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Capitoli per la storia linguistica 
dell'Italia meridionale e della Sicilia 

II. Annotazioni volgari di S. Elia di Carbone (secoli XV-XVI) 

1. INTRODUZIONE. 

1.1. Precedenti edizioni. 

1 testi che qui pubblichiamo sono annotazioni al margini 
di codici liturgici dei sec. XI-XII, appartenuti al monastero greco 
dei santi Elia e Anastasio di Carbone 1. Esse sono state edite par-
zialmente la prima volta da Rocchi 1883, pp. 313-325, ma solo 
in traslitterazione latina; su di esse attirava 1'attenzione degli 
studiosi M.G.B. 1931, pp. 256-257, riproducendo dal Rocchi ii 
testo di alcune; Petta 1972, pp. 161-167, segnalava quelle che 
Rocchi non aveva pubblicato e ne trascriveva parecchie, edite 
e non edite, conservandone i caratteri greci, ma sena dare av- 

* I paragrafi 1.1-3 e 2 sono di A. M. Perrone Capano Compagna: i para-
grafi 1.4 e 3 sono di A. Varvaro. Ringraziamo il prof. A. Garzya, che ha voluto 
controllare con noi la trascrizione del greco. 

1  La cittadina di Carbone si trova in provincia di Potenza, sulla riva sinistra 
del Sinni, su uno sperone di roccia a 650 m. Secondo il Chronicon Carbonense 
il monastero sorgeva in origine su un colle chiamato Carbone, ma nel 1174 fu 
distrutto da un incendio e ricostruito sul vicino colle dí Monte Chiaro (cfr. 
Robinson 1928, p. 284); incendiato nuovamente nel 1432 risorse dove oggi restano 
le scarsissime rovine: alíe pendici del colle, sotto l'attuale cittadina omonima 
(cfr. Petta 1972, pp. 152 e 167). Della storia del monastero si é occupata G. Ro-
binson (1928, pp. 271-349), servendosi principalmente (1) del Cartulario dell'ab-
bazia, conservato fin dal sec. XVII nell'archivio Doria Pamphili (i documenti 
furono trasportati qui dall'abbate commendatario Giovanni Battista Pamphili, 
fi futuro Innocenzo X), (2) dell'Historia Monasterii Carbonensis di Paolo Emilio 
Santoro (abbate in commendam dell'abbazia dal 1602 al 1630), pubblicata a Roma 
nel 1601, e (3) del Chronicon Carbonense, che dobbiamo all'abbate generale del-
l'ordine dei Basiliani Pietro Menniti (1709) e che é conservato oggi negli Archivi 
vaticani (fi manoscritto arriva al 1696 ed é medito). I codici liturgici del mona-
stero che conservano le nostre annotazioni si troyano oggi nella Biblioteca del-
l'abbazia di Grottaferrata (Roma) e sono menea, triodia e hirmologia: i primi 
contengono gli inni che di solito si cantavano in onore dei santi ail'alba e al 
vespro, nonché nelle feste despotiche e theomitoriche, che ricorrevano durante 
1'anno (cfr. Petta 1972, p. 165); i triodia contengono i canoni della liturgia, com-
posti di tre odi o strofe; gli hirmologia raccolgono gli irmi, cioé le strofe model-
lo di ogni singola ode del canone, sulla cui melodia erario cantate le altre 
strofe. 
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viso dello scioglimento delle abbreviazioni, essenziale per il com-
mento linguistico; infme Russo 1975, p. 640, ne ha edite alcune, 
riproducendole malamente dal Rocchi, ancora una volta quindi 
in una traslitterazione piuttosto arbitraria, o per lo meno non 
esplicitamente motivata. 

sembrato opportuno costituire un corpus organico di 20 
annotazioni in lingua volgare, di cui 15 in caratteri greci, trala-
sciando quelle in lingua greca e latina; del corpus cosí costituito 
si vuole fornire una trascrizione fedele, che evidenzi abbrevia-
zioni e lacune, con a fronte la traslitterazione, che é finalizzata 
al commento linguistico. 

1.2. Gli annotatori. 

Salta subito agli occhi del trascrittore dei nostri testi la 
pluralitá delle mani dei monaci-scribi: dietro 20 annotazioni si 
possono ipotizzare fino a 19 mani. É possibile infatti affermare 
inconfutabilmente che due annotazioni, di tratteggio grafico si-
mile e di data verosimilmente vicina, appartengono alla stessa 
mano solo se sono sottoscritte dallo stesso scriba, ed é il caso 
delle annotazioni V e VI, firmate entrambe da frate Romano 
Paoli. Petta 1972, pp. 166-167, attribuisce alla mano dello stesso 
frate anche le annotazioni VIII e X, ma non mi pare che prova 
schiacciante ne possa essere una certa uniformitá di tratteggio 
con quelle sottoscritte dal frate, perché nel sec. XV ancora vige 
una particolare costanza di tradizione scrittoria, specie all'in-
terno di un circolo chiuso, quale poteva essere quello di Car-
bone; né tanto meno sono prova per l'attribuzione di queste due 
annotazioni a scribi diversi certe differenze grafiche, evidenti 
tra di esse, in quanto divergenze simili possono trovarsi benis-
simo anche all'interno di una stessa annotazione. Petta 1972, 
p. 162, attribuisce inoltre l'annotazione I all'abbate Giacomo, 
che sottoscrive 1'annotazione II, ma i due testi non mi paiono 
assegnabili alla stessa mano né per segni grafici (cfr. -8- nell'an-
notazione I in ccpxup,avaírri-rou di fronte a -SS- nell'annotazione II 
in apxypecv88pc-rou, -TI- per 1'occlusiva palatale sorda nella I in 
xoucerrpoT/Ev-co di fronte a -x- nella II in xoucc-r-rpowcEv-cou), né per 
forma (parlando di Giacomo nella I si usa la 3a  pers. sing., nella 
II la 1k). 

Innegabile rimane che lungo un arco di tempo di ben 171. 
anni (1402-1573) una pluralitá di monaci si sia alternata a la- 
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sciare la propria testimonianza scritta a margine dei libri di 
preghiere che usava quotidianamente, attestando la vitalitá di 
una tradizione scrittoria in caratteri greci e lingua volgare ai 
confini calabro-lucani nei sec. XV e XVI. Questo tipo di tradi-
zione scrittoria ha avuto vigore anche in Sicilia, Calabria e Sa-
lento nei sec. XIV-XVI (Pagliaro 1953, pp. 283-330; Colonna 1956, 
pp. 195-212; Parlangéli 1960, pp. 91-183; 1962, pp. 474-478; 1965, 
pp. 663-666; Mancarella 1979, pp. 201-207). 

1.3. Norme editoriali. 

Nella trascrizione delle annotazioni originali, per quanto si 
sia cercato di regolarizzare il meno possibile, si sono seguite le 
norme seguenti: 

1) si uniscono o separano le parole; 
2) si sciolgono le abbreviazioni, indicando fra parentesi 

tonde le lettere inserite; 
3) si inseriscono i segni di punteggiatura e l'apostrofo (ac-

centi, spiriti e dieresi sono invece quelli dei manoscritti); 
4) si regolarizza l'uso delle maiuscole; 
5) si indicano le lacune ricostruite, chiudendole fra paren-

tesi quadre, e quelle non ricostruite, chiudendo, sempre fra pa-
rentesi quadre, tanti puntini guante si presume che siano le 
lettere mancanti; le lacune sono sempre dovute a guasto mec-
canico; 

6) si indicano con un trattino verticale, seguito da un nu-
meretto in alto, l'a capo e A numero del rigo dell'originale: con 
il trattino verticale doppio si indica il cambio di pagina; 

7) nei testi in caratteri latini si distingue u da v; 
8) quanto é in lingua greca viene tradotto, reso in corsivo, 

e chiuso fra parentesi tonda in sede di traslitterazione. 

1.4. Criteri di traslitterazione. 

1.4.1. In primo luogo é indispensabile accertare il valore da 
attribuire ai segni alfabetici greci in rapporto ai suoni del vol-
gare romanzo. Sarebbe peró imprudente dare per scontata una 
corrispondenza diretta tra suoni e segni; dobbiamo infatti tener 
conto della possibile influenza su chi scriveva di tradizioni orto-
grafiche diverse dalla tradizione grafica greca. La prudenza sug- 
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gerisce di non considerare fi testo greco una sorta di trascrizione 
fonetica del parlato e di ricordare sempre il margine di conven-
zionalitli inerente ad ogni tipo di scrittura. 

1.4.2. Elenchiamo subito le corrispondenze che é possibile 
considerare sicure: 

= a 
E = e 
o = o 
t. = i 

= o 
= d 

8 =t 2  
=1 

(a=m 
V = n 3  

= 
p = r 
-c = t 

= f 

Per gli altri segni conviene procedere ad un esame piú accu-
rato, che iniziamo dalle vocali. 

1.4.3. Nei nostri testi 71 equivale sempre ad i. Mi limito a 
citare alcune parole latine: Aourtivt. pr)kkseq o = Domini mille-
simo (IV .1); ispiho ptEva-TK cerepekricr Se/ríate Tiv8g-rp5vrK = primo 
mensis aprelis decime indicionis (IX.1); lilpxovprx = mercu-
ris (X.4) 4. 

1.4.4. Il segno u equivale anch'esso sempre a i, come negli 
altri testi analoghi 5: (XVII.3), Strrso (VI.4) e crounpaVyrroo 
(VI.6), nonché le varíe accorrenze di apxup.av8pra e varianti (I.1; 
11.8; 111.2). 

2 Occorre solo in ove = lat. ut (VI.4 e XIX.25) ese = lat. et  (XVIII.4). 
3  Per vv cfr. 1.4.17. 
4  Cfr. Pagliaro 1953, p. 297; Parlangéli 1960, pp. 104 e 155, e tutti gli altri 

testi italo-greci. 
5  Cfr. Pagliaro 1953, p. 297; Parlangéli 1960, p. 104; in alcuni casi anche 

Schneegans 1908, passim. 
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1.4.5. Il digramma EL ha sempre il valore di i, confermato 
esplicitamente in un caso di doppia grafia della stessa parola, 
in cui EL si alterna con y (pon. (VI.7) e cpb (VI.6) e dall'uso di 
altri testi analoghi 6. 

1.4.6. Il digramma ot. occorre tre volte, sempre per i: Oiov 
(II.8); "EpxouXot (VI.5; cfr. "EpxovIl) VI.7); 7coLyka-co (VIII.1) z. 

1.4.7. Il diagramma ov, estremamente frequente, é la resa 
di u, come negli altri testi analoghi. Mi pare sufficiente citare 
alcune parole latine: ox50 aounpa = ut supra (VI.4); Térroup. ppev-
voup. = totum rregnum (X.2); ca aolitpa = ut supra (XIX.25). 

1.4.8. Va notata l'apparizione, in due testi diversi, tra i segni 
greci, del segno latino j: Sja (X.4); jolívuo (XIX.2); (XIX.23) B. 

1.4.9. Rendo con y se in posizione iniziale o intervocalica; 
malgrado i dubbi possibili, do V- anche per BaplIrca (VI.3) e 
BLo-rlyvavo (VIII.1). In nesso abbiamo 8Ezép,(3p[L] (V.5; cfr. anche 
VI.4), Kakár3pa (VI.5); KapPouv[L] (XIV.2), che rendo con b. Senza 
dubbio bb in crov51(3wrou (II.10), f3(3ocp6vE (XVI.3) e EWA-1p° (XVIII.5) 

1.4.10. Il y appare da solo in posizione iniziale appena in due 
casi, sempre seguito da L: yuo9pvou (II.1 e 111.3, qui due volte); 
ytovIrp (XII.1). Seguo Pagliaro 1953, p. 297, nella traslittera-
zione con jm. All'interno di parola trovo y in 88Lyouacrraoucr(L) 
(V.2) e pEcro9pyyL-caa (XIX.17), dove lo considero equivalente a [g], 
alla stregua dei gruppi consonantici yypav (II.5), ypavS(L) (V.3); 
ypecv8Lvn (XIX.3); y-pavSlacriii.LE (XIX.4, e cfr. 17 e 20, con varianti 
relative ad altri segni grafici). 

6 cfr. Schneegans 1908, p. 587; Pagliaro 1953, p. 297; Parlangéli 1960, pp. 104 
e 180; Mercati 1938, passim. 

7  Cosi anche in Schneegans 1908, p. 587; Pagliaro 1953, pp. 297 e 302;. Parlan-
géli 1960, pp. 104 e 155; Mancarella 1979, p. 203; Mercati 1938, passim; Frasca 1949, 
n. 55 (116.col.). 

8  Alcune lettere o perfino parole intere in latino si troyano nel Tipico cinque-
centesco edito da G. Mercati 1938, passim. 

9  Analoghe corrispondenze sono accertate da Schneegans 1908, p. 588; Pagliaro 
1953, p. 297; Parlangéli 1960, p. 105. 

18  Cfr. Mercati 1938: yLopvt. (p. 198), yt.ofkal (p. 200). 
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1.4.11. Solo in no4y14-ro (VIII.1) si trova y1, che vale sena 
dubbio [X] e che trasiittero gl". Con lo stesso valore c'é kx in 
ittlxi,cho (XVIII.3) e Xy in -cpalllyt.o (XVIII.5). Traslittero alío 
stesso modo. 

1.4.12. PHI frequente é invece yv: Drlyvopt. (V.1; VIII.2; X.1; 
XVI.2, con varianti relative ad altri segni); Buanyvávo (VIII.1); 
crtyvbolSpa. (XVI.4). Lo rendo gn, dato che corrisponde sicuramen-
te a [p] 12. 

1.4.13. appare da solo sette volte, le prime quattro in pa- 
role 'atine: iSErip..s rySigrióvna xoucurpgEv-reat.p.o aecrcr4Eat,p,o 
(IX.1-2); cpopva/t, (XIV.3); anglo (XIX.15), 70.4-r1 (XIX.16). Non 
esiste la possibilitá di una resa univoca, perché c é sicuro nel 
1°, 2°, 5° e 7° dei casi citati, é accettabile nel 3° (forma semi-
volgare) e 6° (spacio per spatio con ci = ti per [ts] come nella 
grafia latina medievale), ma nel 4° dobbiamo necessariamente 
ammettere una trascrizione g (o postulare un errore dell'anno-
tatore). 

1.4.14. Di regola a (e gli altri segni equivalenti) rende s, ma 
in ákkotrracrévSo (XVII.1) esso deve equivalere ad una pronuncia 
[J]". Traslittero s, in considerazione di analoghi usi della tradi-
zione grafica latino-volgare. 

1.4.15. Molto complesso é fi caso del digramma che non 
si pub staccare da 0.1. Ecco le rispettive attestazioni. 

1) xova-r-rpoTE\Pro (I.4) 
2) tvzapvccatovt. (11.2) ; 1)vxap(va.)crho(vt.) (V.1) 

irmapvccfrWArrl (VIII.2); 
cfr. -livxap(va.)Trio(v1.) (X.1) 

11  Nel Tipico del Mercati trovo cpaylt (p. 200), oTkt.o (p. 201), cpLyloIo (p. 202). 
12 Cfr. per le preghiere cinquecentesche Salvioni 1909, p. 333; nel Tipico, par-

zialmente edito da Mercati, troviamo: ai.yvopL (pp. 200 e 215), oyvtouvo (p. 202), 
xeryvocncLoírti. (p. 216). 

13  Cfr. Parlangéli 1960, p. 159. Cfr. Mercati 1938: vernovv(o) e vtacrepn. (p. 201), 
actcrrsrgwv(e) (p. 202), vEcrolovvo (p. 203), xavocrolpt. e xovecrcrutno (p. 221), xtzvovcr-
crepa, VECICILOUVO, ovcravro, 6v8Lcromatvcen. (p. 222; la seconda forma anche a p. 223). 
Anche Frasca 1949, n. 106 (kou inacrE). Cfr. anche Salvioni 1909, p. 332. 
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3) t.v881.-c/1,ow. (II.3); 
cfr. 1,v&taI(t.olivt) (XII.3) 

4) Tep-r/a (II.3) 
5) ^re(va,) (11.12) 
6) xoueerpa-c/Ev-rEcri.pm (IV.1) 
7) •-cEvovecpl'al (X.4) 
8) cpET/I. (XII.1); cfr. cpé-r/ri 

(XVII.3 e 4; XIX.10) 
9) T/,ópvo (XVI.1) 

10) Pou-rUptaii (XVI.4) 
11) alkou-rEcrévSo (XVII.1) 
12) p.tivces/t, (XVII.3, due volte); 

cfr. [p.,o]va-r/71 (XVIII.5) 
13) Bérn/Tivn (XIX.16) 
14)  
15)  
16)  
17)  
18)  
19)  
20)  

(t4) (VI.4) 
cfr. liv8t.crlt,<Sviri (VIII.2) 
-répaho (V.4) 

Ellcrou (V.1; VIII.2; X.1) 
crInvxou (V.5) 
crbvxovccv-caerr-co (VI.1) 
SEalév(3pt4 (VI.4) 
peahnoirrau (VI.5) 
atri (VI.5) 
xoucccrlov-rhyr) (VI.7) 

Conviene aggiungere qui l'unico esempio di cr. : 21) 4.-rd-
T(L) (V.3). 

Nella maggior parte dei casi, i tre digrammi equivalgono 
senz'altro al grafema latino c, sempre seguito da vocale palatale 
(cfr. i n' 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21). Nei ni 2 e 3 si 
deve tener conto dell'uso latino medievale di c seguito da i per 
T + J. Analoga puó essere la spiegazione del n. 4, anche se ci si 
attenderebbe una t, che manca, sicché non possiamo trascrivere c, 
ma azzardare z, postulando una pronuncia [ts]. Casi indubbi di 
[d3], e quindi di g, sono i n' 6 e 13; per 10 si tratta addirittura 
di [dd3] 14. Molto meno sicuri sono i casi dei ni 7 e 14, dove 
e al rendono 1'esito di accanto a cui va 9 (esito di al-) e 20 
(esito di -1=0. Qui i nostri digrammi potrebbero rendere tanto 
[j] che [d3]; traslittero con j. Molto singolare é il n. 19, dove 
non pub che essere la resa di [k]: la sola spiegazione possibile, 

14  Cfr. Frasca 1949, n. 3 (icTIE-rcilgtou), 4 (rIEv-c-ctlE), 23 (TIEvEpécIE), 126 (la -cIou-
crcZta). 
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a mio parere, deve invocare la molteplicitá di funzioni di ch nella 
tradizione grafica del volgare meridionale (cfr. 1.4.16) 15. 

1.4.16. Contro quanto ci si attenderebbe x non sembra equi-
valere sempre a [k]. Troviamo infatti, oltre al casi da traslitte-
rare con c davanti a vocale posteriore: 

XOUCIMpOWLEVT011 

cricbsuou (II.6) 
xouarrpovxmr(ou) (111.1) 
pExLitin (111.2) 
8Exkilf3p[1.] (V.5) 
Sext.pa (XII.3) 

Non puó qui trattarsi di assenza della palatalizzazione, oltretutto 
documentata per xoua-c-spoTIevso (I.4) e SE6lévI3pLa (VI.4), ma di 
un uso di x per rendere Un. Ció puó trovare spiegazione sol-
tanto in rapporto all'ambiguitá del digramma volgare ch, usato 
nel mezzogiorno medievale tanto per [tf] che per [k]. Si osservi 
che in grafia latina abbiamo Chellecto (XIII.1) e monachi (XIII.2 
e 3) accanto a ch(i) (VII.2) e arch(i)ma(n)drite (VII.4) lá.  Adot-
to dunque ch anche nei sei casi citati sopra. 

1.4.17. Solo in avvo (1.3 in lat.; V.1) e avv!.. (II.2) vv puó es-
sere reso con nn. Altrove esso equivale invece a [II]: Ovvt.crcrav-co 
(1.3); pevvavvri (V.4); pEvva.p.-r(i.) (VI.1); ptvvav-r(L) (X.3); in quest'ul-
timo testo c'é anche ppÉvvoup.. = lat. regnum (X.2) ". Trascrivo gn. 
Lo stesso valore ha anche vi. in joiivto (XIX.2), che traslittero alío 
stesso modo ". Per yv cfr. piú sopra. 

is Per questi problemi cfr. Pagliaro 1953, pp. 288 e 302-3. Per Mancarella 1979, 
pp. 203-5, TI pub valere c, g, z, j. Incertezze analoghe esprimeva per 4 Parlangéli 
1960, p. 107, il quale a pp. 158 e 180 postula per TI i valori e, gg e perfino 
Frasca 1949 ha parecchi casi in cui TI é c (come n. 76 croópnZe), ma anche n. 120 
(ka x6TIct) e 187 (lov xavvap6-rIou), nonché 1'equivalenza = TI (cfr. n' 235 o-rpót-cIov 
e 285 onpriegou); ib. 328 ¿c•rIco Porrta = aiu o aggiu vogghia. 

16  Nei capitoli di Bagnolo del 1440 c'é 8exé4pou (cfr. Mancarella 1979, p. 204). 
Pagliaro 1953, p. 288, dava a y1 la stessa ambivalenza tra [k] e [ti']. Mercati 1938, 
p. 214, ha Bouxtuavou = Vucisanu; nello stesso testo c'6 qualche caso di ox = [f]: 
xoyvocrxt.oírrt (p. 216), yEawnoilvo e xoyvLova-xavao (p. 217), vecrxtolívo (p. 218), Xacnetkro 
(p. 219), xoverniv-clta (p. 220). Nello stesso testo ci sono esempi di evidenti latinismi 
grafici: afferoupircolov(E) (p. 200), TcpEaxpv.n•rot. e snoo (p. 201), aouf38tct., oPcrephpE e 611.7sp-
OcurIt6vt. (p. 220), npovirro e EICCf O (p. 221), oc8pAcroc corretto su ccuutzrol, (p. 222). 

17 Cfr. le forme analoghe in Parlangéli 1960, pp. 107 e 160; Mercati 1938: 
ovvtouvo (p. 201), ovvt. (p. 202); Frasca 1949, n. 56 (a.yyth.e), 397 (crovvyncpwca). 

18  Cfr. Colonna 1956, p. 201. 
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1.4.18. Il grafema x si riscontra solo nelle tre occorrenze di 
aPXup.avagpt-rov (e forme simlii). Lo traslittero ch. 

1.4.19. Rendo con doppie latine tutti i casi in cui il grafema 
greco é doppio, con la sola eccezione di vv (per cui cfr. piit 
sopra, 1.4.17). 

2. TESTI. 

I (1402) 

Biblioteca dell'abbazia di Grottaferrata, Triodion, ms. 210 (á f VII), 
f. 2'. L'annotazione occupa fi margine superiore della pagina, il cui angolo 
destro é molto deteriorato. Ediz.: Petta 1972, p. 162. 

t Aou apxyptav8K-cou Icc]xo- 
0[0v  12 ou(v)  Hicc 90 
cpanno [ccpxy].tav8ptao[v kou 
Tcovp]-13vou Se Ovvcacrav-co, ccvvo 
Aopilvt. 14  p.c11,71 zova-c-rpo•gcv-co E 
SOUEL. 

t Lu archimandri[tu la]co- 
v [u ] 12  u(n) [.]ia fo fatto 
[archi]mandritu [lu jur]-j3nu 
de Ognissanto, anno Domini 
1 4  milli cuattrocento e dui. 

Si tratta di Giacomo II, che nell'elenco del Chronicon (Robinson 1928, 
pp. 324-325) appare nella carica per gli anni 1404-1430 (la sua morte é collo-
cata nel 1431). L'anno di inizio del suo ufficio va quindi anticipato al 1402. 
Giacomo é l'autore della II annotazione ed é protagonista della III. pre-
sumibile che il giorno di Ognissanti a cui ci si riferisce sia quello del 
calendario latino, cioé il 1° novembre, perché nel calendario greco la ricor-
renza non é fissa, ma cade la prima domenica dopo la Pentecoste; d'altra 
parte la data del 1° novembre appare acquisita anche in un calendario con 
l'indicazione di alcune feste latine, che si trova in un codice greco compi-
lato a Tropea nel sec. XIV (cfr. la  nota 26). 

II (1423) 

Ibid., Meneo di ottobre e novembre, ms. 513 (á a XIII) f. 126r. L'anno-
tazione occupa, da circa metá pagina alla fine, lo spazio lasciato preceden-
temente in bianco. Ediz.: Rocchi 1883, p. 313; Russo 1975, p. 640. 

KOVELOTOU Ttoikvou 1.1111kl. 

X0OCCCTpOUXEVT01.1 12  OLVV.TpE a.VV 

Se koc cvxapvaTIcovc akIt Souc. 13  
cv8Sys/couvc, Xou flEvvcpcSia aS opa 
8£ Tcp-ra 14  pcváfla kol5 143dcv-rc 

Cuistu jurnu alli milli cuat-
truchentu 12  vintitré anni de la 
incarnacioni alli dui 13  inddiciu-
ni, lu venniridia ad ora de ter-
za 14  minava lu livanti forti cu 
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cpdryn xou axoua; aS ouvou 15  po-
n-EY-rol) p..ócrcn. 1,00 7COVEVTI. xov 
yypay qmpópr. E 16  X011 axoua E 

axoupecov crok. Issp crit Celan SE 
cdil7vcc 'APE Mapa, xt, voy 
a. (Mía.. 18  01415 cppeest. Taxolov 
apxyp.ayS80.-rou OL,Sat. 19  xouncrsou 
xoakv. ppecru, at.Ey8So °Os, 
lov I" povacrrEpt,ov, E o-xptoxn. crouf3- 
06T01.1 XOUXI,Ce Iletv(ov) irpoma  

p.tcc, 112  cr-cclySSo á T'recr3ovka cala 

acua; ad unu 15  momentu mossi 
lu ponenti cu ggran forori e 

1 6  cu acua e scurau lu soli per 
spachiu de u17na Ave Maria, 
cuasi chi non si vidia. 18  Iu, 
frati Iacovu, archimanddritu, 
viddi 19  cuistu culli altri frati, 
sienddo allu li°  monasteriu, e 
scrissi subbitu culla man(u) 
1" propia mia, 112  standdo a tta-
vula alla ce(na). 

il 5 novembre 1423 9  della II indizione 20. L'ora terza corrisponde a 
circa le nove del mattino. Tale é la solennitá della annotazione che sembra 
il racconto di un'eclissi di sole, ma a quella data non ci fu nessuna eclissi 
del genere 21  e quindi si tratta solo di un temporale particolarmente vio-
lento, descritto con molta enfasi. Va notato che questa é l'unica annota-
zione del gruppo esaminato in cui siamo sicuri che la data dell'avvenimento 
che essa riferisce coincide con la data dell'annotazione stessa, per sua 
esplicita dichiarazione. Si noti anche l'uso di computare fi tempo per 
mezzo delle preghiere. Cfr. Battaglia 1961 ss., I, p. 873: « Meno di un'ave-
maria, in un'avemaria: fi tempo assai breve che ci vuole a recitare la pre-
ghiera, un attimo» (esempi da Tassoni, Forteguerri, Verga). Un brano della 
Cronaca Bolognese, riportato nell'articolo di Anonimo 1885, p. 345, di cui 
parleremo, piix avanti, quantifica il tempo di durata del terremoto in un 
miserere adagio, o piuttosto un miserere e mezzo. 

III (1429) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (á a XVI), f. 82". L'annotazione occupa 
fi margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 317; M.G.B. 1931, 
p. 256. 

riptépcc, avvou SE 1.ce ELV- (Lo stesso giorno), annu de la 
xapvcc(-r/v.oyt) [3.(7))11(1.) XOUCCT- incarna(cioni) m(i)11(i) cuattru- 
-rpouzsv-c(ou) x0', rivS8L(r/tovvt.) chent(u) 29, inddi(ciuni) 7, lu 

19  Il giorno e il mese non sono espliciti, perché nel testo si fa riferimento 
al giorno e al mese a cui é destinato l'inno della pagina del codice, sul cui 
margine é l'annotazione; cosi anche nelle annotazioni III, VIII, XIV, XVI, 
XVIII e XIX. 

29  t evidente che l'indizione é computata secondo lo stile bizantino, con 
inizio al 1° settembre, come in quasi tutti i documenti coevi meri- 
dionale. 

21  Cfr. Oppolzer 1887, pp. 126 e 253. 
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Xou 1 2  apxup.(avSpvco)u Tax6Pou pE-
xlanz. Xou Tévv,plwrou Se 
1(a), o-t.baSo kou 13  yLolSovou 8£ 
Eecv-cou BCCIEVT¿VOU xec-roc lovr¿vov, 
Xou ytoúpvou as kouvlS(m).  

12 archim(andrit)u Iacovu re-
chippi lu tenimentu de 1'Asprel- 
1(a), sienddo lu jurnu de 
Santu Valentinu (per i latini), 

lu jurnu de lunid(ia). 

il 14 febbraio 1429; l'archimandrita Giacomo ha ricevuto la tenuta 
di Asprella 22, che é una localitá montuosa a nord-ovest di Carbone 23. La 
difesa di Asprella appare fra le carte feudali dell'Archivio Sanseverino di 
Bisignano, in un fascicolo riguardante la controversia fra il monastero di 
Carbone e il principe di Bisignano «per le difese di Scanzana e Asprella 
della terra di Carbona della tontea di Chiaromonte» 24. La masseria di 
Asprella appare ancora fra le proprietá in uso esclusivo dei monaci di 
Carbone nell'atto di separazione della mensa dei monaci da quella della 
commenda (1581); la masseria é qui valutata 32 ducati 25. Va notato che 
nella data finale viene specificato che quel giorno ricorre per i latini la 
festa di S. Valentino; la specificazione dell'annotazione si spiega col fatto 
che il calendario greco non corrisponde a quello latino nelle ricorrenze 
dei santi 26. 

22  Rocchi, dopo ayer trascritto 1'annotazione, aggiunge che lo stesso archi-
mandrita ha scritto sotto: «Armo MCCCXXIX io archimandrita Jacovo Ferraro 
ho ricuperato seu ricevuto il territorio della Sperella». Questa ulteriore anno-
tazione é oggi quasi completamente sbiadita; per quanto ancora mi sia riuscito 
vedere, essa 6 di mano diversa da quella dell'annotazione a cui segue, molto 
posteriore, assai simile a quella di altre due annotazioni che si troyano sotto 
la IV e la VIII, nonché di un'altra assai tarda, che si riferisce con ogni proba-
bilitá alla VI, cambiandone come qui la forma verbale, sostituendo cioé la 1' 
pers. sing. alla 3' (cfr. le note 28, 45 e 49). Queste quattro note tarde sembrano 
una trasposizione in lettere latine delle annotazioni in caratteri greci, a cui 
in tre casi fanno seguito, in un caso fanno riferimento. Quanto al cognome che 
si attribuisce all'archimandrita Giacomo II, cioé Ferraro, trovo riscontro in 
Ughelli, che nella lista degli abbati del monastero, ricavata dal Santoro e tra-
scritta dalla Robinson 1928, pp. 326-327, colloca Jacobo Ferrario di Carbone in 
corrispondenza del Giacomo II (morto nel 1431) della lista del Chronicon, ripresa 
dalla stessa Robinson 1928, pp. 324-325. 

23  Cfr. la tavoletta 1:25.000 del f. 211, III NO, Latronico, 1956, della Carta 
topografica d'Italia, I.G.M.I., Firenze. 

24  Cfr. Donsi 1953, p. 73. II fascicolo (Archivio di Stato di Napoli, Archivio 
Sanseverino di Bisignano, carte b. 11, fascic. 8) abbraccia gli anni 1520-1551 e 
conserva copia autentica del diploma di Carlo V dell'anno 1520, nel quale é 
inserito un diploma di Federico d'Aragona dell'anno 1496. 

25  Cfr. Robinson 1928, p. 317. 
26  II codice della Biblioteca di Grottaferrata III, descritto da Rocchi 

1883, pp. 249-251, proveniente da Tropea e attribuito al sec. XIV, contiene al 
ff. 205r-211v un calendario con 1'annotazione di alcune ricorrenze del calendario 
latino: troviamo annotata accanto al 1° novembre la festa di Ognissanti, menzio-
nata nella I annotazione, e accanto al 15 giugno la festa di S. Vito, menzionata 
nella XIV, ma non troviamo annotata accanto al 14 febbraio la festa di S. Valen-
tino, menzionata qui; forse questo spiega la specificazione aggiunta alla sua 
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IV (1432) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (Á a XIV), f. 141'. L'annotazione oc-
cupa il margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 318; M.G.B. 
1931, p. 257; Petta 1972, p. 167 27. 

t 'Avvo Aoulivt Irrikkecrtilo xová- t Anno Domini millesimo cua- 
-rpaTIEwcEolub) 12  143', i:varKtovvt tragentesimo 12  32, indiciuni 10, 

pou apaou Mov-rn K)4pou. fu arsu Monti Claru. 

Si a qui notizia dell'incendio del 1432, che colpi Monte Chiaro e che 
provocó il trasferimento a Carbone 28. Monte Chiaro non era la sede ori-
ginaria del monastero, che aveva subito un incendio giá nel 1174. 

V (1456) 

Ibid., Meneo di dicernbre, ms. 514 (á a XIV), f. 31'. L'annotazione occupa 
il margine superiore della pagina. Ediz.: Petta 1972, p. 167. 

Avvo .11vxap(va)otno(vt) ,avv;' 
SE Xou vórcpou Driyvopt Eléo-ov 
Kpyr-cov, e' nv(Stir/tovt.), cpdri ).o 
TEppap.o•rov nEp -roírc-co ou pouv-
Sov e 6Styouao-c¿coucr(t) nap.r. SE 

NEarcokiri E S'Aptavov e p.ptoatc(t) 
aoul3Tpt. cr/tecátr(t) E xxacrTékka, 
zep ).Xce xopkra ypavS(t) rri rcecp-
cr(t), Tiv -cipito SE xara Kalicr-co 
1 4  Thcrgto, pevváv r ou otpEvvicr- 
crtp.ov ppE Akcpóvcrou Se Pathva, SE 

Sta SE Soptvrixa, a kri 15  crbvxou 
Se SEx¿pflp[t]; net) l cppá-c(t) 
1 7  Po[t.ta]15vo. 

Anno incar(na)cio(ni) 1456 de 
lu nostru Signori Jesu Cristu, 
5 in(dicioni), foi lo terramotu 
per 12  Unto lu mundu e ddigua-
staus(i) parti de Neapoli e 
d'Arianu e mmult(i) auj3tri ci-
tat(i) e ccastella, per lla corneta 
grand(i) chi pars(i), in tempo de 
papa Calisto 4  terzio, regnanti 
lu serennissimu rre Alfonsu de 
Raona, de dia de dominica, a 
li 15  cincu de dechembr[i]; 1 6  per 
me frat(i) 17  Ro [ma]l5nos. 

4. kov é inscrito al di sopra del rigo. 

menzione secondo i latini: mentre alcune feste, come quella di Ognissanti e di 
S. Vito, erano accettate anche dall'uso greco, altre, come quella di S. Valentino, 
rimanevano prettamente latine. 

n Rocchi, e quindi M.G.B., assegna 1'annotazione al f. 51; Petta, per un errore 
di stampa, al f. 121; la rilegatura del codice é retente, posteriore a Rocchi, ante- 
riore a Petta. 

28  Una mano assai tarda ha aggiunto questa ulteriore annotazione: «M CCCC 
XXXII s'arse Monte Chiaro et si habitó Carboni.» Essa ha avuto le stesse edizioni 
dell'annotazione a cui fa seguito. La mano 1 assai simile a quella che ha trasposto 
in caratteri latini le annotazioni III, VI e VIII (cfr. le note 22, 45 e 49), e del 
resto anche questa sostanzialmente traspone in caratteri latini la IV annotazione. 
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Il terremoto é messo in relazione con l'apparizione della cometa 29. 
Abbiamo qui un'altra testimonianza di uno dei maggiori terremoti che 
abbia scosso 1'Italia meridionale 30. L'annotazione non fa che convalidare 
le conclusioni a cui era giunto il Baratta 1901, p. 68, sulla data, sui luoghi, 
sulla forma e sulle dimensioni del cataclisma; egli fomisce localitá per 
localitá le notizie raccolte sui danni e sul numero delle vittime. Quanto 
alle cittá di cui qui si parla, sappiamo che Napoli fu molto danneggiata e 
ebbe circa 100 morti (p. 71) e Ariano fu quasi totalmente distrutta e ebbe 
circa 2.200 morti (p. 68). Baratta traccia anche una cartina con la forma 
e le dimensioni del terremoto e conclude che «possiamo senza tema di 
discostarci troppo dalla veritá, ritenere che l'area mesosismica abbia inte-
ressato la regione aquilana, il Molise, il Beneventano, la provincia di Cam-
pobasso e parte della Basilicata» (p. 73). Va notato che il terremoto fu 
disastroso anche a Brindisi, mentre lo fu meno nelle regioni circostanti e 
piú vicine all'area mesosismica. Non pare strano quindi che le scosse piú 
forti, quelle tra le 10 e le 11 del 5 dicembre 31, siano state avvertite anche a 
Carbone. Non siamo portati a credere peró che la data dell'avvenimento 
sia quella dell'annotazione, per quanto essa si trovi a margine degli inni 
destinati al 5 dicembre: sarebbe assurdo pensare che giá nella giornata 
del terremoto siano arrivate a Carbone notizie precise sulle distruzioni 
prodottesi. La data dell'annotazione é quindi presumibilmente successiva, 
forse addirittura di un anno, se ci piace pensare che essa sia stata scritta 
sempre un 5 dicembre, come pare suggerire il fatto che essa si trovi, 
come dicevamo, a margine degli inni di quel giorno. 

Quanto all'accenno della testimonianza alla comparsa della cometa, a 
cui si fa risalire la causa del cataclisma, trovo notizie su di essa in Flam-
marion 1874, dove essa viene identificata con la cometa di Halley 32, e in 

29  In un'altra annotazione dei nostri codici si dá notizia di un terremoto 
di poco anteriore, cioé del 2 luglio 1456; di esso non trovo menzione altrove. 
L'annotazione é in lingua greca ed é stata edita da Petta 1972, p. 161. 

Altre notizie su di esso sono riportate da Anonimo 1885, dove si pubblica 
una lettera, dei giorni del terremoto, dell'ambasciatore senese a Napoli, indiriz-
zata ai signori di Siena, e il riassunto delle notizie sul terremoto che si erano 
diffuse per via di alcune lettere (la compilazione é coeva al terremoto, in tedesco, 
forse di un frate che dava notizie in Germania); cfr. inoltre Motta 1887, che 
pubblica tre lettere, di quei giorni dell'ambasciatore milanese a Napoli a Francesco 
Sforza; e inoltre Romano 1888, che pubblica una annotazione coeva, contenuta 
in un codice di Pavia del sec. V, che dá ulteriori particolari sulle rovine del 
terremoto. 

31  Cfr. Flores 1981, pp. 129-30. 
32 «Niel 1456 nel mese di giugno, un astro simile [a una brillante cometa] e 

di grandezza straordinaria, orribile, trascinandosi dietro una coda lunghissima 
e brillante di vivo splendore, gettó lo spavento in tutta la cristianitá. Il papa 
Callisto III guerreggiava allora contro i Saraceni. Egli mostró ai cristiani che 
la corneta 'aveva la forma di troce' e prediceva un grande avvenimento; nello 
stesso tempo Maometto annunciava ai suoi che siccome la corneta 'aveva aspetto 
di jatagan' era una benedizione del profeta. Dicesi che il Papa, riconosciuta poi 
la stessa configurazione alla corneta, la scomunicó. I cristiani riportarono la 
vittoria di Belgrado. Per certo la corneta, che era ancora quella di Halley, non 
se ne dava per intesa» (p. 347). 
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Anonimo 1885, p. 345, che riporta un accenno della Cronaca Bolognese 
all'apparizione di una stella in quell'anno fra oriente e settentrione 33. 
Sull'apparizione della corneta di Halley in Asia nel 1456 si veda Ho Peng 
Yoke 1962, p. 203, che in base a fonti cinesi, coerane e giapponesi docu-
menta il suo passaggio nei mesi di maggio, giugno e luglio; la sua dire-
zione era da nord-est verso sud-ovest. 

L'autore dell'annotazione é Romano Paoli, che qui si firma semplice-
mente frate Romano, anche se la sua nomina a coadiutore dell'archiman-
drita Placido é ratificata giá nel 1454 da Nicola V 34. Nel 1463 egli é giá 
archimandrita del monastero 35. Ne11'elenco degli abbati del Chronicon 
(Robinson 1928, p. 325) appare nella carica per gli anni 1470-1476; l'anno 
di inizio dell'ufficio va quindi anticipato al 1463. Pare che sia stato lui ii 
principale artefice della lotta contro i Sanseverino, che svolgevano una 
politica di soprafrazione ai danni del monastero: essi pretendevano gli 
antichi possedimenti dei Chiaromonte, quali loro eredi legittimi 36, non te-
nendo conto delle antiche donazioni, e non erano disposti a rinunziarvi 
dopo la morte di Ercole Sanseverino, che Ft aveva occupati (argomento 
delle annotazioni VI e VII), né erano disposti a sottomettersi ai ripetuti 
interventi di Ferrante d'Aragona a favore del monastero 37. Ii principe di 
Bisignano portó la controversia con l'abbazia fino a Roma e accusó Romano 
come perturbatore dell'ordine a Sisto IV; il papa mandó una commissione 
al vescovo di Anglona ché indagarse sul caso. É facile capire come i 
tempi non fossero favorevoli a un monastero greco in decadenza e al 
suo abbate: Romano fu richiamato a Roma, ma il principe di Bisignano, 
non contento ancora, lo fece catturare e rinchiudere in una prigione a 
Senise; guando ne usci, dopo otto mesi (1477), l'abbate in commendarn 38  
Paolo Sostio lo privó della carica con una sentenza in latino, scritta in 
carateri greci, firmata dal priore e da quattro monaci del monastero; il suo 
stato era talmente penoso che l'anno seguente i monaci dell'abbazia gli 
assegnarono una piccola proprietá per vivere 39. Romano é autore anche 
della VI annotazione e non é escluso che sue siano pure la VIII e la X 413. 

VI (1458) 

Ibid., Triodion, ms. 389 (á R X), f. 13". L'annotazione occupa l'inizio della 
pagina, lasciato precedentemente in bianco, Ediz.: Petta 1972, p. 163. 

33 «... la quale [stella] a vedere era rotonda e grande come un occhio di 
bue, e dalla quale usciva una fiamma larga a modo di coda di pavone, a raggi» 
(riporto il testo dall'articolo citato). Gli Anuales Forolivienses indicano il 1° giugno 
come il giorno in cui apparve la corneta (Muratori 1723-51, XXIII, col. 224, D). 

34  Cfr. Laurent e Guillou 1960, pp. 239-240. 
35  Cfr. Laurent e Guillou 1960, p. 241. 
36  Cfr. Robinson 1928, p. 314. 
37  Cfr. Robinson 1928, p. 308; M.G.B. 1931, p. 260. 
38 La carica era stata istituita dalla Santa Sede nel 1474. L'abbate in com-

mendam, nominato per lo piú nella persona di un prelato delle grandi famiglie 
locali, viene a declassare 1'archimandrita del monastero a piú modeste funzioni 
e poteri, e perfino al nome di priore (cfr. M.G.B. 1931, p. 260). 

39  Cfr. Robinson 1928, p. 309. 
40 Cfr. fi paragrafo 1.2. 
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[Mf11.11, xoueerrpoucrlév-ro] crbv-
xouav-raó-r-ro, Tiv(Silo-gribt,) crá'rrn, 
pEvvec-r(4) 1 2  Ro nana rho o-Exouv-
So, cpost. XXo] ppE (DEpStvav[So] SE 
Pat:JVCC vxopovdero, i)v-rPo 13[vto- a-
'ro Sa lo xapSTiveclt. Oplcn.vo akka 
-rEppa SE Bapkévra nEp xoupicv8a14  
[ptEv-ro] SE lo Súvro á6LE 
O' P£VCTE SEcrUvf3pr4 -i)vhcrbóv(14) 
oi)0 croónpa, 15  aPtip.ou pco-bnoírrou 
lou -cavrgév-r(o) SE la KalecOpa, 
crIn "Epxoukot, SE Eetv-r(ou) 
/E113Epí¡vo; E xxoudcr-rou Cívv(ou) 
(lb cpcIvrcou kou nana E kIou ppl 
crounpaSú-r-rou; E xxoudo-rou dvvou 
1 7  cpoET. p.op.r(ou) "Epxouln. IlEp P.E 
cppa-r(1,) Poilavov, xouao-lou'rópn. 

[Milli cuattrucento] cincuan-
taotto, in(dicioni) setti, regna-
t(i) 2  [lo papa Pio secundo, 
foi llo] rre Ferdinan[do] de 
Raona incoronato, introP[nizza-
to da lo cardinali Or]sino alla 
terra de Varletta per cumanda]4  
[mento] de lo ditto Papa. Ddie 
9 mense decembris indicion(is) 
ut supra, 15  avimu reciputu lu 
teniment(u) de la Calavra, chi 
tinia Erculi de Sant(u) Serve-
rino; e ccuistu ann(u) foi fattu 
lu papa e llu rre supradittu; e 
ccuistu annu ' foi mort(u) Er-
culi. Per me frat(i) Romanu, 
cuajutori. 

1. Corr. in pevvávv(t). 4. Corr. in regnant(i). 

Calavra é un feudo che fu donato dalla famiglia Chiaromonte al mo-
nastero nella seconda metá del sec. XI, assieme alle terre intorno a Car-
bone 41. Il possedimento appare qui in potere di Ercole Sanseverino 42  e 
solo in seguito alla sua morte 1'abbazia ne pub rientrare in possesso; di 
qui il tono di esultanza dell'annotazione, che mette la morte di Ercole sullo 
stesso piano dell'elezione di un nuovo papa e dell'ascesa al trono di un 
nuovo re. Va notato che quello che a Romano preme di annunziare é di 
avere ricevuto la tenuta di Calavra il 9 dicembre 1458; perció non paia 
strano che, nell'esultanza dell'annunzio, egli collochi nello stesso anno l'in-
coronazione di Ferrante a Barletta per mano del cardinale Latino Orsini 43, 
per volere di Pio II, che invece avvenne poco dopo, il 4 febbraio 1459 44. 

41  Cfr. Robinson 1928, p. 296 e i documenti da lei trascritti per gli anni 1102-
1144, che si troyano in Robinson 1929, pp. 207-212, 262-268, e in Robinson 1930, 
pp. 26-29, 30-42; inoltre cfr. Petta 1972, p. 152. 

42  Era fratello di Ruggiero, duca di San Marco; nel 1448 riceve dal nipote 
Antonio Sanseverino il privilegio di cacciare nel territorio di San Martino. Sposa 
Gilia di Calabra, signora del feudo di Calvera, come appare dall'atto del 1489, 
dove ella rifiuta di dare il feudo a suo nipote Ercole (cfr. Cianci di Leo Sanseve-
rino 1902, pp. 7-8 e Azzará 1975, p. 347). 

43  Su di lui Eübel 1894-1923, II, pp. 11, 102, 134, 246, 254, 260; Gams 1873, 
pp. my, 934: vescovo di Conza nel 1438-1439, fu trasferito a Trani e ne resse la 
diocesi fino a che, nominato cardinale da Niccolb V nel 1450, fu trasferito a 
Urbino (1450-1452), a Bari (1454-1472), a Taranto, dove mori nel 1477. 

44  Cfr. D'Agostino 1974, p. 236. 
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Questo errore di Romano induce a credere che l'annotazione sia senz'altro 
successiva all'avvenimento che vuole annotare, anche se non di molto 45. 

VII (1458) 

Ibid., Meneo di dicembre, ms. 514 (á a XIV), f. 72". L'annotazione oc-
cupa il margine superiore della pagina. Ediz.: Petta 1972, p. 161. 

t Anno inca(r)naczionj D(omi)nj n(ost)rj Jh(es)u (Christ)i 
M° CCCC° VIJe jnd(iczionis), rena(n)t(i) jllust(r)issimo 
1 2  d(omi)no Ferdina(n)do, ne fo assignato lo te(rre)no, ch(i) tenia 
Herculj de S(an)to Severino, czoé la ¡3  metat(i) de lo mo(n)t(i) 
e lli pian] de Coccar(o), de dye sabatj jn te(m)pore reverendj 
14 pat(r)is d(omi)ni Placit(i), arch(i)ma(n)drite Ca(r)bonj; data 
mon(aster)jo, VIIIJ° dece(m)bris, jnd(iczionis) ut s(upr)a. 

L'archimandrita Placido é Placidius III, che nell'elenco del Chronicon, 
trascritto in Robinson 1928, pp. 324-325, appare eletto da papa Eugenio IV 
e in carica fino al 1463; nel 1454 comunque egli era giá avanti negli anni, 
quasi privo della vista e percies aiutato nella carica da frate Romano, suo 
coadiutore 46. Questa annotazione si completa con la precedente; ma nulla 

45  A questa annotazione pare riferirsi la nota trascritta da Rocchi 1883; 
pp. 317-318 e riportata da M.G.B. 1931, p. 256. Essa si trova nel Meneo di febbraio, 
ms. 516 (á a XVI), f. 86"; occupa il margine sinistro della pagina ed é oggi completa-
mente coperta da una macchia che ne rende impossibile la lettura; qualche sin-
gola parola qua e lá, a stento visibile, permette soltanto di identificare la nota 
con quella edita da Rocchi e di ipotizzare che sia la stessa mano tarda che tra-
spone in lettere latine le annotazioni III, IV e VIII (cfr. le note 22, 28 e 49); 
del resto anche questa nota é scritta in 1. pers. sing., come la trasposizione in 
lettere latine della III annotazione. Riporto la trascrizione di Rocchi: «Nel 
libro Condachiario cioé libro delle lettioni dei Santi di tutto l'anno, in greco é 
scritto questo: Alli IX del mese di decembre M CCCC LIX indizione settima, 
regnando Ferdinando di Aragona io fra Romano priore e coadiutore di S. Elia 
di Carboni ho ricevuto lo tenimento de Cocchare et lo tenimento seu la meta 
del monte che teneva Hercole Sanseverino per forza et  stato della Chiesa et 
era stato posseduto pria di trecento anni; e questo sia per memoria et in questo 
anno sopradetto fu creato papa Pio II et il re fu incoronato per mano sua dentro 
Barletta, et fi infradetti territorii et monte sono stati anticamente della Chiesa 
di S. Elia di Carboni». Il Triodion, in cui appunto si trova l'annotazione VI, 
pub essere definito libro Condachiario, in quanto contiene i canoni della Qua-
resima. C'é qui un'incongruenza nella data fra il dicembre 1459 e la settima 
indizione, perché quest'ultima corrisponde al dicembre del 1458, secondo l'uso 
bizantino, qui ampiamente documentato (cfr. la  nota 20); l'anno dovrebbe essere 
quindi questo, come attestano anche le annotazioni VI e VII, che documentano 
l'avvenimento, ma non so se l'errore sia del trascrittore (Rocchi) o dell'annotatore 
ignoto. Per la localizzazione della tenuta di Coccaro cfr. l'annotazione VII, in cui 
si parla di essa. 

46  Cfr. la documentazione raccolta da Laurent e Guillou 1960, pp. 152, 154, 
239-241. 
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aggiunge a ció che giá sapevamo. Coccaro é una localitá in parte pianeg-
giante, in parte montuosa (m. 834) a nord-est di Carbone, confinante a sud 
con la localitá di Asprella 47  (tenuta che abbiamo visto essere recuperata 
dall'archimandrita Giacomo nel 1429). Una terra chiamata S. Maria di 
Coccara era stata concessa al monastero nel 1074 da Ugo di Chiaromonte; 
in seguito le terre di Coccaro erano state occupate da Ercole Sanseverino 
insieme al monte, che dopo di lui fu chiamato Monte Herculo; il monastero 
recupera il possedimento alla morte di Ercole, grazie anche all'intervento 
del re di Napoli, non menzionato dalla nostra annotazione 48, 

VIII (1461) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (Á a XVI), f. 114°. L'annotazione oc-
cupa il margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 318; Petta 
1972, pp. 166-167. 

Mfivt Tt5 cdrrb, xfY, cp6 notyIáTo 
Bi.crnyvec-ro 96 7C66TO á Crer&XXOU, 

&ANO 12  l'ivxccpvcrcIthvn Sé kov Er.-
Tvopt. vi&rrpou Egécrou KpLcrsou 
,cculta: TivSlo-11,6vri. 

(Nello stesso mese, il 22,) fo 
pigliato Visignato e fo posto a 
ssaccu, anno 12  incarnacioni de 
lu Signori nostru Jesu Cristu 
1461, 9 indicioni. 

1. Corr. in Ihcrnyvávo. 1. Corr. in Visignano. 

il 22 febbraio 1461; Bisignano viene presa e saccheggiata 49. Si tratta 
della capitolazione del castello di Bisignano alle forze aragonesi, condotte 
da Tommaso Barrese 50, che si inquadra nella lotta tra Ferrante e Giovanni 
d'Angió, chiamato nel regno dai baroni ribelli al nuovo re, fra cui figurano 
anche i Sanseverino 51. Bisignano era aflora fra i territori soggetti al prin-
cipe di Rossano, Marino Marzano 52. 

47  Cfr. la tavoletta 1:25.000 del f. 211, III NE, Fardella, 1956, della Carta topo-
grafica d'Italia, I.G.M.I., Firenze. 

48  Cfr. Robinson 1928, p. 308. 
49 Una mano assai tarda ha aggiunto questa ulteriore annotazione: «L'anno 

M° CCCC° LXJ°, alli XXIJ° de febraro, indittione ottava fu saccheggiata e ab-
brugiaJ2ta la cittá di Bisignano, nella provincia di Calabria». L'indizione non 
corrisponde all'anno: net febbraio del 1461 correva la nona indizione. L'errore é 
dovuto probabilmente ad una nozione sbagliata dei segni che indicano i numeri 
in greco. Questa ulteriore annotazione é stata edita in Rocchi 1883, p. 318, e in 
M.G.B. 1931, pp. 256-257. Essa é di mano assai simile a quella che traspone in 
caratteri latini le annotazioni III, IV e VI (cfr. le note 22, 28 e 45) e del resto 
anche questa sostanzialmente traspone in caratteri latini l'annotazione VIII. 

5° Cfr. Gallo 1901, pp. 22-23. 
51 Cfr. D'Agostino 1974, pp. 233-244. 
52  Cfr. Pontieri 1963, p. 240. 
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IX (1462) 

Ibid., Meneo di marzo e aprile, ms. 517 (á a XVII), f. 112'. L'annotazione 
occupa il margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 319. 

ALE Tcpillo p.Evcrricr ccispElrici, SE-
TivSn/lióvno-, pj,XXsotp,o 12  

xoucerpoc/Ev-rEnpto 6E0'04E0%110 6E-
xovv8o, cpo cpcwroc 1,cc xap,137cavcc 
?ponte Se EGGVT011 AOUISCC, TtEp !ICC-
VOU Se cppan-pri Mccp¿vou. 

Die primo mensis aprelis, de-
cime indicionis, millesimo 1 2  
cuatracentesimo sessagesimo 
secundo, fo facta la caml5pana 
grossa de Santu Luca, per ma-
nu de fratri Marinu. 

Siamo ancora ai tempi dell'archimandrita Placido e di Romano, suo 
coadiutore; é facile immaginare che anche di questa attivitá dentro le 
mura del monastero sia promotore frate Romano, «a strong and determi-
nated person» 53, che giá abbiamo visto difendere molto attivamente gli 
interessi del monastero dalle sopraffazioni esterne. La campana é consa-
crata probabilmente al nome del fondatore del monastero, S. Luca d'Ar-
mento, al quale forse é dedicata anche la chiesa a cui é destinata la cam-
pana. Un'altra annotazione che dá notizia di alcuni lavori all'interno del 
monastero é in lingua latina, si riferisce al 1523 ed é edita da Rocchi 1883, 
p. 316, e da M.G.B. 1931, p. 256. 

X (1466) 

Ibid., Meneo di gennaio, ms. 515 (á a XV), f. 114'. L'annotazione occupa, 
a poco piú di meta pagina, parte dello spazio lasciato precedentemente in 
bianco. Ediz.: Rocchi 1883, p. 316; M.G.B. 1931, p. 256. 

Avv o lb xcep (v -r ••ri o (vt,) , 
SE Xou vacr-rpou Dilyv5pt, EEÉtov 
KpAcrsov, LS' 12  riv(Sysiriovv,), cp6ri 
Xo -rEppeqtó-rou 7cEp T6T0111.1. ppÉvvoup. 
riv Tápirou Se nana 13  ficcijko 6E- 
xoúvaSo, invvccver(1.) CrEpEV(0011.10 
(13Ep8t.vEcvSSovo-  14  SE PaÁ5vcc, SE Vede 
plpxoupria, pzcsovt,x-c¿io-, te' SE 

picrri St. "CEVOU41:111. 

Anno incar(na)cio(ni) 1466 de 
lu nostru Signori Jesu Cristu, 
14 1 2  in(dicioni), foi lo terramo-
tu per totum rregnum in tempu 
de papa 1 3  Paulo secunddo, ri-
gant(i) lo serenissimo Ferdinan-
ddus 1 4  de Raona, de dja mer-
curis, (a mezzanotte), alli 15 de 
lo mesi di jenuarii. 

4. PEacnnx-rocr é inserito al di sopra 
del rigo. 

Siamo ai tempi di re Ferdinando d'Aragona (1458-1494) e di papa 
Paolo II (1464-1471). Baratta 1901, p. 78, sulla base di Motta 1885, pp. 154-155, e 

53  Robinson 1928, p. 308. 
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degli Annales del De Raymo (Muratori 1723-51, XXIII, col. 234 54  D-E), dice: 
«Al 14 gennaio 91' di notte in Napoli ed in Capua fu sentita una scossa molto 
forte, che duró per lo spazio di un `miserere': non produsse danno alcuno, 
ma indusse panico grandissimo. Invece ne arrecó gravi nel Salernitano, a 
Buccino, a Pescopagano, a Conza e ad altre terre». Quanto alla discordanza 
della data (14 e 15 gennaio) possiamo dire che essa dipende dalla discor-
danza dell'orario (9 di sera e mezzanotte); a proposito dell'ora del terre-
moto va notato che nella lettera di Ippolita Sforza, moglie di Alfonso 
d'Aragona, a sua madre Bianca Visconti, edita dal Motta 1885, pp. 154-155, 
si parla delle 9 e tre quarti della notte seguente al 14 dicembre. Puó essere 
quindi o che il nostro annotatore parli di una scossa successiva a quella 
avvertita da Ippolita Sforza, oppure che, scrivendo l'annotazione dopo qual-
che tempo, egli ricordi soltanto che il terremoto era avvenuto nel mezzo 
della notte fra il 14 e il 15 dicembre, e quindi lo collochi nell'ora che per 
eccellenza é a metá della notte. 

XI (1487) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (á a XVI), f. 82v. L'annotazione occupa 
il margine inferiore della pagina. Ediz.: Petta 1972, p. 161, parziale. 

D[ie XI]IIJ° [me](n)si[s febru]arij, Ve ind(iczionis), 1487, 
venj lo r(ever)endo d(omi)no ep(iscop)o Berardino 12  Ferrarj de 
Agrj et piglao la poss(ess)ionj de Sancto Helia de Carbonj et 
lo assig(n)ao alío mag(ni)fico Roberto de Sancto Severin(o) 
cum suis [ fi] nib (us) [et] pertine(n)ciis; 1 4  qui ep(iscopu)s fuit 
Bisignia(n)ensis dyocesis v(idelicet) [ . 

In Eübel 1894-1923, II, p. 106, trovo «Bernardinus Ferrari de Achrio 
presb.», vescovo della diocesi di Bisignano dal 22 settembre 1486 alla sua 
morte, nel 1498. Questa annotazione sembrerebbe quindi posticipare al 
1487 la nomina di Roberto Sanseverino a abbate commendatario del mona-
stero, guando invece la lista degli abbati commendatari, fornita dalla 
Robinson (1928, p. 326) l'assegna al 1483; ma puó anche darsi che l'anno-
tazione si riferisca ad un intervento del vescovo di Bisignano in favore 
di Roberto Sanseverino, giá impegnato nella lotta contro Alessandro di 
Alessandro napoletano, che pure aveva avuto dal papa la nomina ad abbate 
commendatario del monastero, su richiesta dell'abbazia stessa (cfr. Ro-
binson 1928, p. 311). Roberto Sanseverino, che la Robinson identifica erro-
neamente col principe di Bisignano (p. 310), guando titolare del feudo 
doveva essere Geronimo, figlio di Luca, potrebbe forse essere identificato 
col Roberto Sanseverino, figlio naturale dello stesso Luca, che nel 1471 
troviamo nominato nel testamento del padre (cfr. Donsi 1953, p. 13) oppure 
col Roberto Sanseverino, di cui era bisnonno Ercole, primo barone di 

54  Forse per un errore di stampa, Baratta cita la colonna 243. 
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Calvera, del quale abbiamo parlato a proposito della VI annotazione 
(cfr. Azzará 1975, p. 347). 

XII (1510) 

Ibid., Meneo di giugno, luglio e agosto, ms. 523 (á a XXIII), f. 116'. 
L'annotazione occupa il margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi, 
p. 325. 

AXX,T1 LO' SI. pacn. ytoulayo, 
E(av)To Aija. 9E-r/b ovv paipalloili-
kou cala 13érrepa,„ npurévv. T[ot]-c- 
-ro[u] 7c6iroko, 1,6 [avvou] 13  SE 

p.tkkri E0 XéVTO Ee L', 

SExtpue t.v&vrI(Lovvt). 

Alli 19 di lu mesi julio, S(an)-
to Lia feci un miral2culu alla 
vespra presenti t[u]ttu lo po-
polo lo [annu] 13  de li milli et 
5 cento et 10, terza dechima 
indic(iuni). 

3. 11, é inserito al di sopra del ligo. 

Si menziona qui un non identificato miracolo di S. Elia. Siamo al 
tempi delle lotte fra Roberto Sanseverino e Alessandro di Alessandro 
napoletano, prima, e Lelio della Valle romano e Giovanni Gesualdo, dopo 
(cfr. Robinson 1928, pp. 311-2), tempi tristi per il monastero le cui annota-
zioni vanno sempre piú restringendo i propri orizzonti all'interno del-
l'abbazia. 

XIII (1523) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (á a XVI), f. 17'. L'annotazione occupa 
il margine superiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 317; M.G.B. 1931, 
p. 256; Petta 1972, p. 167. 

A di. 3 frebuarij, 11 jnd(iczionis), 1523, fu trapassato Chel-
lecto [et l]assao 1 2  la vigna alli monachi et la casa allo mona-
sterio et l'orl3tu p(er) li monachi. Arrjcordatjvi allj tre de farjli 

la memorja p(er) jp(s)o et p(er) lo pat(ri) et la mat(ri). 

Un'altra annotazione, questa volta in lingua greca, che invita i monaci 
a ricordare i benefattori del monastero, é stata trascritta accanto a questa 
da Petta 1972, p. 167. Egli nota giustamente che «possiamo ritenere che gli 
estensori di queste note raggiungessero lo scopo perché, essendo il meneo 
di uso quotidiano nella sacra officiatura, era difficile che sfuggisse la 
lettura delle note marginali» (ibid.). Siamo al tempo dell'abbate commen-
datario Giovanni Gesualdo (1514-1539 nell'elenco riportato dalla Robinson 
1928, ma dal 1507, secondo la ricostruzione compiuta dalla stessa autrice) 55; 

55 Cfr. Robinson 1928, p. 311. 
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egli si impadroni della terra di Scanzana 56, che era proprietá del mona-
stero, ne cacció gli abitanti tributari dell'abbazia, al loro porto mise gente 
sua e falsificó i confini della terra a proprio beneficio 57. Quanto al nome 
del benefattore lo trovo anche nella forma Twakrro con 1'appellativo di 
diacono in un'altra annotazione, non datata, ma di argomento simile alla 
nostra, in lingua greca 58. Huyghebaert 1972 insiste sull'importanza che i 
documenti necrologici possono assumere in una tipologia delle fonti del 
medioevo, ma lamenta anche uno scarso interesse per questo genere di 
fonti storiche soprattutto per l'Italia (p. 62). Nella sua tipologia le nostre 
note mortuarie 59  appartengono senz'altro al tipo dell'obituario, che é «une 
liste de défunts établie en marge d'un calendrier pour rappeler aux respon-
sables d'une communauté les services anniversaires fondés par quelques 
défunts (leur obit) et les ceuvres de misericorde qui accompagnent ces 
anniversaires» (p. 35). A proposito della lingua di questi documenti viene 
notato che «les obituaires des églises rurales finissent par étre entiérement 
rédigés en langue vulgaire» (p. 44), soprattutto perché in esse «les clercs 
sont isolés et davantage mélés á la masse du peuple que dans les grandes 
abbayes ou dans les chapitres urbains» (ibid.). 

XIV (1540) 

Ibid., Meneo di giugno, luglio e agosto, ms. 523 (á a XXIII), f. 33'. 
I.'annotazione occupa il margine superiore e continua sul margine destro 
della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 325. 

auvri 'n'upa 'soy a.- ou papTv-
po; 1315-cou 12  ,a9p.', (po Sepouv-ro 
<Kan Byro Se Kapflouv[L], 13  lo 
xoualt. C41, ntavSa-ro nop-cavo 
Se la (popvaIv, 14  nv xou(t)cr-ro S&(t) 
15 1.w:citan. 

(Nello stesso giorno del santo 
martire Vito) 1 2  1540, fo defunto 
frati Vito de Carbun[i], 13  lo 
cuali avi piandato lo portono 
de la fornaci; 14  in cu(i)sto di(i) 
1 5  trapasó. 

Anche questa annotazione é una nota mortuaria; si riferisce alla data 
del 15 giugno 1540. Siamo al tempo della successione alla carita di abbate 
in commendam di Ferdinando Ruggieri (1540), che attese a varíe costruzioni 
all'interno del monastero, fra queste forse anche quella del portone della 
fornace, a meno che questa non sia avvenuta prima, cioé al tempi dello 
zio di Ferdinando, Giovanni Gesualdo (t 1539), cosa che la nostra testimo-
nianza non dice. Da notare che il giorno e il mese sono identificati anche 
dalla ricorrenza dela festa di S. Vito, senza aggiungere 1'inciso «per i latini», 
come nell'annotazione III, guando si era voluto identificare il 14 febbraio 

56  Questo possedimento appare accanto a quello di Asprella nelle carte feudali 
di cui si parla nella nota 24. 

57  Cfr. Robinson 1928, p. 311. 
58  Essa é trascritta da Petta 1972, p. 161. 
59  Tan sono anche le annotazioni XIV e XVI. 
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col giorno di S. Valentino; notiamo quindi ancora un'apertura all'uso del 
calendario latino come nella I e nella III annotazione 60. 

XV (1542) 

Ibid., Triodion, ms. 210 (á 3 VII), f. 215". L'annotazione occupa il mar-
gine superiore della pagina. Ediz.: Petta 1972, p. 162. 

Die 9 me(n)sis ap(ril)is, 15 jnd(iczionis), 1542, se rompió la 
campanella piccola e la roml2pió Goglelmo Mobiljo, nominato 
Cozurjello, sonando me(n)zorgiorno, et era lo di de Pasca et 
foro a sonare Cesaro Romano et 14  Andrea [Ger]injello. Fo p(re-
sen)t(e) Antonjno Gacjano, scrjsse mano p(ro)p(ri)a. 

XVI (1558) 

Ibid., Meneo di giugno, luglio e agosto, ms. 523 (á a XXIII), f. 183'. 
L'annotazione occupa il margine inferiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, 
p. 325; Russo 1975, p. 640. 

'A xovIcr-ro pLESécrt.p.o -c6pvo, 

xoucivao xoppéracc piSécn.p.o 12  
,cc9vir1', 90 pep-colí cnyví.ópe 'AvvE-
OcakE KÓTCTCOU l 3@,a,130apóve SE Mur-
o-Cevékkov, p.ccpí.-rou SE 14  crtyvLoúpa, 
Atívópa SE Pou-r/épLoi.i. 

A cuesto medesimo jorro, 
cuando correva lo medesimo 1 2  
1558, fo mortu signiore Anne-
valle Coppurla, bbarone de Mis-
sanellu, maritu de 1 4  signiura 
Dianora de Ruggeriu. 

Ancora una nota mortuaria; ci si riferisce al 12 agosto del 1558; 
siamo al tempo dell'abbate in commendam Cesare Ruggieri (1551-1570), 
nipote di Ferdinando e Ludovico che lo avevano preceduto nella carica. 

defunto deve discendere da quel Francesco Coppola, conte di Sarno 
(1420 ca.-1487), che aveva acquistato il feudo di Sarno e che era stato fra 
i protagonisti della congiura dei baroni; Missanello infatti apparteneva a 
questa famiglia 61. Annibale Coppola aveva un legame con il monastero 
per il fatto di essere malito di Dianora Ruggieri, che deve appartenere alla 
famiglia dell'abbate in commendam in carica. 

XVII (1566) 

Ibid., Meneo di febbraio, ms. 516 (á a XVI), f. 115'. L'annotazione oc-
cupa il margine superiore e continua sul margine destro della pagina. 
Ediz.: Rocchi 1883, p. 318; M.G.B. 1931, p. 256. 

6° Cfr. la nota 26. 
61 Cfr. Pedio 1960, p. 6, n. 5. Nel 1562 Missanello appare feudo di Dezio Coppola 

(cfr. D'Alessandro 1958, p. 188). 
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'AX,X,E x13' 8£ cpE((3papo) aXkouT/E-
crév8o, xacrxeco ko T'Ovo &) I°. xap,-
navt[XE] 1 2  Sr Eav-ro 'Ella I Toa- 
naaaclo xap.arekka é xceo-xlo 
alka o-[a]Pla SE kv 1,L6va-c•L é 
vav 9é-ce plake a vo91,14 Sr kt 
pcSva.«L] 14  É (19é-ce TO. 15  TcEp- 
-roi'ne xawrav[a]lipo. 1566. 

Alle 22 de fe(braro) alluce-
sendo, cascao lo trono alío cam-
pani[le] 1 2  de Santo Elia e tra-
passao la campella e cascao alía 
s[a]131a de li monaci e non fece 
male a nullo de li monac[i] 14  e 
fece tre 15  pertuse alón() campa-
n[a]l7ro. 1566. 

Questa annotazione si ascrive fra quelle che ricordano le disgrazie che 
si abbattono sul monastero; siamo ancora al tempi dell'abbate in com-
mendam Cesare Ruggieri. 

XVIII (1570) 

Ibid., Meneo di dicembre, ms. 514 (á a XIV), f. 9r. L'annotazione occupa 
il margine inferiore della pagina. Ediz.: Rocchi 1883, p. 315; M.G.B., 1931, 
p. 256; Petta 1972, p. 166; Russo 1975, p. 640. 

Tf) dCUTT) 11.1Epa érrfixtien 71 xa-
aryyoüptsvocr 711.(b.)v) Kécrapoo-  -rou 
Powyépwo-, T(TY7) 7t61.E0(6) 
13 'rrl(o-) Necnolaw. M(Tiv)L 8Exép..-
Opto Le' isLIxLato Xo nol'alcicrou kou 
xap8Lvecky1 Eav-r(a) /E13splva E0 

15  [po]va-cr) égliripo ypáv 
,acpo'. 

(In quel giorno morí ii ca-
tegumeno 12  nostro Cesare Rug-
gero, morí nella cittá 13  di Na-
poli. Nel mese di dicembre, il 
15,) pigliao lo polSessu lu car-
dinali di Sant(a) Severina et li 
1 5  [mo]naci ebbiro gran trava-
glio. 1570. 

L'annotazione registra al 3 dicembre la morte di Cesare Ruggieri a 
Napoli e la presa di possesso del monastero da parte di Giulio Antonio 
Santoro; l'arrivo del Santoro provoca un «gran travaglio» dei monaci. 
Un'altra annotazione, in lingua greca, edita da Petta 1972, p. 161, é piix 
esplicita: il 3 dicembre mori a Napoli Cesare Ruggieri, il 10 il Santoro, 
simile al serpente, come un tiranno, prende possesso del monastero e trova 
i monaci che mangiano e bevono. t evidente che l'arrivo del Santoro é 
visto con fastidio dal monaco annotatore, mentre invece la morte del 
«beato fratello» Cesare Ruggieri é vista con rimpianto. Va notato che en-
trambe le annotazioni documentano che la morte del Ruggieri precede la 
presa di possesso del monastero da parte del Santoro (15 dicembre qui, 
10 dicembre nell'annotazione in lingua greca), diversamente da quanto é 
detto in Robinson 1928, p. 315, dove si parla di destituzione del Ruggieri. 
Ma la Robinson nella sua ricostruzione storica si vale dell'opera di Paolo 
Emilio Santoro, nella quale é presumibile che si plauda un po' troppo al- 
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l'opera dello zio, forse anche a scapito del suo predecessore, con il risul-
tato che su costui si esprime un giudizio piú che negativo, mentre piú 
che positiva appare la figura del cardinale di Santa Severina. In direzione 
completamente opposta indirizzano invece queste due annotazioni, ma credo 
che anche qui bisogna tenere conto di un certo spirito di parte, della 
parte opposta naturalmente, dato che é presumibile che il Ruggieri avesse 
inserito nel monastero tutte persone a lui fidate. Giulio Antonio Santoro 
era stato nominato arcivescovo di Santa Severina nel 1566 62. 

t. evidente che l'annotazione sia di una data successiva al giorno a 
cui fa riferimento, cioé il 3 dicembre. Riguardo quindi al problema della 
data di queste annotazioni possiamo concludere che non é detto che la 
data in cui sono vergate coincida con quella dell'avvenimento che riferi-
scono, come abbiamo visto accadere nella III annotazione; talvolta la nota 
6 senz'altro successiva, come nel caso di questa, oltre che della IV e della V; 
il piú delle volte non si pub dire se le due date coincidan o no, ma 
possiamo presumere che lo scarto sia minimo. 

XIX (1573) 

Ibid., Meneo di giugno, luglio e agosto, ms. 523 (á a XXIII), ff. 19°-20r 
(numerazione in fondo alla pagina). L'annotazione occupa il margine infe-
riore nelle prime due pagine e quello superiore, continuando sul margine 
destro, nell'ultima. Ediz.: Rocchi 1883, pp. 324-325; M.G.B. 1931, p. 257; 
Russo 1975, p. 640. 

M(nvt.) T61 ¿orca, ato ¶(n)v O', 
thpa x' Sé 11 O' SE 1,(ou) 12  nperrév-
Tr)Io~rl SI jo9vlo, cal,r) x apa 
1 3  flévvn oúva Téppapolsa St. ?pay-
Surn 14  x&v ypaySiornuE -rphoupa 

kecurn; 15  Tcapé(aa -co9-rsc, 1)1 
ptoNSo écrcrlipE 16  crxoupa-co. + + + 
1 Pé-rpo(3ecvSocrt. (ppa-cen) Ihé-cpou 

(DEppapa, 18  Sticxovo Sc rsificr-rouka, 
fiv-rpo xápi•cavápo, 9  crovafia 
xaixrcáva aS TriuTcécr-ra; l'° xaoal 

-rp6vo Sév-rpo xapaavcipo, 
cpéfrii xeco-mici lipa aa xap,pavékla, 

(Nello stesso mese, il 9,) 
hora 20 de li 9 de 1(u) 1 2  presen-
ti mesi de jugno, alli 20 ora 
1 3  venni una terramuta di gran-
dini 14  con grandissime tronu-
ra e lampi; 15  pareva tutto 
mundo essire 1 6  scurato. + + + 
11 7  Retrovandosi frat(i) Pietru 
Ferrara, 18  diacono di epistula, 
intro il campanaro, 19  sonava la 
campana ad timpesta; casco 
il trono dentro il campanaro, 
feci cascalnre la campanella, 

1. aw 8 inserito al di sopra del rigo. 
Teigv si trova al di sopra di ivy. 

8. eirt- 8 corretto, sembra su neun5-. 

62 Cfr. Gams 1973, pp. xvni, 842, 922;, Eübel 1894-1923, III, pp. 44 e 298. 
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nacrcraó.")" craxprirría, lec 'drena, 
[x]oll up.ópt. ypetv8tce.p.o nép TO9T-
TO f pol13vax-répt.o, TO1-5•STI. o-spa- 
p.opvrtrt.. 1114 8.11Tro ppecr(r) 
IIt,é-cpo Tpor3c1ppo p4p-rso Sév- 
¶po115 1.8 xdp..notvecpo; rrévnillóp-ro 
nt.p crregt.o &é oliva Gpa.; 116 x0110  
ircii/r) Oolotív•ret Se '118to é 
Sc /cc BépT/livi Mapta, 117  Sc Eáv-
To AUX., as pEo-o9pyyt.-rxx7.>, xov 
ypdv8ízolp,o 11.1256pE; 1 19  Pr1Sév8o 
1 20  xotiEcrro ypa,[v]1218toTripo 1 22 111.- 
pdxouko, 1 23  j'o cppan(ri) AvTovto 
1 24  8 crxpt•rro 1 25  °DO ao9npa. 126  
,expoy'.  

passao la sacristia, la chersia, 
[c]u timori grandissimo per 
tutto il mornasterio, tutti stra-
morttiti. 1114  II ditto frat(i) Pie-
tro lo trovammo monto dentro 
1 13  lo campanaro; stetti morto 
pir spacio de una ora; 116  como 
piaci alla voluntá de Idio e di la 
Vergini Maria, 1" di Santo Lia, 
se resurgghitao, con grandissi-
mo tilismore; 119  videndo 120  cue-
sto gra[421dissimo In  miracu-
lo 123  jo frat(i) Antonio 124  o 
scritto 125  ut supra. 1241573. 

Si parla qui nuovamente di un fenomeno meteorologico: una tempesta 
di grandine; é fi 9 giugno 1573. Il rinvenimento del frate viene giudicato 
un grandissimo miracolo degno di nota. P. da notare che rispetto alla II 
annotazione é cambiato il modo di contare le ore. 

XX (?) 

Ibid., Hirmologion, ms. 317 (E y III), f. 43'. L'annotazione occupa fi 
margine inferiore della pagina. Ediz.: Petta 1972, p. 163. 

Guarda sta cave frostera, rognosa 12  e llazarosa, che veni da 
paesi strano; p(er) cacciar(e) la calle del suo 13  benistar(e)... 

Questa annotazione é stata giustamente definita «curiosa» da Petta. 
Essa non ha data, ma con una certa elasticitá si puó ritenere scritta tra 
cinque e seicento; l'invettiva é indirizzata presumibilmente contro una 
donna, che force si era installata all'intemo del monastero. Si potrebbe 
formulare la vaga ipotesi che possa trattarsi di Amelia, vedova del fra-
tello di Cesare Ruggieri, che si trovava insediata nell'abbazia all'arrivo del 
cardinale di Santa Severina (1570) 63. 

63  Su di lei cfr. Robinson 1928, p. 316. 
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3. COMMENTO LINGUISTICO ". 

3.1. Vocalismo. 

3.1.1. Vocalismo tonico. 

Gli esiti delle vocali estreme (A, I, ti) non sono qualificanti per 
l'assegnazione dei nostri testi ad un particolare tipo di voca-
lismo. Ad ogni modo esse conservano sempre il timbro d'origine, 
salvo il comunissimo lat. aprelis IX.1. 

3.1.2. La iré in genere conservata intatta: cfr. campanella 
XV .1, XIX.11, campella XVII.2, ccastella V.3, cento XII.3, Cesaro 
XV.3, cuattrocento 1.4 (cfr. III.1), Missanellu XVI.3, setti VI.1, 
tempo V.3, -u X.2, terra VI.3, terza 11.3, veni 'viene' XX.2. Ovvia-
mente non possiamo giudicare del suo timbro. Abbiamo peró 
quattro forme dittongate: sienddo 11.9, 111.2, Cozuriello XV.2, 
Geriniello XV.4, Pietru XIX.7, -o XIX.14. Per i tre nomi propri 
non c'é dubbio che si tratti di metafonesi; nel caso del gerundio la 
vocale d'uscita era -o (ed infatti, Rohlfs 1966-69, § 618 n., rileva 
nelle forme meridionali l'assenza di metafonesi), ma per fi nostro 
verbo forme dittongate (siant, siando, seando) sono frequenti 
in Italia settentrionale, da Genova al Veneto, dalla fine del '200 
al '400 (cfr. Monaci, s.v. essere; TestiTrecento e TestiQuattro-
cento, s.v. essere). Faccio osservare che la tonica non dittonga 
in allucesendo XVII.1 e videndo XIX.19. 

3.1.3. La 6 appare sempre intatta: cfr. ad  esempio forti 11.4, 
grossa IX.3, memoria XIII.4, mortu VI.7, XVI.2, mortto XIX.14, 
15, nostru V.1, VIII.2, X.1, ortu XIII.2, popolo XII.2, posto VIII.1, 
trono XVII.1, XIX.10 (e tronura 

3.1.4. I risultati di É ed I non sembrano del tutto identici. 
In effetti alla prima risponde di norma e: Andrea XV.4, cena 
11.12, chesia XIX.11, corneta V.3, cuatracentesimo IX.2, feci < i-
CIT XII.1, XIX.10 e fece XVII.3, 4, mesi X.4, XII.1, XIX.2, monasterio 
XIII.2, XIX.12, -u II.10, tre XVII.4 (e vintitré 11.2), venni XIX.3 e 
veni XI.1 < VÉNIT, nonché i due imperfetti correva XVI.1 e pa- 

64  La trascrizione delle forme citate é qui semplificata per tutto quanto non 
riguardi ii fenomeno studiato. Ometto le forme dove il fenomeno si presenta 
in letture non sicure. 
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reva XIX.5. Trovo i soltanto negli imperfetti vidía 11.7 e tenía 
VII.2, tinia VI.5 (sempre 3a pers.) nonché nel presente avimu 
VI.5 e nel perfetto rechippi < *RÉCÉPUIT 111.2. 

3.1.5. Nel caso di T il risultato e é limitato a Annevalle XVI.2, 
che pron. XX.2, cuesto XVI.1, XIX.20, dentro XIX.10, 14, me V.6, 
VI.7, mesi X.4, XII.l, XIX.2, Vergini XIX.16. Almeno altrettanto 
numerosi sono i casi di i: chi cong. 11.7, pron. V.3, VI.5 (accanto 
a che), cuistu II.1, 9, ccuistu VI.6 (accanto a cuesto), ditto XIX.14 
(e supradittu VI.6), dominica V.4, intro XIX.8 (accanto a dentro), 
ipso X111.4. 

3.1.6. Anche negli esiti di ó prevale nettamente la soluzione 
o: Antonio XIX.23, bbarone XVI.3, Carboni VII.4, XI.2, cuaiutori 
VI.7, Dianora XVI.4 (non sono peró sicuro della base), forori 
11.5, ora 11.3, XIX.1, 2, 15, incarnacioni 11.2, V.1, VIII.2, llazarosa 
XX.2, monti IV.2, VII.3, portono XIV.3, rognosa XX.1, signori 
V.1, VIII.2, X.1, signiore XVI.2, soli 11.6, terramotu V.1, X.2, 
timore XIX.17, XIX.12. Hanno u soltanto Carbuni XIV.2 (accanto 
a Carboni), inddiciuni 11.3, IV.2, signiura XVI.4, terramuta XIX.3 
(accanto a terramotu). 

3.1.7. Il rapporto si inverte con gli esiti di Ü. Abbiamo o sol-
tanto in con XIX.4, 17, fo 1.2, VIII.1 (due volte), IX.2, XIV.2, 
XV.4, XVI.2 e foi V.1, VI.6, 7, X.2, jorno XVI.1 e menzogiorno XV.2, 
accanto ai quali si collocano peró cu 11.4, 5, 6, culla II,10, cu//i 
11.9, fu IV.2, XIII.1, jurnu II.1, 111.3, nonché dui 1.4, 11.2, mmulti 
V.2, mundu V.2, -o XIX.5, secunddo X.3. 

3.1.8. In base ai dati elencati in 3.1.1-7 (e senza naturalmente 
dimenticare che le nostre annotazioni sono si della stessa pro-
venienza ma non risalgono ad un solo individuo né ad uno stesso 
periodo) sembra assai difficile individuare il sistema del voca-
lismo tonico cui riportare i nostri testi. Che si tratti del tipo 
«sardo», oggi vigente a Carbone e nella zona circostante, pare 
escluso da 

(1) occorrenze di i < (II, III, VI, VII); 
(2) occorrenze di e < 1--(17 , VI, X„ XII, XVI, XIX, XX); 
(3) occorrenze di u < ó (II, IV, XIV, XIX) -  
(4) occorrenze di o < Ú (I, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, 

XVI, XIX). 
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Anche ammesso che i casi (1) e (3) vadano giustificati come 
chiusure metafonetiche, rimangono e bastano i casi (2) e (4). 
Si esclude quindi che lo stato linguistico attestato dalle annota-
zioni corrisponda a quello attuale (per cui cfr. Bigalke 1976, 
carta I a p. xxxix e carta II a p. 47). 

Ma le occorrenze di cui a (1), (3) e (4) valgono anche ad esclu-
dere che i nostri testi posseggano un vocalismo tonico di tipo 
«balcanico», presente oggi in alcune localitá lucane. Per quanto 
riguarda l'ipotesi di un vocalismo tonico di tipo «siciliano», essa 
é contraddetta dalle occorrenze di cui a (2) e (4). Infine (1) e 
(3) sembrano mettere fuori causa fi tipo «romanzo comune». 

Poiché pera, tra gli esiti di É abbiamo rinvenuto alcuni casi 
di dittongamento presumibilmente metafonetico, é doveroso ve-
rificare se (1) e (3) non risultino semplicemente da chiusure 
metafonetiche di É > i ed ó > u. In effetti la spiegazione di (1) 
pone pochi problemi, perché la desinenza -fa della 3a pers. del-
l'imperfetto indic. appare in antico assai estesa (cfr. 3.4.2) e le 
altre due forme possono essere metafonetiche. La spiegazione 
appare invece difficile per (3), perché solo terramuta proviene 
da base in -u, ma proprio per questa forma troviamo qui il 
femm. (e quindi -a) al posto del consueto, e qui documentato al-
trove, masch., che nei nostri testi appare sempre con vocale 
tonica -o-. Altrettanto paradossale é che si trovi signiura, mentre 
il masch. ha sempre -o-. L'altra forma (indiciuni) ha base in -e, 
sicché si giustifica, come signiura, solo all'interno del tipo 
«siciliano». 

Dobbiamo dunque rinunciare ad una spiegazione omoge-
nea del vocalismo tonico e rimandare alle conclusioni generali 
sulla lingua dei nostri testi (cfr. 3.6). 

3.1.9. Vocalismo atono non finale. 

In questa sede le nostre annotazioni mostrano un notevole 
grado di incostanza, che non investe solo il complesso dei testi 
né solo la maggior parte dei testi singoli, ma spesso anche brevi 
sequenze e perfino parole (cfr. dominica V.4 o voluntá XIX.16, 
che peró rispettano, forse non casualmente, i timbri delle 
basi lat.). 

Conviene assumeré come prevalente il sistema «romanzo co-
mune», cioé la conservazione del timbro delle vocali estreme e 
la riduzione di tutte le intermedie ad e da una parte, ad o dal- 
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l'altra. Non troviamo nessuna eccezione rispetto ad esso nei testi 
I, III, IV, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII. 

Ecco i casi che se ne allontanano: in II cuattruchentu 1, 
vintitré 2, venniridia 3, minava e livanti 4, forori 5, vidia 7, ttavula 
12; in V dominica 4 (si noti perb la prima vocale); in VI cumanda-
mento 3 (si noti la finale), tinia e Erculi 5 e 7, supradittu 6, cuaiu-
tori 7; in VII assignato e Herculi 2; in X solo riggnanti 3; in XI 
solo assignao 3; in XII miraculu 1; in XVI Coppula 2; in XVIII 
ebbiro 5; in XIX tronura 4, essire 5 (ma si noti la finale), epi-
stula 8, timpesta 9, sacristia 11, voluntá 16, videndo 19, mira-
culo 22; in XX solo benistare 3. appena il caso di osservare che 
parecchie di queste forme possono essere giustificate come la-
tinismi. 

3.1.10. Non é facile individuare regole nell'alternanza tra 
quéste 30 forme, tutte di tipo «siciliano», e quelle di tipo «ro-
manzo comune», che sono piú del doppio. Mi pare che sia rico-
noscibile solo una tendenza: nella penultima atona delle parole 
sdrucciole prevale nettamente la soluzione «siciliana», spesso 
perb identica al latinismo. Contro távula, dominica, Erculi e 
Hérculi, Cóppula, ébbiro, trónura, éssire, epístula, miráculo, c'é 
soltanto pópolo XII.2. 

3.1.11. Vocalismo atono finale. 

Conviene trattare separatamente i primi tre testi, in cui le 
atone finali sono sistematicamente i, a, u, con queste sole ecce-
zioni: de 1.3 ecc., fatto 1.2, Ognissanto 1.3, cuattrocento 1.4 (anche 
per la -o- di cuattro-), sienddo 11.9 e 111.2, standdo 11.12. 

Da IV in poi troviamo che, per quanto riguarda le vocali 
anteriori, é ancora generale fino a XIV incluso, salvo il solo 
de V.1 ecc. e dye VII.3. Da XV prevale -e, salvo Cardinali XVIII.4 
e nove casi di -i in XIX e salvo due ipercorrettismi: alle XVII.1 e 
pertuse XVII.5, che sono gli unici casi che potrebbero far pen-
sare all'esistenza di una pronuncia a. 

Per le vocali posteriori, invece, -o é esclusivo in VII, XI, XIV, 
XV, XVII; -u é la sola forma in IV e IX, peraltro brevi, é molto 
frequente in VI (che ha parecchie -o), appare una sola volta in 
XIII (ortu 2, contro cinque casi di -o) e poi in XVI (mortu 2, 
Missanellu e maritu 3, Ruggeriu 4), in XVIII (possessu 3 e lu 4) 
e in XIX (Pietru 7, cu 12). 
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Giova ricordare che oggi ii vocalismo postonico in Lucania 
conosce la riduzione ad a o il dileguo, salvo una zona che é pro-
prio circostante a Carbone (Castelsaraceno, S. Chirico Raparo, 
Agromonte, nonché Cropani) e che conserva -i (-a), -a, -u (cfr. 
Lüdtke 1979, pp. 16-7 e 46). Ma nelle nostre annotazioni mi 
sembra assai rilevante la costatazione dello scarto tra -u —> -o 
ed -i —* -e. 

3.2. Consonantismo. 

3.2.1. Ho trascritto con y- sia Varletta VI.3 che Visignato 
'Bisignano' VIII.1, ma cfr. in grafia lat. Bisignianensis XI.4 non-
ché Berardino XI.1 e benistare XX.3. Mi pare che la trascrizione 
di f3 sia peraltro legittimata dal rafforzamento presente in 
bbarone XVI.3, che non é parola di sviluppo popolare. Cfr. Rohlfs 
1966-69, § 150; Lausberg 1939, §§ 172-81; Braccini 1964, § 7; 
Bigalke 1976, §§ 160-3. All'interno di parola la mia trascrizione 
dá Iacovu I.1, 11.8, 111.2, Calavra VI.5, Annevalle XVI.2, in oppo-
sizione a subbitu 11.10, ebbiro XVIII.5 (cfr. Rohlfs 1966-69, §§ 215 
e 261; Bigalke 1976, § 182). 

3.2.2. L'esito di J-, Di- appare come j- in jurnu II.1, 111.3, jorno 
XVI.1, julio XII.!, jugno XIX.2, mentre il nesso lat. é conservato 
in diacono XIX.8, parola ecclesiastica. Ancora oggi a Carbone 
siamo nell'area di j-: Bigalke 1976, § 180 (e giá Lausberg 1939, 
§ 241). All'interno abbiamo cuaiutori VI.7 (cfr. Bigalke 1976, 
§§ 195 e 254: 1'esito moderno é dovunque ma anche fi curioso 
me(n)zogiorno XV.2, in grafia lat., con MEDIU > menzo indigeno 
(cfr. Rohlfs 1966-69, § 278; Bigalke 1976, § 254) e DIURNU > giorno 
assai piú settentrionale. 

3.2.3. I nostri testi conservano kw- sia in cuattrocento 1.4, 
cuattruchentu II.1, III.1, cuasi 11.7, cuatragentesimo IV .1, cua-
tracentesimo IX.2, cuali XIV.3, cuando XVI.1, che in cuistu II.1, 
9, cuesto XVI.!, XIX.20. Braccini 1964, § 19, aveva registrato casi 
di delabializzazione (chesto), ma rilevava giustamente che in pa-
recchie zone kw- si mantiene fino ad oggi (cfr. Lausberg 1939, 
§ 310; ,DDB, p. 433, ha kwíst come comune, e cfr. p. 427 per 
kwátta, 424 per kwánna). L'elemento labiale scompare invece 
in Pasca XV.3, in grafia lat. (DDB, p. 606, ha páIkwa ma anche 
páska). 
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3.2.4. Mentre nei dialetti attuali PL- e CL- danno ovunque [kj] 
(cfr. Lausberg 1939, § 230; Bigalke 1976, § 199), qui troviamo 
Placiti VII.4 (ma in lat.), piaci VII.3, in grafia lat., piandato 
XIV.3, piaci XIX.16, nonché Claru IV.2. Per chesia `chiesa' XIX.11 
trovo un riscontro nel chesa di Braccini 1964, § 13, che inter-
pretava ch come [kj] (cfr. ib., p. 244). Nei nostri testi x per [kj] 
sarebbe peró isolato, anche se puó rientrare nelle corrispondenze 
x = ch (cfr. 1.4.16). 

3.2.5. La -g- dilegua in Raona 'Aragona' V.4, VI.2, X.4, ma 
probabilmente non si tratta del fenomeno lucano (cfr. Rohlfs 
1966-69, § 217; Bigalke 1976, § 194) ma di una forma importata 
da Napoli. 

3.2.6. Gli esiti di -x- in Basilicata sono poco unitari ([ff] [ss]: 
cfr. Lausberg 1939, § 238; Bigalke 1976, § 245. Qui abbiamo 
/asscto XIII.1 (cfr. Lausberg 1939, § cit., e DDB, p. 460), ma la 
grafia potrebbe anche corrispondere a [55]. 

3.2.7. In corrispondenza al tosc. [d3] trovo pertuse XVII.5, 
del tutto analogo al malvaso, rasone, stasone di Braccini 1964, 
§ 17 (cfr. anche MR 5 (1978): 429-37). 

3.2.8. Ii nesso -Ni- appare regolarmente conservato dai primi 
agli ultimi testi, in numerose forme che vanno da sienddo 11.9 
e 111.2 e standdo 11.12 fino a grandini XIX.3 grandissime XIX.4 
(-o ib. 12, 17, 21), retrovandosi XIX.7, videndo XIX.19. Né c'é 
bisogno di ricorrere alle numerose attestazioni di indiciuni. Oggi 
1'assimilazione é generale (cfr. Lausberg 1939, § 182; Bigalke 1976, 
§ 233), ma cfr. MR 6 (1979): 189-206. 

3.2.9. Abbiamo numerosi casi di mantenimento della dentale 
sorda dopo nasale, da cuattruchentu II.1 ecc., vintitré 11.2, livanti 
11.4, momentu 11.5 ecc. fino a presenti XIX.2 e vol unta XIX.16. 
C'é peró un caso di lenizione: piandato XIV.3 (cfr. Rohlfs 1966-69, 
§ 257; Lausberg 1939, § 184; Bigalke 1976, § 239). Le attestazioni 
antiche sono assai rare: Braccini 1964, § 9, ha qualche ipercor-
rettismo e cita un candare dalle consuetudini di Giovinazzo. 

3.2.10. La vocalizzazione di seguita da dentale si riscontra 
in autri V.2. La stessa forma é in Braccini 1964, § 11; per il 
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fenomeno moderno cfr. Rohlfs 1966-69, § 243; Lausberg 1939, 
§ 216; Bigalke 1976, § 223. 

3.2.11. Le nostre annotazioni hanno > [1,]: piglato VIII.1, 
piglao XI.2, in grafia lat., e pigliao XVIII.3, travaglio XVIII.5. 
Braccini 1964, § 15, aveva trovato voghia, ma ancor oggi Car-
bone é nell'area di [k] prevalente: cfr. Lausberg 1939, §§ 224-5; 
Bigalke 1976, §§ 219 e 250; Lüdtke 1979, c. 4. 

3.2.12. La sillaba finale é conservata in citati V.3 (cfr. DDB, 
p. 214, éiteta) e metati VII.3 (cfr. ib., p. 520, matáta 'misura'). 
Cfr. Rohlfs 1966-69, § 321. 

3.2.13. In venniridia 11.3 e subbitu 11.10 troviamo il raffor-
zamento della consonante postonica in parola sdrucciola (cfr. 
Rohlfs 1966-69, §§ 227-8; DDB, p. 853, conferma sábbata ma a 
p. 953 ha vanardíy). 

3.2.14. Il rafforzamento di r- si ha in arricordativi XIII.3, 
forma parallela a quelle raccolte da Braccini 1964, § 22. 

3.2.15. Troviamo metatesi di r in frostera XX.1, in grafia lat. 
(cfr. Rohlfs 1966-69, § 322; Lausberg 1939, § 276; Braccini 1964, 
§ 23; Bigalke 1976, § 202). DDB, p. 280, ha frustíara 'forestiero, 
estraneo'. 

3.2.16. Un solo caso di dissimilazione di r: propia II.11. Si ha 
epentesi di r in trono XVII.1, XIX.10 e tronura XIX.4. 

3.2.17. Puó darsi che sia un esempio di dissimilazione di con-
sonante doppia, oltre a me(n)zogiorno di cui a 3.2.2, il campella 
`cappella' XVII.2, che potrebbe collocarsi accanto al cal. sum-
purtari `sopportare' citato da Rohlfs 1966-69, § 329 (e cfr. § 334). 

3.3. Morfologia nominale. 

3.3.1. Le annotazioni forniscono un piccolo numero di meta-
plasmi, sempre a vantaggio della classe in -o: archimandritu 1.2, 
11.8 e 111.2, portono XIV.3, Cesaro XV.3 (cfr. Rohlfs 1966-69, §§ 
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353 e 356; Braccini 1964, § 27, che lo considera fenomeno parti-
colarmente vivo dove la vocale finale tende ad a). II femm. cane 
XX.1 é normale ancora oggi in Lucania (DDB, p. 366) e Calabria 
(NDDC, p. 126); esso rientra nei casi di oscillazione di genere dei 
nomi di -e (cfr. Rohlfs 1966-69, §§ 381 e 394). 

3.3.2. Per la formazione del pl., si noti femm. tronura XIX.4 
(cfr. trono XVII.1 e XIX.10), che lascia tracce ancor oggi in 
Italia meridionale (cfr. Rohlfs 1966-69, § 370, con forme napol. 
e bar., ma la forma non appare né in Lausberg 1939, § 293 e 
p. 237, né in DDB, p. 899, s.v. trúana). 

3.3.3. Non c'é traccia della forma piena dell'articolo deter-
minativo (cfr. Braccini 1964, § 25), che é sempre /u, lo, e cosi 
allu 11.9 e alío XVII.5, senza alcuna distinzione funzionale tra 
forma in -u e forma in -o (cfr. Braccini 1964, § 26), distinzione 
che non si riscontra neanche in cuistu, -o. 

3.3.4. Il pronome personale di la pers. é iu 11.8, jo XIX.23. 
Quello di 3a ipso é documentato a X111.4 (cfr. Braccini 1964, 
§ 32; Rohlfs 1966-69, § 437, lo considera oggi estraneo alía regione, 
ma cfr. DDB, p. 332, da Muro). 

3.3.5. Il dimostrativo appare sempre come cuistu, con la sola 
eccezione di sta XX.1, in grafia lat. Anche Braccini 1964, § 34, 
ha uno sto accanto a quisto. Cfr. Lausberg 1939, § 310. 

3.3.6. Per il pronome relativo e la congiunzione troviamo solo 
chi 11.7 (cong.), V.3 (pron. femm.), VI.5 (pron. neutro) e VII.2 
(id.), e che XX.2 (pron. femm.). Cfr. Braccini 1964, § 35. 

3.3.7. La forma indiretta atona del pronome personale di 
4° é ne VII.2, viva ancor oggi in parte del meridione ed in specie 
in Lucania (Rohlfs 1966-69, § 460; Lausberg 1939, § 309, e DDB, 
p. 579, hanno nne 'gfi' e lo riportano a INDE, ma la nostra forma, 
in testi che conservano -ND-, fa preferire Nos). 

3.3.8. Il pronome indefinito nullo XVII.3 oggi é solo dell'Italia 
meridionale estrema e della Sicilia (Rohlfs 1966-69, § 498). 
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3.4. Morfologia verbale. 

3.4.1. Il presente indic. di avere presenta, accanto alle forme 
indigene 3a  avi XIV.3 e 4a avimu VI.5, una forma la o XIX.24, cer-
tamente ricavata dalla lingua scritta (cfr. Rohlfs 1966-69, § 541). 

3.4.2. Nelle annotazioni quattrocentesche troviamo tre imper-
fetti indic. di tipo indigeno: vidía 11.7, tinía VI.5, tenía VII.2, 
in grafia lat. (normali ancora oggi: cfr. Lausberg 1939, § 324); in-
vece nel secondo Cinquecento abbiamo due forme toscaneggianti: 
correva XVI.1 e pareva XIX.5 (cfr. Rohlfs 1966-69, §§ 552 e 550). 
Normale era XV.3. 

3.4.3. Dai primi agli ultimi testi sono numerosi i perfetti 
deboli in -ao, -au: scurau 11.6, ddiguastausi V.2, assignao XI.3, 
piglao X1.2 e pigliao XVIII.3, lassao XIII.1, cascao XVII.1, 2, 
trapassao XVII.2, passao XIX.11, resurgghitao XIX.17. Le tarde 
forme trapasó XIV.5 e cascó XIX.10 vanno considerate di origine 
letteraria (cfr. Rohlfs 1966-69, § 570; Braccini 1964, § 50). Rego-
lare trovammo XIX.14. 

3.4.4. Regolare forma debole di 3a pers. é rompí° XV.1 (due 
volte): cfr. Rohlfs 1966-69, § 573. 

3.4.5. Tra i perfetti forti rilevo 3a  stetti XIX.15 (cfr. Rohlfs 
1966-69, § 577); con la consonante rafforzata per il dileguo di w 
abbiamo P viddi 11.8 (ancora vivo: Lausberg 1939, § 349), 3a  

rechippi 111.2 (la forma in siciliano fin dal Santu Gregoriu) e 
3a  venni XIX.3, accanto a cui con ogni probabilitá va posto il veni 
di XI.1, con scempiamento grafico (cfr. Rohlfs 1966-69, § 582). 
Del tutto normali anche 3a mossi 11.5, la  scrissi II.10 e 3a  scrisse 
XV.4, 3a  parsi V.3 (Rohlfs 1966-69, § 581). Si aggiunga 3a  feciXII.1 e 
XIX.10 e fece XVII.3, 4 (ancor vivo, senza metafonia: Lausberg 
1939, § 349). 

3.4.6. Di essere abbiamo sia fo 1.2, VII.2, VIII.1 (due volte), 
IX.2, XIV.2, XV.4, XVI.2 (Braccini 1964, § 52) che foi V.1, VI.6, 
7, X.21(per 1'epentesi cfr. Braccini 1964, § 21), ma anche il non 
indigeno fu, che é gii in IV.2 e torna in XIII.1 (sempre in alfa-
beto lat.). La 6a  foro XV.3 appare normale (Rohlfs 1966-69, § 583; 
ma Lausberg 1939, § 380, ha dovunque ftlyana). 
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3.4.7. Del perfetto di avere c'é solo 6a ebbiro XVIII.5. 

3.4.8. L'unico imperativo é guarda XX.1. 

3.4.9. Nulla da osservare sui participi perfetti fatto 1.2, -u 
VI.6, facta IX.2, reciputu VI.5, piglato VIII.1, trapassato 
scurato XIX.6, scritto XIX.24, né sugli infiniti senza troncamento 
farili X111.3, essire XIX.5, cascare XIX.10. Per il gerundio abbiamo 
sienddo 11.9, 111.2. 

3.5. Lessico. 

3.5.1. allucesendo 'all'alba' XVII.1. Il lat. tardo ALLOCESCO 
`splendo' (Thes. 1, 1697; MWbch 1, 484) ha continuatori ancor 
oggi a Muro Lucano (allucéscere `risplendere, spuntare la luce', 
Mennonna 1977, 2, p. 21, da cui DDB, p. 126) e nel Salento 
(allucékara 'albeggiare, farsi giorno', VDS 40). La nostra atte-
stazione mostra che 1'area antica era piú ampia e verosimilmente 
continua. t, discutibile 1'idea di REW 5136.2 che si tratti di un 
deriv. romanzo di *I.DCTRE. 

3.5.2. campanaro 'campanile' XVII.6, XIX.8, 10 e 15, ma cam-
panile XVII.1. Il meridione é quasi del tutto ricoperto dal tipo 
`campanaro' (AIS 4, 785; NDDC, p. 123; DDB, p. 362; Nittoli 
1873, p. 48; VDS, p. 98), ma non per questo campanile va giudi-
cato tipo letterario, perché oggi é presente a S. Chirico Raparo 
e Pisticci, nonché in parecchi punti della Puglia centrale (AIS 1.c.). 
Pub ben darsi, dunque, che nel testo XVII si incrocino due tipi 
concorrenti nella stessa area lucana. 

3.5.3. cascare 'cadere' XIX.10 e cfr. XVII.1, 2. Oggi questo tipo 
lessicale é quasi del tutto estraneo al mezzogiorno d'Italia (AIS 
2, 220 e 394; 7, 1257 lo registra solo nel catanese ed in Abruzzo). 
I nostri esempi fanno pensare ad una maggiore diffusione antica, 
di cui si pub trovare traccia in area cassinese (Monaci 150.29). 
Un prestito letterario mi sembra improbabile. 

3.5.4. Cóccaro (li piani de) V11.3. Questo toponimo trova 
parecchi riscontri moderni: nel basso Cilento c'l la localitá 
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Cúccaro Vetere (che é probabilmente la stessa menzionata come 
Cuccaro nel 1466: cfr. Storia del Vallo di Diano, II, Salerno, 
1982, p. 214); presso Salandra abbiamo un monte Cúccaro; tra La-
cedonia, Aquilonia e Bisaccia c'é un Bosco Cúccari; in Calabria c'é 
un fosso Cóccari tra Capistrano e Monterosso Calabro (cfr. DTOC, 
p. 73) e Cúccaro é usato come cognome in prov. di Cosenza (ib., 
p. 87). Nei dialetti lucani abbiamo solo a Noepoli kpakkiiar 'for-
nace da calcina' e koakkara `pianterreno del mulino, ove sta la 
ruota e sbocca 1'acqua che fa girarla' (DDB, p. 403) e a Cersosimo 
kdkkara nel secondo dei due sensi cit. (ib., p. 404); Bigalke ri-
porta il tipo alla base xecpxccpcc (cfr. LGII, p. 215). Ma con la no-
stra voce mi pare che vadano piuttosto i continuatori di neo-
greco xecpcapa 'luogo roccioso', xecpxavo 'teschio' ecc., che Rohlfs, 
ib., distingue dalla famiglia precedente e che si troyano in cala-
brese centro-merid. cúccalu 'cranio, teschio' (NDDC 186, cfr. 208 
regg. cúccalu) e tar. cóccalu..., cbccora, cócchara 'id.' (VDS, 
p. 156). Tutta la famiglia merita un approfondimento. 

3.5.5. dia `giorno' V.4, X.4, ma anche di XIII.1, XV.3. La prima 
delle due forme é senza dubbio quella piú propriamente autoc-
tona (cfr. REW 2632; Monaci, s.v.; NDDC, p. 239; VDS, p. 206), 
come conferma i1 composto venniridia 'venerdi' 11.3, vivissimo in 
buona parte della regione ancor oggi (cfr. AIS 2, 333: solo Pi-
cerno e Matera hanno -di; DDB, pp. 943, 953, ha invece solo 
vannardí, vanardíy; ma cfr. anche VDS, p. 805). 

3.5.6. llazarosa `screanzata, villana' XX.2. É senza dubbio un 
deriv. di lazaro 'villano, scortese, zotico' (REW 4958), ben vivo 
nelle aree circostanti (VDS, p. 289; Nittoli 1873, p. 124; De Maria 
1908, p. 56; manca peró in DDB). Un deriv. in -oso pare ignoto 
in Italia, ma é improbabile che si tratti di prestito dallo spa-
gnolo ant. lazroso 'el que padece mucho' (DCEH 3, 549b) e ancor 
piú del catalano llatzeros (DCVB 6, 910b) e spagnolo lazaroso, 
che valgono 'lebbroso' e sembrano moderni. 

3.5.7. minava 'soffiava' (detto del vento) 11.4. Oggi questo si-
gnificato del continuatore di MINARE (REW 5585) appare solo nel 
calabrese centro-sett. minari (NDDC, p. 419) ed a Bari, dove 
AIS 5, 936 registra maná u víant per `soffiare nel fuoco'. Il tipo 
lessicale é invece ben vivo in Lucania (cfr. DDB, p. 512). 
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3.5.8. pertuse 'buchi, squarci' XVII.5. Il tipo é generale nel 
mezzogiorno: REW e FaréSalv 6436; DDB, p. 622; AIS 5, 857; 
NDDC, p. 514; VDS, p. 467. 

3.5.9. resurgghitao `risuscitó' XIX.17. Questo rarissimo tipo 
lessicale era noto finora dal siciliano ant. (cfr. il mio saggio del 
VES, p. 71; presunte attestazioni napol. e calabr. risultano incon-
trollabili). Si tratta di un incrocio tra RESUSCITARE e RESURGÉRE; 

le affermazioni del mio saggio vanno cosi corrette. 

3.5.10. stramorttiti `tramortiti' XIX.13. Cfr. a Muro Lucano 
stramurtict 'id.' (Mennonna 1977, p. 197); il calabr. ha invece, per 
`tramortire', stramoriri, stramurdiri (NDDC, p. 691). Il nostro 
stesso tipo, in altro senso, riappare nel Ticino (AIS 5, 1040, P. 52). 

3.5.11. terramotu 'terremoto' V.1, X.2, ma anche terramuta 
femm. XIX.3. Oggi la parola (REW 8669) nel meridione é sempre 
masch. ed ha per lo piú -a-, come in tutte le nostre occorrenze: 
cfr. AIS 2, 400; DDB, p. 873; NDDC, p. 715; VDS, p. 740; Nittoli 
1873, p. 231. Non conosco attestazioni del femm. 

3.6. Conclusioni. 

L'esame che abbiamo condotto dimostra che le annotazioni di 
Carbone, senza nulla perdere della loro importanza, non possono 
in nessun caso essere considerate la registrazione fedele di enun-
ciati dialettali, felicemente conservatici dalla veste grafica greca. 
Giá l'analisi dei valori fonetici (e fonologici) della grafia (cfr. 1.4) 
ha mostrato che il sistema adottato, relativamente costante mal-
grado fi variare delle mani ed il trascorrere del tempo (a prova 
dell'esistenza di una tradizione grafica di Carbone all'interno di 
una piú generale, ma non indifferenziata, tradizione grafica meri-
dionale di scrittura del volgare mediante l'alfabeto greco), é il 
risultato in primo luogo del sistema di valori proprio della grafia 
del greco bizantino, ma risente anche delle consuetudini grafiche 
del latino medievale (cfr. ad  esempio 1.4.13. e 15) e di quelle del 
volgare (cfr. soprattutto 1.4.16), anche al di a del ricorso a sin-
gole lettere dell'alfabeto latino (cfr. 1.4.8). Sul piano grafico ri-
mane cosi confermata quella permeabilitá dell'ambiente cultu-
rale greco d'Italia che é dimostrata anche dalla conoscenza della 
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lingua e del rito latini, che i nostri monaci manifestano, e dalla 
ovvia conoscenza del dialetto romanzo (ma non solo di quello, 
come vedremo). 

Bisogna sottolineare che, quali che fossero le nozioni dei 
singoli scribi, la tradizione in cui essi si collocavano era molto 
complessa. Sarebbe dunque semplicistico spiegare il ricorso al-
l'alfabeto greco per scrivere il volgare come dovuto ad ignoranza 
di altri sistemi grafici. Si tratta invece del tentativo di stabilire 
su base greca una tradizione scrittoria delle parlate romanze 
parallela e concorrenziale rispetto a quella a base latina. Ció di-
mostra ancora una volta la capacitó di iniziative della civiltá 
scrittoria del Mezzogiorno greco e, d'altro canto, ci impone la 
maggiore prudenza nell'interpretazione di documenti che sono 
tutt'altro che 'ingenui', anzi rappresentano il punto di arrivo, 
altamente convenzionale, di mediazioni singolarmente complesse. 

Come giá sul piano grafico, anche su quello linguistico i re-
perti presentano una imprevista complessitá, che non si lascia 
razionalizzare con la semplice disposizione lungo una linea pro-
gressiva di sviluppo diacronico. É del tutto evidente che dob-
biamo fare i conti con altri fattori. Intanto la situazione locale 
era senza dubbio caratterizzata da concorrenza di forme alter-
native, che vanno considerate a parí titolo indigene, come la 
coppia campanile campanaro del testo XVII. Ma quel che piú 
conta é che esiste una complessa dialettica tra forme di prove-
nienza diversa. Ció é molto evidente nel caso del vocalismo, dove 
possiamo ammettere che la veste greca ci renda piú semplice 
l'analisi, almeno fino ad un certo punto. Si é visto (cfr. 3.1.8) 
che in sede tonica non é possibile assegnare i nostri testi ad al-
cuno dei sistemi romanzi concorrenti. Non siamo certo in grado 
di escludere che la situazione tardo-medievale di Carbone fosse 
diversa da quella moderna, che é del tipo « sardo », e non ab-
biamo difficoltá ad ammettere un certo tasso di variabilitá. Resta 
peró il fatto che neanche accettando una forte pressione del mo-
dello grafico latino (che l'esperienza fatta con la grafia rende 
plausibile) ed una certa percentuale di ipercorrettismi riusciamo 
a razionalizzare i dati. 

Bisogna dunque ammettere che entrino in gioco altri due 
fattori: (1) la tradizione siciliana, che puó essere limitata, come 
nel caso di x = ch, al grafemi, ma puó implicare l'adozione di 
stili di pronuncia ancora dotati, in provincia, di un prestigio 
impensabile in etá tardo-angioina, aragonese e perfino spagnola, 
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e puó mettere in crisi 1'idea che il confine settentrionale del voca-
lismo « siciliano » sia stato stabile nel tempo perché legato a 
condizioni antiche o alto-medievali; (2) una tradizione prove-
niente dall'Italia centrale (Toscana? Umbria?) che sembra inci-
dere assai presto sul vocalismo atono, interno e finale (qui prima 
-u —> -o che -i -+ -e), sia su quello tonico, sia su altri settori della 
lingua (fu fin dal 1432, piani nel 1458, -e, nella 3a del perfetto dal 
1540, -giorno nel 1542, ecc. ecc.). 

Tutto ció non vale certo a cancellare i tratti locali, ma esclude 
senz'altro che la storia linguistica della valle del Sinni possa 
essere concepita nei semplici termini di una rallentata traiet-
toria dal latino parlato al romanzo odierno del luogo (e da ció 
il suo arcaismo). L'interpretazione di testi modesti e anzi appa-
rentemente trascurabili, come i nostri, deve essere collocata in 
un contesto molto piú ampio, che sará fornito dal complesso 
dei testi volgari della regione 65.  

ANNA MARIA PERRONE CAPANO COMPAGNA 
Universitá di Napoli 

ALBERTO VARVARO 
Universitá di Napoli 
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