
APPUNTI SUL DIALETTO LIGURE

1. Noter elle etimologiche,

1. Il Cristianesimo portò  n o v ità  anche negli an tro p o n im i; i c o m p o sti Spera- 
in-deum, Deus-dedit, Quod-vult-deus sono nom i c ris tian i t r a d o t t i  d a ll ebraico  
(cfr. S to lz -S ch m alz-L eu m an n -H o fm an n , Lateinische G ra m m a tik , M unchen  
1928, p. 250). Anche in an tich i scritti lig u ri non m ancano t a l i  co m p o sti id e ilo-  
mede (=  De-lu-me-de e cioè « D io-lo-m i-diede », P a r o d i  A ( . t 1 a 1 \  , p . , c . 
Demeldeas di Pallanza e Demóldeus di V ogh era, donde si sv o lse  p o i i l  nom e di 
casato dei Demoidei, G. S e r r a ,  Per la  storia dei no m i locaL· lom b ard i e dell I t a l ia  
superiore in « Z eitschrift fü r  rom anische P hilo logie », LA I I ,  p . o 38 ), Deodedelo 
(Cafiaro), Deitesalve (Ottobono Scriba) o Detesalve (O geno P a n e )  o Deutesalve 
(Annalisti), ecc. L ’odierno antroponim o Dodero  è una c a t t i v a  ita lian izzaz io n e  
del volgare D o d è , che d eriva  certam en te  da Deusdedit o m eg lio  d a  Deusdet, 
form a ridotta  la tina  volgare (cfr. S e r r a ,  op. cit.). L ’esito  d o - ,  an zic  e d e - 
(v. F le c h ia , AG I, V i l i ,  344 «de.... fo rm a  ap oco p ata  d i de» ,  com e e di ego, 
re di reo, zué di zueo, judeo  », cfr. anche A G I, X , 144), t r o v a  an ch e  ne om- 
bardo Dosdè (=  Deusdet) e Dodado {=D eoda tus), cfr. S e r r a ,  op . c it.; può t r a t 
ta rsi di dissimilazione vocalica, o, forse m eglio, d i in flusso  d i D om m usde t,  onde 
l ’odierno antroponim o Doridero (volg. D u  n d è ) , c fr  domvrdde  « D om ine - 
dio » da domine deus (cfr. F le c h ia  A G I, λ III , 349). P e r  la  " e 6 ’ 
dedit) cfr. l ’ant. genov. dege « diedegli » (v . F le c h ia  A G I , X ,  16 0 ) .

2. B u r i d d a ,  dice i l  Ca sa c c ia , è « pesce in  g u a zz e tto  ». M odo p a rtic o 
lare di cucinare i pesci: pesce tag lia to  a pezzi e cucinato  in  u m id o  con olio, ù- 
nocchi, capperi, funghi, prezzem olo ed a ltro . S i suol co m u n em en te  cu cin are  in  
questo modo lo stoccafisso, il grongo ( b r  u  11 k u ) , i l  b o ld rò  ( 0 ü d  e g u  ) , 
il palombo ed a ltr i ». L ’odore, che m anda il pesce, e sp e c ia lm en te  lo  stoccansso, 
in ta l modo cucinato, non a tu t t i  è g rad evo le ; di qui fo rse  i l  n o m e  b u r i a n a ,  
che con ogni p robabilità  si allaccia ad un greco * borborida  « o d o re  d i sozzura », 
da cui Giovanni A le ssio  (Nuovi grecism i nei d ia letti del m ezzogiorno  a  I ta lia  
in <( R ivista di F ilologia classica », 1942 , p. 48) d e riva  i l  s ic . buridda. « 1 odore 
che mandano i panni che sanno di ra n n a ta  », il ca tan z . v u i ja , v u rvn a  « odor cu 
putrido », qorija  « puzza di sudicium e ».
F y ' A n t o n i o  G i u s t i

2. Noterelle etimologiche genovesi.

1. p a s t e n a :  « rivoltare la terra profondamente, diveglierla » (C a sa c c ia ,  
p. 574). È, come il piacentino pastanà  « rompere e lavorare il terreno per la  
prima volta », come il nap. pastenare « piantare, trapiantare » e come il veglioto 
pasnùr (cfr. veglioto precur = pregare; sap u r = zappare e v. A s c o l i ? ^ r m .  
glott., IX , 177-78, n.) la continuazione normale del lat. classico e m ed ieva le  
p a s t i n a r e  « terram fodere et praeparare » ( F o r c e l l i n i ) ,  a cu i co rrisp on d e  
il « pastinare overo vangare » dall’antico volgarizzamento del Trattato d i Agri
coltura di P ie r  d e ’ C re s c e n z i (5, 6, 3).
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2. z à n e l l u  « baco: nome che si dà da noi al verm e che rode le castagne, 
benché dicasi anche quello della farina e d ’a ltre  cose » (Cas a c c i a , p. 844). E qui
vale  a Giannello, non essendo che un dim inutivo di Zàne  (G iovanni), da con
fron tare  col lucchese giannino  « baco delle fru tta  », col moden. svanén « baco 
delle castagne »; in quella stessa guisa che il tose, tonchio « baco delle civaie » 
(anziché da * t  u n t  u s =  t u n s u s  come vorrebbe lo Z i n g a r e l l i ,  p. 1609) 
sarebbe n u ll’a ltro  che l ’arcaico Tonchio =  A ntonio , a ttesta toci, come ben vide  
i l P ie r i ,  d a lla  Fiera  del Buonarroti il giovane.

3· t a  n ù n « fornellino, caldano» (C asaccia , p. 769). Curioso vocabolo, 
5 Vxiî- ^ e y e r -L übke (Rew‘, 8396‘) colloca sotto * s u b t a n u s ,  m a che in 
dubbiam ente, insieme coll’ital. atemor « fornello di riverbero  » ( P e tro c c h i)  e col 
sic. tannuru  « fornello, braciere » (T ra in a) è voce di origine orientale, diffusa  
oltreché ne ll’arabo e nel turco, nell’armeno, nell’ebraico e nell’assiro e fin nel 
persiano e nell’indostano, (ta/nùr, tannùr), secondo le giuste considerazioni di 
Enrico R am ondo (Arch. glott., X X X I II , 30). Resta dubbio però se la  voce ge
novese si debba al tram ite dell’italiano (toscano) o non derivi p iuttosto  d ire tta- 
mente, come la  siciliana, dall’arabo, secondo che parrebbe p iù  verosim ile, non  
essendo la sola (cfr. le parole babuccia, ramadan, sciarbella già da noi preceden
tem ente stu diata  in questo Giornale, X V I (1940), pp. 20-22-23) venutaci a t 
traverso  i traffic i m arittim i.

4. A ncora dell’ant. gen. i n t è n d i n .  Tra i va ri errori di stam pa sfuggiti 
nella nota  re la tiva  a questa voce (cfr. Giorn. St. e lett. della L igur ia , X V II , 1941, 
pag. 106), sia qui segnalato il più grave. Nella quintultim a riga del testo in luogo 
di * in tend ium  deve leggersi * intenditum.

Giu seppe  F lechia
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