4, 
pania) ». 
`Arukh, id. 

(d.) 
déveq « colla, sostanza vischiosa (per la 

(128) visco. 

92) viskata 
wwijs.qat*ah (d.) 
gab., 8, 4, savsévet « pania ». 
DEI, 4066a. Voce comune nei dial. meridionali. 

93) kananik(k)lu 
q'n'nijq.lw (d.) 
gab., 8, 4, pitpit « piede d'appoggio del crogiuolo ». 
Faré, 1597; DEI, 723b, bov. canuli, otr. canalistra, 
da « asta del fuso? »; Rohlfs, V.D.S., I, 104, cannu-
licchiu, cannilicchiu « rocchettino che si pone entro 
la spola », cannulu « cannello di qualsiasi cosa »; III, 
908; Gorgoni, 123a, « canilicchio, cannulicchio; e di-
consi del bocciuolo della canna e di cosa che gli 
somigli; p. es., dei tubi di argilla o di metallo ». 

94) kananik(k)lu 
q'n'njqlw (d.) 
gab., 8, 4, (sid kedé la'asót) kilkil (kankul) « (bel- 
letto per formare e fermare) il boccolo sopra la tem-
pia », glossato in margine, metá in ebraico e metá in 
volgare: kananiklu sel nechbfet, cioé « cannello di 
rame ». Non so quale possa essere il rapporto seman-
tico o interpretativo, se la glossa si riferisce realmente 
al lemma ebraico soprassegnato; in tale caso sarebbe 
comunque da sottolineare il calco fonetico rispetto 
alla variante del Parma, da noi registrata. 
`ilrukh, id., (30) tenpla. 

95) istrittoriu 
'jstrjtwrjw (m.i.d.) 
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Sab., 8, 4, 'andifi « tipo di colore fra i belletti femmi-
nili ». 
Paré, 8303a, strictórium, nap. irp. streturu « il cane 
dei bottai »; Wagner, II, 699, stritorium CGL II 449, 
34, « torda ». 
Probabilmente la glossa si riferisce al lemma ebraico 
di cui alía glossa precedente (non belletto, ma nastro, 
fasciatura per tener fermi i boccoli laterali). 
Arukh, 'atbe beJagalbth, (10) estrettora « sistema di 
chiusura per bloccare il carico sul carro (probabil-
mente su una base di intelaiatura metallica) »; Gor-
goni, 137b, « strittura, le spranghe che formano i lati 
piú stretti del telaio, e trattengono le sponde laterali 
della fiancata, perché non si dilatino ». 

96) ralu 
rajjuw (m.i.d.) 
Sab., 8, 6, karkár, « navetta del tessitore ». 
Wagner, II, 334, ráyu, da radius, « strumento appun- 
tito in uso fra i tessitori ». 

97) de la fraCedume 
dejlap .ragejduwmej 
Sab., 9, 6, mi-meqáq « dalla mufla (dei libri) ». 
DEI, 1702a, voce semidotta difusa anche nei dialetti; 
Biundi, 150, fradiciume, femm., ma Traína, 399, fra-
diciume, m.; Rohlfs, V.D.S., I, 241, fráceto (L.) « fra-
dicio, marcio », fracetumene, femm. « fradiciume ». 

27r.: 98) indikulu 
'ijn.dijquwluw (m.i.d.) 
Sab. 10, 1, le-dugmá' « a titolo di esempio » « cam- 
pione ». 
Diminut. del lat. índex, ícis « indice, mostra, prova », 
índículum, post-classico, vale « breve lista », « breve 
catalogo ». 
Rohlfs, V.D.S., II, 397b, ndicchiare (L.) « segnare la 
vigna da piantare » (lat. *indiculare). 
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Voce dotta? l'unica, fra le glosse con tale suffisso, 
in cui la atona -ü- non cada. 
`Arukh, id., (131) delma. 

99) in plikatura 
'ijn.p.lijqatuwra' (m.i.d.) 
Sab., 10, 3, u-bi-.1efat (dialogó) « e nell'orlo della 
sua veste », (u-be-chepat dialogó « e nella piega della 
sua veste »). 
Plinio, 7, 51, 52, par. 171, plicáticra vestis. 

100) min'ani super via 
mijn.jjanij suwpejr wwij'ah (m.i.s.) 
&tb., 11, 2, gheSuStra'ót (kesustra'ót) « balconcini 
che danno su strada ». 
DEI, 2457, mignano (lat. moenianum) rom. antico. 

101) puzz[i] ale 
p uwgij 'alaj (m.i.s.) 
Sab., 11, 2, chuliát ha-bor (chuliót) « argine (argini) 
intorno al pozzo ». 
DEI, 3045b, pozzale, 1. tardo puteále (Roma VII sec.), 
tratto dall'agg. pute-dlis, « del pozzo »; Rohlfs, V.D.S., 
II, 520a, (L.) « bocca di pietra del pozzo ». 

102) spluma de ak(k)ya undde vene 
s.p.luwm*a ddej 'aq.wwa"uwn.ddej wejnej (m.i.s.) 
Sab., 11, 4, reqáq májim (u-re.lúÉ ha-rabim meha-
lékhet bo) « specchio di acque stagnanti, in riva al 
mare, basso e misto a detriti (attraverso il quale, dove, 
c'é un guado, un passaggio pubblico) ». 
Faré, 8192 e REW3, id. 

27v.: 103) kyi dola 
q.wij dowl*a' (d.) 
Sab., 12, 1, ha-mesatét « chi squadra (la pietra) ». 
Cfr. supra, glossa (49). 
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104) kyi korrunpidt 
q.wij qowrruwn.p*jt (m.i.d.) 
S ab., 12, 2, ha-meqarsém « chi spezza (i rami secchi) ». 
Arnaldi, I, 142a corrumpo trasl. rumpere. 

105) kyi infraska 
qwj 'ijn.p*.ras.kk' (m.i.d.) 
S ab., 12, 2, ha-meSaréd « chi taglia i rami umidi, 
sfrasca ». 
Qui: in- che esprime A significato contrario? (Rohlfs, 
101). Ma cfr. Wagner, I, 542, log. irrasskare « toglie-
re le frasche », « sterpare », per cui egli suppone un 
is(f)rascare. 

106) volu 
bowl*uw (m.i.d.) 
Sab., 12, 4, siqra' « tipo di colore rosso (per scrivere) ». 
DEI, 554a, bólo « argilla collosa di colore rosso, usata 
come materia colorante », voce dotta, lat. tardo 
bólus, dal gr. OwXo;; bov. e cal. vula, gula, « zolla 
di terra », « zolletta di zucchero, otr. vólo « terra rossa 
compatta » da bizantino; Rohlfs, V.D.S., II, 819a, 
válu (L.) femm. « terra cretacea di color rosso, ocra 
rossa ». 
Arukh, « polvere rossa » (447) (olo. 

107) pumekatura 
puwmejqatuwr' (m.i.d.) 
gab., 12, 5, 'aváq soferim « polverina per asciugare la 
scrittura fresca di inchiostro ». 
La glossa, di cui non ho trovato altra documentazione, 
presuppone un pumica per pumice (cfr. Wagner, I, 555, 
log. fumiga; Rohlfs, V.D.S., II, 512, pitmeca (L.)). 

108) gubbitu 
guwbbijt*w (m.i.d.) 
:Sab., 12, 5, be-marpeqó, « col suo gomito ». 
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Proprio per l'opposizione gubito/kubito, cfr. Parlan-
géli, Storia linguistica e storia politica, p. 76: « II 
Salento ... conserva c-, le altre regioni di Italia, Cor-
sica e Sicilia comprese, hanno g. g- anche nel pu-
gliese ». 

109) alta lingua 
'al.ta' ljn.gg.wwa' (m .d .) 
gab., 12, 5, notariqón « scrittura stenografica » 
E una delle glosse culturalmente phi interessanti: ri- 
salendo all'etimo « scrittura notarile », che si 1 svilup- 
pato nella lingua milnica nel significato tecnico di 
« scrittura stenografica », l'interprete glossa « scrittura 
notarile » cioé, « lingua elevata », « lingua ilustre » 
(dantescamente « curiale »). 

110) konpusturu e tendik(k)la 
qownpuwstuwrraw 'ejten.dijq.l*a' (m.i.s.) 
g ab., 13, 2, nirim u-qirbs « telaio della trama e pettine 
che serve a fermare e tendere i fili ». 
Gorgoni, 483, « cumbasturu o Irvulu de la sugghiu 
« bacchetta »: asticciuola che si adatta nel canale dei 
subbi e in uno stringe l'ordito, nell'altro il tessuto »; 
Rohlfs, V.D.S., I, 186b, cumpisturu (L.B.T.), com-
pisturu (L.B.), compasturu (L.), cumbasturu (L.) com-
bisturu (L.), m. « stecca di canna che ritiene la tela 
sul subbio del telaio » (gr. ot. accumbisturi, n. id., dal 
verbo Cosx0141(34)). 
Faré, 8641, ténclitilla, « corda tesa », Lizzano (Bolo-
gna), tendékk'e « ferri per tener distesa la tela ». 

111) furéilla 
(m.i.s.) 

Sab., 13, 4, (róchav ha)-sít « divaricazione massima 
fra il pollice e l'indice o fra 1'indice e il medio » 
« spanna ». 
Wagner, I, 559b, furkkIclu, log., furcicklu, fruciddu, 
camp., « spanna »; cfr. corso folcu, forcu « passo 
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grande quanto ne pub fare un uomo allargando le 
gambe », teram. forche; arcev. forciello, lesi, forcello, 
Amas. frukkule, etc. « id. »; Rohlfs. V.D.S., I, 251a, 
furcu, m. «spanna » (lat. furcus?); III, 970b, furci 
« spanna » (da un cpoupx¿ov, dim. del lat. (urca). 

112) riu 
ri'uw (m.i.s.) 
Sab., 14, 3, jo`éSer « capelvenere », glossato jo`éSer 
riu serró, cioé « Io`ISer riu é il suo nome ». 

113) poliu multu pilusu 
p*owl*ij'uw mwltw ppijl*itsuw (m.i.s.) 
gab., 14, 3, cfr. il precedente. 
Evidentemente sul sinonimo (dal greco) Politrikhon. 
`Arukh, id., (162) polio o pulejjo. 

114) ispika saliola 
'ijs.pijq*a' saliwla' (m.i.s.) 
Sab., 14, 3, 'abitv, ro`éh « Lavendula » 
André, 279, salviola, ae, f., CGL 3,544, 35, etc.; sa-
liola, Antid. Cambr. Gloss., bot. gr. 10, 383, 28 = 
nardum celticum; Rohlfs, V.D.S., II, 574a salva (L. 
B.) ... sália (L.) « specie di salvia, Phlomis fruticosa »; 
REW3, 7558, comel, saviola, borm. salviiila « nepeta 
cataría »; engad. serviola « origanum vulgare ». 
`Arukh, id., (514) espica nard. 

26r.: 115) ánastule 
'ánas.tblej (m.i.d.) 
Sab., 15, 2, maftéach chaluqa (mafteché chalitq) 
« bordo superiore della veste da donna, che serve a 
legarla o succingerla » (« bordi etc. »). 
Rohlfs, V.D.S., III,878b, anastúli « bottone »; id. 1615, 
nastüli, anastilli, anistüli, nistilli, nostúli, etc. (gli esiti 
presuppongono un greco biz. *vacr-roaLov, d'origine 
gotica, *nastilo « bottone »). 
La nostra glossa non escluderebbe un'etimologia 
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ávacr-rok-i) ( +avácrrac-I4?) da avacr-rékl.G.) che, al me-
dio, ha il significato di « succingere rimboccare, (la 
veste) ». 

116) krepa 
q.rejppa' (s.) 
gab., 16, 5, (6), mecharékh « (si stende una pelle di 
capretto sull'armadio o sul cassettone a cui si 1 attac-
cata la fiamma, perché tale pelle) si abbruciacchia 
(ma non arde) ». 

28v.: 117) fusu 
p*uws*uw (m.i.s.) 
gab., 17, 2, ha-ku.1 « il fuso ». 
`Arukh, id. (250) fuso. 

118) drugula de tila 
dd.ruwguwl*h ddejtijl*h (m.i.s.) 
gab., 17, 2, ha-karkár « navetta del tessitore ». 
Rohlfs, Lexicon, 513, Tpotec (-rpúmx.) « Zweifelhaft 
ist, ob zu unserer Sippe ein anderes Wort gehért: 
altsiz. drugula (bei Valla), altróm. drua, romagn. 
drugla, in den Marken drua druella, umbr. trua, in 
Latium truva, trula, in Kampanien truva, abr. drua, 
truva, trua, truvula, garg. ndruvéla « navetta del te-
laio » (AIS, K. 1514). Dies Wort erscheint zum ersten 
Mal in einer Festushandschrift des 9. Jahrh. als drua 
« textricis instrumentum » (Alessio, RIL 72, 121). Es ist 
sicher identisch mit ngr. (Leukas, Arkadien) druga = 
v-rpo9yce « Art Spindel zum Drehen eines Fadens », 
das slavischer Herkunft ist: druga « fuso per raddop-
piare e ritorcere il filo » (Deanovic-Jernej) ». 
`Arukh: (228) drug(he)la « navetta del tessitore ». 

29r.: 119) pritturu 
p.rijttuwruw (c.s.) 
gab., 20, 5, makhbé.1 « torchio (strumento composto 
da due assi per piegare il bucato) ». 
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Questa voce sembrerebbe collegarsi alla numerosa fa-
miglia meridionale delle voci che si fanno derivare 
dallo sp. apretar (o arag. (a)pretar), dal lat. tardo ap-
péctórare. Cfr. Corominas, I, 240-41; REW3  540; DEI, 
258a; Wagner, I, 103, II, 309, etc. 
Senonché, data l'improbabilitá di una derivazione dallo 
sp. nel nostro testo, bisogna supporre o l'indip. degli 
esiti italiani, o, nel nostro caso specifico, un incrocio 
fra préssórius e plecta, o meglio *plicta (REW3, 6591a, 
6602, 6744). 

29v. 120) gramenase 
e 

g.ra'majnasaj (d.) 
Sab., 22, 3, memaréach « spalma, liscia (la cera su un 
buco della botte) ». 
Probabilmente si tratta o della forma riflessiva-pas-
siva di graminare, nel senso di « si impasta, si com-
prime », riferito alla cera e non all'individuo che 
compie 1'azione, o della forma impersonale. Cfr. DEI, 
1856a, grámola « strumento per lavorare la pasta », 
Rohlfs, V.D.S., I, 165a, craminare, crammanare, etc., 
e in partic. craminare (L.) « dimenare la creta nel 
menatoio »; id., III, 1047, rammenare, ramminare, 
etc.; Giammarco, grámbulé « ordigno dei pastai ». 
Sull'etimo di gramola e gramolare, e delle voci ibe-
riche affini, gli studiosi non concordano: vi é chi vi 
vede « un relitto mediterraneo di area ibero-ligure » 
(DEI, Farl, 1698) o comunque una forma prelatina 
(FEW, IV, 216a, gramula) e chi vi vede invece un'e-
voluzione di carminare (REW, Corominas, s.v. agra-
mar). 
La presenza tanto di carminare che di graminare, con 
significato ben distinto, nelle nostre glosse, mi fa pen-
sare che si tratti dell'antichissima testimonianza della 
presenza di tale voce prelatina anche in area meri-
dionale (non un prestito settentionale, quindi), poi 
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probabilmente fusasi con carminare per gli sviluppi 
fonetici locali e l'affinitá semantica. 

121) sávani 
sa'ba'nij (d.) 
gab., 22, 5 'alunW (lontiO « grandi asciugamani ». 
Pellegrini, 219, Rohlfs, V.S. Tre Cal., II, 295b, sávano 
n. sávanu, « lenzuolo mortuario ». 
Qui la glossa mantiene il significato della voce greca cl. 
6á(3avov, -ro, « Hilen cloth » or « towel » (Liddel and 
Scott, 1579b). 

122) frikane leve 
p*rjkka'nej lejb*ej (d.) 
gab., 22, 6, maÉmasim « si soffregano ». 

123) frikane forte 
p*rijkka'nej pow [r] tej (d). 
gab., 22, 6, mitlamelin « si strofinano vigorosamente ». 

124) fariu la patel(Da 
pa'r*ij'uw la'ppatejlah (d.) 
gab., 22, 6, (mi) se-nifreqith (jada we ('o) ragló) « co- 
lui al quale si 1 slogata una mano o un piede » (« un 
braccio o una gamba »). 
REW3, 6286, 2, sic. nap. tarent. pateMa « Achsel »; 
DEI, 2802 patélla 1, ... cal. « rotula e scapola ». 

125) kum(m)iátane, karmenane 
kkuwmijá.tta'nnej qarr.mejnanej (m.i.s.) 
gab., 24, 2, mefaspesim « dividono e spezzano (i grandi 
mannelli di fieno per dare da mangiare al bestiame) ». 
Carminare é qui usato, sembra, nel senso generico di 
« districare », o « gramolare » e non in quello specifico 
di « scardassare ». 
Kum(m)iltane, da un commiscitare « mescolano in-
sieme »? 
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126) kunposti 
quwnpows .tij (m.i.s.) 
gab., 24, 2, ha-kifin « grossi fastelli di fieno » o « fo-
glie umide di cedro per stuzzicare l'appetito delle 
bestie ». 
Gorgoni, 168b, conposto « ogni miscuglio di mangi-
mi triti e di farine, che si appresta al bestiame ». 
La glossa costituisce 1'oggetto di quella precedente, 
cosí che il sintagma ebraico non viene inteso « divi-
dono e spezzano i grossi fastelli di fieno » (cfr. il pre-
cedente), ma « mescolano e triturano i mangimi ». 
`Arukh, (226) compost « composta di cibi in sala-
moia »; Mosé da Salerno, conpost e conposto (filos.) 
« composto per prossimitá » (Sermoneta, Glossario, 
p. 98, 136). 

127) ligature intrizzati 
lijgatuwrej (m.i.s.) 
Sab., 24, 2, ha-Sirim « sottili steli di foraggio che si 
sono induriti » o « covoncini con phi legature ». 
DEI, 2193-94, tarant. liatura « matassina di 50 fui »; 
Faré, 5024, sic. legarinu « chi lega i covoni », etc. 
Qui, probabilmente « covoncini fatti con sottili steli 
intrecciati ». 

128) isfrikane 
'ijs .p .rijqan''«ej (m.i.s.) 
S'ab., 24, 2, meraseqin « spiaccicano, spappolano (la 
biada) ». 
Farl, 3501, molf. sfrecá « percuotere, battere », irp. 
sfrekolejá(re), « sminuzzare », andr. sfrekollie « sbri-
ciolare, sgretolare, stropicciare », cal. sfrikuliare « pal-
pare »; Rohlfs, V.D.S., II, 649b, sfriculare, 681a, spri-
culare, « sbriciolare, sgretolare ». 

129) inbukkane 
'ijn.bbuwqqanej (m.i.s.) 

24, 3, 'ovesin « dan da mangiare in abbondanza ». 
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130) Civane 
c,ijb*a'nej (m.i.s.) 
Sab., 24, 3, mal'itin « mettono il cibo in bocea (al 
cammello, se non vuole mangiare da sé) ». 
DEI, 923, cibare « dare cibo, nutrire », voce dotta, 
continuato nel merid. civare e dallo sp. cebare; REW3, 
1894, sic. civari, kal., civare, nap. cevá; Faré, id. abr. 
recevá « dar l'imbeccata »; Rohlfs, V.D.S., I, 155b, 
civare, 146a, ciare « innescare, imbeccare allevare con 
cura ». 

30r.: 131) vasu testu 
ww'suw tejs.tuw (m.i.d.) 
gab., 24, 5, meqedáh « vaso di terracotta ». 
Qui, si tratta di sinonimi, o di composizione nominale? 

132) serrilla pitárr(i)u 
sejrruwl*' pijttrij'uw (m.i.d.) 
Sab., 24, 5, ghighsq, « orcio, tinozza ». 
Arnaldi, III-IV, 139, serola, vasi species, seria, Cod. 
amalf. 6 inl. 939, 8, 12; Mem. am. 20 ian, 964, 143, 
29. Mon neap. Duc, 20 mart. 976, 130, 33; Rohlfs, 
V.D.S., II, 646b, sérulu (T.) m. « orciuolo »; id., 562a, 
rsulu, rsula (L.) etc. « specie di orciuolo per I'acqua »; 
De Vincentis, saróla « terreno paludoso e molliccio 
presso la sponda dei fiumi e nei terreni paludosi. 
REW3, 7851, e DEI, 346b registrano serióla come 
voce dialet. settentrionale. 
Rohlfs, V.D.S., II, 486, pitári, pitáru, m. « vaso grande 
di creta per olio »; REW3, 6544b e DEI, 2955b, lat. 
regionale pitharium, dal gr. 7n.Deeptov dim. di 7tih0; 
« doglio », difuso dall'esarcato di Ravenna, e in epoca 
antica dall'Italia meridionale: cfr. sic. pitara, cal. luc. 
abr. pitarra « orcio », con raccostamento secondario 
a giarra. 

133) latere porte 
latejrej pwrtej (m.i.d.) 
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Irubin, 1, 4, 'arlach « piastrella stretta e lunga » (da 
porre sull'architrave della porta d'ingresso), qui glos-
sata, nel margine inferiore destro, con il talmudico 
'isqupah « soglia inferiore, o superiore »; la glossa 
volgare é scritta sotto tale termine. 
REW3, 4924, later, camp. ládiri « mattone ». 
La prima parte del secondo lemma del sintagma non 
é punteggiata, e crea dei problemi. Si potrebbe leg-
gere: forte, riferendosi a tutto il passo milnico, il 
quale parla di un architrave che deve essere sufficien-
temente largo e robusto per sostenere una piastrella 
('arlach). Ma il termine « forte, robusto » é giá glos-
sato da: sana (cfr. la  glossa seguente). Il termine tal-
mudico 'isqupah che glossa 'ariach suggerisce, quindi, 
la lettura: latere porte, cioé « soglia », con un obliquo 
senza prep. (plur.) o addirittura un gen. latino (sing.). 

134) sana 
sa'nah (m.i.d.) 
Irub., 1, 3, u-beri'áh « e forte (femm.) 
Cfr. la glossa precedente. 

135) mimóra vul3ente 
mijmowra' b*uwl.b.ejn.tej (m.i.s.) 
Irub., 1, 7, golél « pietra tombale rotonda, rotolabile » 
(che si poneva sull'imboccatura della cavitá della 
tomba). 
Niermeyer, 669a, memoria, 3, « monumento funebre, 
tomba di un santo, luogo dove sono conservate le sue 
reliquie ». 
`Arukh, id. (108) marmo; la voce non ha nulla a che 
fare con li mémora del cod. Parigi 1342, di cui dá 
notizia G. Sermoneta, Cantico dei Cantici, p. 16, n. 1, 

136) dup(p)like 
duwp.lijqej (m.i.s.) 
Irub., 2, 1, diumedin « pali doppi uniti ad angolo 
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retto ». Probabilmente deverbale da: duplicare; Faré, 
2801. 
`Arukh, (142) dopplu « doppio ». 

137) tornatura 
towrnatuwra' (m.i .s .) 
grub., 2, 1, revaqót « (la larghezza di due) equipaggi 
di tre buoi (ciascuno) ». 
Secondo il DEI, 3831a, (FEW, 13, 1, 59b), é voce 
settentrionale: misura di superficie agraria. Qui sem-
brerebbe avere un significato diverso, in quanto cor-
responde al termine ebraico « equipaggio di buoi », 
significato derivato, per estensione, da quello « fini-
mentí per legare insieme gli animali ». Di tutte le do-
cumentazioni a me note di: tornatura non ne ho tro-
vata alcuna in tale significato. 
Secondo il testo ebraico, pub peró essere implicito il 
concetto di misura, in quanto si riferisce alla larghezza 
dei due equipaggi (10 braccia) come spazio minimo 
che si deve lasciare fra i pali infissi intorno al pozzo 
(duplike), per recintarlo. 

138) fore kurte karíSunara 
powrej quwrtej ka'r.bwna'ra' (m.i.s.) 
Irub., 2, 3, qarpéf « estensione ampía di terreno re- 
cintato, dietro la casa, o dietro il cortile, o fuori cittá, 
per conservar legname e simili ». 
Per: fore, cfr. Rohlfs, 848 (cal. fore via). 
Kurte, qui probabilmente sta per « centro abitato »; 
Rohlfs, V.D.S., 1, 167a, carvunara (B.). 

30v.: 139) alta lunga 
'lt' lwn.g' (c.s.) 
grub., 3, 3, qundás (quntás) « lunga pertica (confic- 
cata nel terreno) ». 
Difficile dire se si tratta di due aggettivi riferentisi a 
un'eventuale: pertica, o simili, sottinteso, ovvero se: 
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alta, 1 sostantivo con signif. di « pertica, palo, recin-
to » (cfr. Earl, 387, alta, « parapetto » nel Polesine). 

32v.: 140) tine loku 
tijnej lowquw (c.s.) 
Itub., 8, 4, tefisát jad « diritto riservatosi dal padrone 
di una casa data in affitto, secondo il quale egli pub 
continuare a servirsi di parte della casa, in cui, in 
genere, ripone propri oggetti ». 
Per: tenere « possedere », nei dialetti merid. cfr. Par-
langéli, Storia linguistica, p. 122. 
La -i- di: tine, disturba nel sistema fonetico delle glos-
se, ma non mancano documentazioni medio latine di 
tineo, per le quali si deve supporre una pronuncia /i/ 
o /e/ chiusa: Arnaldi, III-IV, 259a, le documenta 
da: Cod. dipl. Longobardo, 13 aug. 767, 225.10; cod. 
diplom. Lang, 3 iun., 861, 361: Regesto sublacense 
del sec. XI, nov. 965, 110.9. 

141) vukka 1(1)ui vakante 
buwkka' luw'ij wwaqann.tej (c.s.) 
Irub., 8, 6, 'ognó « il suo (del pozzo) spazio vuoto 
(fra 1'orlo e la superficie dell'acqua) ». 
Rohlfs, V.D.S. II, 780b, ucca de lu puzzu « bocea 
del pozzo »; id. 793 vacante « vuoto »; DEI, 3971; 
Faré, 9108, e. 
Per 1(l-)ui (da illui) « suo, di quello » cfr. Rohlfs, 441. 

33r. 142) lak(k)ulellu 
la'quwI.ejlluw (m.i.d.) 
'Irub., 8, 9, ruqóh « canaletto di scolo ». 
REW3, 4820; Wagner II, 4; DEI, 2147, laceo, voce 
merid. cal. bov. salent. otrant., dal greco XaxxoS « fos-
so, profonditá ». Rohlfs, V.D.S., I, 282b; Mancarella, 
Salento, 25, lákku, lákkuri, « pantano » « », « fos-
setto pieno d'acqua ». 
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143) ak(k)ludere 
'aq.luwd*ejrej (m.i.d.) 
Irub., 8, 9, liqmór « chiudere (il canaletto di scolo) 
con un coperchio », glossato, nel margine inferiore 
destro: lekhasól perid akkludere, « coprire, cioé ak-
kludere ». 
Giammarco, I, 38b, acchjudé « chiudere »..., acchjudé 
lu fiasché » (P.) « tappare il fiasco ». 

144) klaveka 
q.lawejeh (m.i.d.) 
(Irub., 8, 9, biv « chiavica ». 

`Arukh, id. (80) cl4eca. 

33v.: 145) in lu kunik(k)lu klusu 
'ijn.luw qánijq.1*uw qluwsuw (m.i.d.) 
Irub., 10, 8, (ha-délet) .1e-be-miuLseh « (la porta che 
dá) nel retro della casa (?) ». Si tratta di uno spazio 
delimitato e chiuso, dietro la casa, a cui non si fa 
una porta fissa: sull'apertura si appoggia una tavola, 
che si sposta, appoggiandola per terra, guando si vuo-
le entrare. 
Probabilmente da xoúvvia.o (Rohlfs, Lexicon, 268), 
ma nel significato di « cunicolo, grotta » (DEI, 1190b), 
e rimanda all'uso di servirsi di grotte piú o meno pro-
fonde in prossimitá della casa, come cantine, dove 
serbare in fresco i cibi. 

146) ispine 
'js.pijnej (m.i.d.) 
Irub., 10, 8, chadaqim «spine ». 

147) pesklu 
pejs.kk.luw (m.i.d.) 
Irub., 10, 10, négher « specie di chiavistello inserito 
nelle pareti e nella soglia dell'apertura ». 
DEI 2874, 2875; REW3, 6441; giá nel latino medie- 
vale pesclum da un lat. péssúlum, pesclum « chiavi- 
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stello », ha il significato di « masso », « roccia », « pic-
co », come anche oggi nei dialetti meridionali; ma 
vedi ii laziale: mpeskjatu « ben chiuso » (Faré, 6441). 
Anche nel Cantico dei Cantici (Sermoneta, II, 14), 
come nel Maqr1 Dardeqé, peskolo, peskio « roccia ». 

148) karddinile 
kar.ddijnijlej (m.i.d.) 
Irub., 10, 10, sir « cardine ». 
Con -ile, invece del comune -ale, e sostantivato (Rohlfs, 
1080). Non ne ho trovata documentazione. 

71v.: 149) manefestam(m)u 
mnpjstmw 
Ghitin, 6, 7, (9), Ilumina « dicemmo, parlammo ». 
Voce dotta. 

76r.: 150) fez(z)u111. (kapellatura) 
e 

pejcuwlla' qapajllatuwr' (d.) 
NaSir, 7, 2, nesel « liquido purulento che esce dalla 
bocca del morto », a cui si riferisce, sicuramente: 
fezzulla; non ho peró trovato, nel testo ebraico, 
alcun termine a cui possa riferirsi: kapellatura: andrá 
inteso « sozzura proveniente dal cuoio capelluto o dal-
la capigliatura »? (con un obl. senza preposizione). 

160v.: 151) mal'u pik(k)lu (?) 
mljw pjqlw 
Kelim, 29, 6, jád ha-megór « lancetta, punteruolo per 
aguzzare, o pulire, la macina ». La glossa é della stessa 
mano che ha scritto le spiegazioni marginali in ebrai-
co; non 1 la stessa del copista del testo, ma di un tipo 
simile. 
Incrocio di pikk piculus? Cfr. REW3, 6495, e Wag-
ner, II, 261b, pikkare « piccare, pungere »; Ñ sa mbla 
« aguzzare, (scalpellandola) la macina del grano ». 
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INDICE DELLE GLOSSE 

(II numero fra parentesi si riferisce al numero progressivo con il 
quale sono state edite le glosse e i sintagmi. 

Si sono indicate anche le vocali congetturali, quelle cioé che se-
condo la grafia ebraica sono rapresentate solo dalla mater lectionis, 
priva di vocalizzazione — con l'esclusione di he ed 'alef, guando hanno 
sicuramente il valore di /a/). 

ak(k)ludere (143) 
ak(k)ga (67) (102) 
adegvalane (51) 
adimplene (58) 
aera (4) 
agri (57) 
alta (109) (139) 
al'u (22) 
ámissariu (69) 
am(m)aturane (61) 
ánastüle (115) 
ánaure (76) 
ap(p)iu (21) 
ap(p)rindene (66) 
arientu (3) 
as(su)ptil'ane (47) 
auriCilli (76) 
a-itra (33) 
aveta (62) 
ávultru (84) -a (83) 

brazzali (v-) (81) 

Centre (86) 
Cipiz(z)e (55) 
Cipulla (23) 
Civane (130) 
kananik(k)lu (93) (94) 
kan(n)izza (52) 
kapellatura (150) 
karOunara (138) 
karddinile (148) 
karmena (89), -ane (125) -atu (39) 
klavelli (87) 
klaveka (144) 
klivanidt (1) 
klusu (145)  

kolaz(i)amente (37) 
kollare (79) 
kol'e (40) 
komu (86) 
konpusturu (110) 
kórnula (20) 
korrunpidt (104) 
krepa (116) 
kukuzza (17) (18) 
kul'andru (16) 
kum(m)erkatiku (34) 
kum(m)iátane (125) 
kun (70) 
kimiklu (145) 
kunposti (126) 
kurte (138) 
kutun'i (27) 
kgi (40) (61) (62) (70) (89) (90) 

(103) (104) (105) 

de (3) (44) (67) (102) (118) 
de (provenienza) (97) 
dendró (25) 
dóla (103), dd-ane (49) 
ddómane (70) 
drugula (118) 
dup(p)like (136) 
duritte (26) 

e (40a) (90) (110), i (?) (52) 
effla (38) 
ere (60) 
fariu (124) 
fasuli (25) (-I-?) (19) 
ferrea (80) 
fezzulla (150) 
fibbla (78) 
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fila (86) 
filatu (39) 
fólare (3) 
fóre (138) 
forte (avv.) (123) 
fraadume (97) 
fraskane (51) 
frikane (59) (122) (123) 
furdlla (111) 
fusu (117) 

gamil(la) (68) 
gramenase (120) 
granu (11) 
gubbitu (108) 

ille (61) (62) 
in (99) (145) 
in unu (39) 
inbukkane (129) 
incenddene (48) 
indikulu (98) 
infraska (105) 
inpasturati (71) 
intessutu (39) 
intrizzati (127) 
iskapezzane (53) 
igkaróle (15) 
isfrikane (128) 
isparaii (65) 
ispika (114) 
ispine (146) 
istrittóriu (95) 
igtrutaróla (30) 
italika (43) 
¡larva (10) 
iienere (24) 
übl'u (5) 

la (10) (31) (44) (97) (124) 
laOru (40) 
lak(k)ulellu (142) 
lanpazzi(1) (30) 
latere (133) 
lat(t)uka (14) 
lava (90)  

lavuratu (63) 
le (55) 
lentik(k)la (9) 
leve (agg. femm. pl.) (76), (avv.) 

(122) 
liCénni (36) 
ligatu (72) (73) 
ligature (127) 
limulu (67) 
lingqa (109) 
litame (52) 
lóku (63) (140), (avv.) (35) 
lu (art.) (40 (44) (45), (pron. (40a) 
1(1)ui (« suo ») (141) 
lunga (17) (139) 
lupini (24) 

malaute (54) 
mal'u (151) 
manefestammu (149) 
mazza (80) 
meluni (13) 
mila (28) 
mimóra (135) 
minatu (40b) 
min'ani (100) 
miletata (32) 
mittene (52) 
moneta (43) 
mórOu (74) 
multu (113) 
mundda (90) 
murena (75) 

nigru (11), -a (9) (12) 
nun (63) 

o (ebr.?) (26) 
on'eune (22) 

papavari (56) 
paperini (57) 
pagtinaka (21) 
patella (124) 
persike (29) 
pesklu (147) 
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pie"(é)in(n)e (37) 
pia'ul(1)a (23) 
pik(k)lu (151) 
pilusu (113) 
pire (26) 
pitarr(i)u (132) 
plét(t)ule (42) 
plikatura (99) 
poliu (113) 
porfirokokku (8) 
porte (133) 
pritturu (119) 
pro (33) 
prupaffine (31) 
pulOe (40) 
puligane (45) 
pumekatura (107) 
puzz(Dale (101) 

radis (21) 
raiiu (96) 
riu (112),-a (1) 
rutunda (18), -i (13) 

saWatiku (16) (64), -eki (19), -eka 
(14), -eke (15) 

saliola (114) 
sana (134) 
sávani (121) 
se (cong.) (40a) 
sene (32) 
separane (46) 
serrúla (132) 
spluma (102) 
super (100) 
lirokokku (7)  

tal'ane (50) 
tal'óre (82) 
tendik(k)la (110) 
teneture (85) 
terra (44) 
testu (131) 
tila (118) 
tine (140), -edt (2) 
tornatura (137) 
tórte (41) 
trikurgu (6) 
trizza (83), -i (88) 

undde (102) 
unu v. in unu 
urdenatu (77) 
urdine (32) 

vakante (141) 
vapirinu (38) 
vardezzona (52) 
vasu (131) 
vene (v.) (102) 
verddume (44) 
vete (v.) (40a) 
via (100) 
virdde (67) 
viskata (92) 
visku (91) 
vizza (12a) 
vólu (106) 
vrazzali (88) 
vukka (141) 
vulOente (135) 

zappane (zafane?) (60) 
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