
Storia d'una tradizione mediterranea di lingua e di cultura 

Aspetti di cultura mediterranea espressi dalle voci gemelle finis e Junis 
e da altri nomi indicanti « giunco» e « fune » 

Di V'ittorw Berwld'i 

.A .. lfax �V iedermann 

11 titolo, nel presentare /l�n?·s e junis co me voei gemelle, piu ehe enuneiare Ie 
premesse d'un problema, ne antieipa quasi le eonelusioni. Si tende, eioe, a dimo

strare qui ehe le due voei posson dirsi gemelle per il vincolo della parentela medi
terranea. Poiehe Ia divergenza dei suoni voealiei in due parole d'evidente analogia 
di struttura quali j1·nis e junl�s puo essere attribuita a due aspetti differenti in cui 

e stata trasmessa da autori latini una tradizione prelatina. 
Senonehe, tale interpretazione sta in netto eontrasto eon quelle proposte fin 

qui. S'e negata1, infatti, fin qui in generale la possibilitil d'un legame tra finis e 
Junis, ritenuti vocaboli fra Ioro inconciliabili tanto dal punto di vista dei suoni 
quanto da quello dei significati. L'uno, Jin1�s, e stat.o dai piiI interpretato in 
nesso eon il verbo jigo; l'altro, inveee, junis, e stato eomparato al sinonimo greeo 

{}WP,LY�. Tuttavia, le due interpretazioni non so no apparse seevre di diffieolta agli 
stessi proponenti. Se non e faeile eoneiliare junis eon {)wpty� per i suoni (Boisaeq, 

Hofmann), non e faeile eoneiliare finis eon jigo per i signifieati. Poiehe le testi
monianze piu antiehe di /,inl:s non autorizzano a rieostruire una fase originaria le
gats al valore conereto di «palo eonficeato nel snolo in uso come segnalimite», 
fase postulata a sostegno dell'ipotesi d'un nesso con il verbo Iz:go2. Chi, eome 
l'Ernout 0 il Meillet, ha ritenuto di non poter accettare ne I'una ne I'altra delle due 
interpretazioni s'e limitato per tutt'e due le voci, jin1·s e /unis, alla definizione, 
piu prudente, e vero, ma meno impegnativa, di «parole d'origine ineerta»3. 
Comunque il problema appare suscettibile di nuove soluzioni. 

Ürs, se si muove dal presupposto di un'unica tradizione prelatina affermatasi, 
per ragioni di cultura ehe devono essere chiarite, nel dupliee aspetto latino j1�nis 

1 Ad eccezione, co me si vedra in seguito, di �fax Xiedermann . 
2 Con la consueta precisione e Jarghezza di notizie Hofnlann riassume nel LE\V3 502-504 

i termini deI problenla, aecennando ai varii tentativi di risolverJo e dando la preferenza 
all'ipotesi d'un nesso tra jüzis e ligo (\Viedemann in Bezzenb. Beitr. 28, 76 e seg. e Bücheler, 
KI. Sehr. II 181 e seg. III 331). Pitl esitante si mostra, invece� Hofnlann, LE\'''3 567-568, 
di fronte all'interpretazione di junis proposta da Sohn sen, Beitr. I 130, n. 1 ed accettata 
pur con qualehe riserva, da Boisacq_ Dictionnaire etym()log'ique de la langue grecque 361 
(cf. invece P. Chantraine, La .formation des noms en grec ancien 3H9) in nesso con {}iiJIUY�. 

3 (, Aucun rapprochement sur», cf. Ernout-�leil1et, Dictionnaire etymologique de la langue 
latine 363, 403; A. Ernout, Le.� eUm,ents etru8ques du 't'ocabulaire latin in Bu)). Soc.ling. Paris 
30, 1929, 108. 
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e junis, il problenla sta anzitutto nell'individuare il tramite linguistieo atto a con

ciliare un aspetto eon raltro. Infatti, l"alternanza vocaliea ehe earatterizza finis 
e junis, considerate COßle voci geluelle, e comune ad altri nomi di presunta ori

ginp prelatina passati per il tramite deI Iatino d'Etruria. 

E eonlune, per esempio, al nOlne di divinita L1"&itina attestato pure nella 

variante gelnella Lubitina ('''arrone, I. I. '''"I 47). Interpretato in nesso eon l'etrusco 

lupu-ce «nlortuus est»4, il nOlne designerebbe una divinita etrusca della morre, 

per cui l"espressione lucus Lubitina (CII� I 1268), inconsueta al latino, si spieghe

rebbe anl1nettendo il tranlite deI Iatino d'Etruria. 

Dal lessico si puo citare l"esenlpio di clupeus, variante di Cll�peUS «specie di scudo», 

per cui si puo dißlostrare con buoni argomenti l' appartenenza airanlbiente teenico 

dell'Etruria .. .\nzitutto, il derivato Clupearius e Clipearl'us, che eonferma I'alter

nanza vocalica dell'appellativo, e nODle di persona d'attestazione etruseo-Iatina 

(eIE 11 8352). In secondo Iuogo, il termine teenieo clipeus e attestato insieme 

ad un altro nOlne d' arlnatura, balteus « specie di eintura», ehe \r arrone considera 

a sua volta COßle TUSCUtll 'lXXXlbu[uuz5• �Ia l'argomento decisivo e dato dal fatto 

ehe nel tipo di scudo detto clipeus 0 clupeus era da vedere, secondo Diodoro XXIII 
:3, una moda etrusca affermatasi nell'esercito rcmano6• 

La stessa a.lternanza vocalica s'osserva infine nei due tipi sirpiculus e surpiculus 

«cestello intrecciato di giuneo», ternline tecnico 0 peschereccio legato al termine 

rurale sirpus «(giunco» ehe, COllle si tentera di dimostrare in seguito, appartiene in 

origine ai parlari indigeni della regione tirreno-tiberina e s' e affernlato nell'uso 

latino per il tramite della elasse operaia d'Etruria . 

• �lla Iuce di questi fatti 7 si e in grado pertanto di riprendere in esanle Ia storia 

dei due appellativi j1�n'is e junis, senza separarli l'uno dall'altro, considerandoli 

eioe come due differenti episodi nella storia d'una stessa tradizione preiatina .. 

Inoltre, ridueenoo in tal caso la funzione deI Iatino a Iingua di tramite, appare 

sotto nuova luce la eorrispondenza di suoni fra il tipo tirrenico jin1,�s ed il tipo egeo 

axolvo� «giunco»8, la quale in senn ai parlari indigeni deI �lediterraneo troverebbe 

" Cf. P. I{retschmer in Glotta 14, 307; Herbig in Indog. Forsch. 37, 180; A. Trombetti, 
La lingua etrusca, 1 H28, 32. 221: Hofnlann in LE\r3 794; :Ernout-l\feillet, Diction1Ulire 
el ymologiquf' de Za langue latine 54tl: E. Sch"'yzer, Griech. Gram.rn. I 63. 

5 Ecco il testo: «balteus '1llasculino genere sernper dl�cilur ut clipeus . .. Sed rarro in Scauro 
baltea dixil cl Tuscurn l'orrtbulum esse)) (Charisius, G.L.K., I 77, 5). Cf. A. Ernout, LelJ ele
lnents plrusques du rocabulaire lalin in BuH. Soc. Jing. Paris 30, 1929, 113; E. Schwyzer, 
in \V örter u. Sachen 12, 192!), 35. 

6 Rinlando aI ca pitolo dedicato alrarnlalnento etrusco ( ( V on dem K riegsu·esen der Etru-
8kfr») in �Iüll{'r-Deecke, Die Etrusl:er I 365. 

7 Gli eselllpi di tali alternanze non so no tutti qui. 1:n termine qua1c subuZo, onis «suonatore 
di fhluto)), ehe Varron(' (1.1. "'lI 35) attesta espressanlcnte per ctrusco c la cui storia e legata 
a quella dei tibir:incs 0 tubicines ed in generale alla usanza etrusea dei ludiones ((more 
Tusco)), ef. Livio "'li 2, 4). si spiega piiI facilnlente in nesso con sibilo se si amnlette il tra
luitc ctrusco. E sarn forse il caso di tener presente pure un norne preellenico quale jf(!VTaVt� 
(csignore, sovranO)1 nci suoi rapporti, da un lato, eon l'anatolico e-priti c(satrapo)) della Licia e, 
dall'altro, eon l'etrusC'o pur{}ne (cf. f�. Sch""yzer, Griech. Granlm. I, 1934, (2). 

8 La preellenicita dei nonle di pianta (Jxoivo� «giunco» (nolne d'ccetimologia oscura» per il 
Roisacq, Diet. 934) e dinlostrahile sulla fede deI toponimo anatolico EXOI"oV�, localitA 
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conferma nella corrispondenza analoga fra i l  tirrenico 'rinum ed i l  sinonimo egeo 
olvo�. Tuttavia, la cOlllparazione rinlane vuota di contenuto storico finche non 
sia sorretta dalla rispettiva corrispondenza nell'ordine dei significati e quindi dei 

valori di cultura. 
Nessuna possibilita , a prima vista, di coneiliare il concetto di «giunco» espresso 

da axoivo; eon il eoncetto di « limite, territorio» espresso da finis. Eppure, a ben 
guardare ,  il leganle concettuale potrebbe essere offerto da junis. Poiehe , l'appella

tivo (]xoivo; «iuneus » da termine rurale e divenuto termine teenico eon il signi
fieato di «funis ex iunco» ; passaggio di valori significativi i llustrato� fra l 'altro, 

da Plinio: « ·iunco Graecos ad jU'i'leS usos esse '1uJJnin'l: (sc. G'l,oivo;) credam'US » (XIX 31 ) .  
L'ulteriore fase d'evoluzione semantica e segnata da  ax,o{vtGpa «pars agri fune 
denlensa et descripta » .. A.ttra verso i valori intermedi di « fune » 0 « funicella di  giunco») 

(axoivo;, G'l,olvlov) e di «misura pre�a eon tale fune» (axolv{a), il norne deI giunco 
nell'uso degli agrimensori poteva, dunque , passare a designare la rispettiva « par
cella di terreno misurata » (a'l,o{vl(]/.la), sfiorando in tal modo i l  campo espressivo 
tanto di junis quanto di finis. 

Evoluzione espressiva dalla fase di valori rurali a quella di valori teenici, non 
limitata alla storia dei solo termine (]l,0iJ'o;, ma eomune a quella di altri termini 
appartenenti a varie lingue. 

Spetta , infatti , a. Max Niedermann9 il lllerito d'aver messo in rilievo il fatto ch� 

alcuni termini indicanti «eonfine » 0 in genere «territorio » presuppongono una 

fase semantiea iniziale legata al concetto di «corda, fune adibita come segnalimite» 
eec. Dai lessico latino e citato e discusso l 'esempio di ora «extrema pars terrarum » 

ecce identificabile a ora «fune ehe serve a fermare le navi aHa spiagg ia » in eui il 

valore geografieo appare subordinato a quello tecnico 0 nautico . Dal lessico greco 
il Niedermann cita inoltre l 'esempio ,  non meno istruttivo , dell'omerico 7CEtellf! 

«confine », vocabolo identificabile a JtEt(]ae «fune » ... A.nehe in questo ca,;o il con
cetto di  « limite » s'e sviluppato dal concetto di (dune » adibita a misurario . Ma Ia 
tradizione ,  in questo easo , e d' origine preelleniea , se il termine tecnico 7lEieae 

« fune intreceiata1o» e inseparabile dal termine rurale 'llE{QlV{}OC; «cestone d'un 

costiera della Caria, a cui I'ElIade risponde eon 1'identico toponimo l:XO(1,'OV� (Strahone 
VIII 369), localita costiera ne) territorio di Corinto, oggi detta con analoga allusione aHa 
vegetazione donlinante Ka}.upd'Xl eioe «ca nneto ». �Ia degno di ri lievo e soprattutto iI tipo 
EXOlVEV;, norne d'nn corso d 'acqua della. Beozia ((( ... :rOTa/lO; EXOIVEV; xU}.EITat •.• JUlgu 
T01\; axolvov�», Stcph. Hyz.), in quanto la derivazione in  -EV;, comune agli epit(,ti d'Apo)lo 
KtaaEv; e Tf{Jlltv{}El�':' dai nOllli preel lenici  di pianta xtaao; e Ti'J/HVDo;, e caratteristica 
in appe l lativi quali ßual}.Ev;, ßQUßEV;. i(!fl.1JVEV; ecce di provata origine <-geo-anatolica (cf. 
E. Sch\\'yzer, Griech. Gra'mm. I 61, 477; P. Chantraine , La formation de8 noms en grec ancien 
12fi e seg .) . 

9 �1. Niedermann, Zur lateinischen uml griechi.�chen lFortge8chichte in Glotta 19, 7 e seg. 
10 La struttura in -ae di :fEig-ai] ranlnlenta quella deI nonle d' una p ianta aronlat ica 

ßaxxae ehe «qn)crat ;rr}.E;aTu iv llOvT({J xai iv (/JQtry[g.») ( Dioscori de I 10) da cui si estraeva 
l'unguento detto ßd.xxa(!l;· Ilt�fJOV At��,OV Esichio (per cui cf. Hofnlann-\ralde, LE\\T 3,91. 
851). �fa soprattutto la toponinlia anatoJica offre un numero cospicuo d'eselnpi in -a{!<l, 
quali BUQTaQa, eda{}uga, f)vJlß(!uQa, Kdv&1.QU. AcißaQa, J/ovuQu. "'OaßaQu. lluTaQu, 
Eoßa(}a ecce In qualehe easo e riconoscibile alla base deI toponimo un appellat ivo preellenico 
da cui si pub desu nlere un indizio intorno aHa funzione signifieativa dell'elemento -aea. 
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carro di  eampagna» di struttura tipicamente egea11 e come tale comparabile ,  
Della base comune nEt(!-, al toponinlo nEtf!W(J(JO� della Misia di struttura tipi

camente anatoliea12• E per eonciliare fra loro i due significati di «fune» e di 
« cesto» si dovra risalire ad una fase anteriore comune legata al eoncetto della ma
teria vegetale usata per iDtreeciare i varii arnesi .  E Ia vicenda d i  valori da rurali 
a tecnici ehe s'intravede in un'altra tradizione preellenica cui appartengono i l  
termine nautico "aAw� « gomena » e i l  termine rurale xaÄa{}o; «(cesto »13. E l a  vi
cenda che, secondo la feliee intuizione di �fax Niedermann , giustifica il coesistere 
nel Iessico Iatino di due termini di struttura affine quali junus e jinis indicanti 
«fune» e « confine, territorio», i due anelli consecutivi della stessa catena semantica. 

Si viene in tal modo a dare nuovo credito ad una vecchia etimologia isidoriana : 

«fines dicti eo, quoll agri juniculis sunt divisi» (Orig. X\i 14 ,  1). 
Spostate le indagini dal terreno dei latino e del greco al sostrato mediterraneo 

Dei suoi due aspetti tirrenico ed egeo, appare particolarmente istruttiva Ia storia 
di C11oivo� con la sua gamma di valori concettuali , eguale ma piiI completa, dal 
concetto di  « giunco» fino a quel lo di « porzione di campo 0 di terreno misurato» 
attraverso i l  concetto intermedio di «(corda di giunco in uso presso gli agrimensori »;  
storia istruttiva in quanto consente d'affrontare analoghi problemi ricostruttivi 

e nel caso nostro particolare offre forse Ia possibilita di colmare qualehe lacuna 
nella storia di jin'is e di junis. Poiche, se per i suoni l 'appellativo finis puo dirsi  il 

ti po gemello tirrenico dell'egeo C1XOtVO� sul modello delIa nota coppia analoga 
vinum e olvo� (eol . Folvo�), per i significati l 'appellativo junis si presenta come 
l' equivalente di (Jloivo� nel suo valore tecnico d i « corda di giunco». 

E lecito procedere oltre nelle ricerche e nelle congetture ? Fino a qual punto si e 

in grado di  completare , mediante fasi non attestate, il parallelismo di lingua e di  

cultura fra (Jxolvo� e jinis, junis? E p iiI precisamente fino a qual punto dalla storia 
dei termini piiI antichi indicanti «fune» attestati dal greeo 0 dal latino si e autoriz

zati a trarre qualehe deduzione atta a portar luce alle prime fasi della storia di 
junis? 

Nel toponimo evp.ßeaea della Lidia s' intravvede, ad esenlpio, i l  norne preellenico fiVfJ{Jea 
«satureia», specie della Hora mediterranea, cosicche l'elenlento -aga si presenta qui con proba
bile valore di collettivo. Ed analogo va lore di col lettivi traspare nei no mi di pianta far/ara 
e fala·ra (donde jalarim) per cui rimando a Melanges t'an Ginneken, 161 e seg. Non si pub, 
dunque, scartare apriori l'ipotesi ehe nel preel1enico JlE'igag « fine, confine» sia da vedere 
il residuo egeo d'un plurale 0 d�un collettivo analogo a tular «fines» dell'Etruria. 

11 Struttura. caratterizzata, cioe, dal noto elemento derivativo -tvfJo; comune agli 
appellativ i egei TEg/llVOO;, ä'Ptv{}o;� d(1a/HvfJo� ecce per cui v. E. Schw'yzer, Griech. Gramm. 
I 61; Debrunner, Griechen in Ebert RLV IV 525; G. Pasquali in Studi ital. filol. class. 14, 
1937, 64-65. , 

12 La struttura deI toponimo llEt(!-W(1(16� della �fisia pub dirsi t ipicamente anatolica 
Bulla fede di altre formazioni in -(J)(](10; quali � .. 4).-WO'O'o.; della Caria, W A(!v-wO'O'o�, re del la 
�lisia (cf. Kretschmer, Einleit., 392. 406), .1IQqJ-w(1O'o; rispetto a .1ieqro� ( cf. E .  Schwyzer, 
Griech. Gramm. I 61), come pure di "0).000'0; e Jlo).oaO'o; (per cui v. E. Benveniste in Revue 
de philologie 1932, 118 e seg.). 

13 L'appel lativo "w.w; « gomena» e citato insieme con a ltri termini nautici d'origine egea 
da Debrunner, Griechen in Ebert RLV' IV 526, e da E. Schwyzer, Griech. Gramm. I 61; cf. 
pure il mio vo]ume Lingui8tica storica 194. 
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S'e gia aceennato anzitutto al fatto ehe i due antichissimi nomi della «gomena », 
xQÄ.w;- e 1le'ieae, in uso presso i marinai egei sono da eonsiderarsi in nesso eOD due 
nomi , non meno antiehi,  indieanti specie di « cesti», xOJ.a{)o� e rr,eletvf)o�, in uso 
presso gli agricoltori egei14; termini rurali Iegati ai rispettivi termini nautiei 
dall'idea espressa, nell'un easo, da xaÄ- e nell'altro da ntt{!-15. 

11 primo impulso a denominazion i antiehe di funi 0 d i  cesti e venuto d i  solito 
dalla materia vegetale stessa usata per intreceiarIi. E noto ehe il norne greeo d'una 
speeie di  giuneo (<<Spartium junceum») a1lUeTo� e passato a designare, nella forma 
cmUeTOV, una corda intreeciata di sparto, mentre nella forma G1lVe{�, -t&�, designa 

una speeie di eesto giunto aRoma sotto i l  norne sporta (= ace. G1lVewa) per il  
tramite di artigiani 0 mercanti d 'Etruria: 

Meno noto e i l  sinonimo di G1lae1:0� attestato in Dioseoride (IV 154 RV): 

«a1lUeTo� .. • Ot �i ÄVyov xaÄovatv». Riferito p iu preeisamente all 'arbusto « Vitex 

agnus castUS», il norne ÄVyo� si riconnette eon il  verbo ÄvyoiJv « intreeeiare, piegare, 

parlando di rami flessibili» e tale nesso, secondo Dioseoride ( I  103), era vivo neUa 
consapevolezza dei parlanti : «(ÄVyo� �e wvopaarat �ta 1:0 1lEet 1:a� eaß&rv� a1rr17� 

MOVOV». 11 norne greeo ÄVyo�, ispirato dall'idea d'intreceiare espressa dal verbo 
ÄvyoiW, e notevole in quanto eoneorre a dissipare ogni incertezza intorno al sino
nimo latino vitex16 interpretabile in nesso eon il  verbo mere « intreeeiare, piegare )) 

U L'attribuzione dei termine xa).-aOo� «specie di cesto» aHa tradizione rurale egea si 
fonda soprattutto sull' indizio del l'elemento derivativo - {}t5o� comune a « un groupe seman
tique eoherent de noms de vases Oll d'objets tresses ( on sait qu' un grand nombre de reci
pients etaient fabriqu€s par Je va nnier). Ces termes - continua P. Chantraine, La formation 
des noms en grec ancien 367 - qui concernent une technique que les envahisseurs grecs ont, 
au moins en partie, empruntee, doivent pour la plupart appartenir au voeabulaire medi
terraneen }). 

Per la struttura in -a{}o� iI norne xa;.-aOo� e comparabile non soltanto a yvey-alio" 
altra specie di cesto intreceiato, ma anche al toponimo egeo Kd.en-a{)o;, Keri"t-a{)o; ( per cui 
v. Sundwall, Die einheimischen Namen der Lykier 113; A_ Fick, Vorgriech. Ortsnamen 74; 
E. Schwyzer, Griech. Gramm. I 510). 

Dai nomi del la flora mediterranea si puo aggiungere un termine in -aOo; analogo a XdA
af}o�, il norne, cioo, d'una specie di ginestra spinosa e aromatica detta dana).-a{)o� il eui 
legame alla terra e al clima dell'Egeo e attestato, non soltanto dal passo di Dioseoride ehe 
paria di «da7laÄ.aDo� ••.• y€vvwft€VO� iv Ntaverp » (I 20), ehe aceenna cioe all ' isola di Nisyros 
presso Creta eome una delle zone caratterizzate dal la vegetazione spontanea di a.a:uiÄa{)o�, 
ma soprattutto dal toponimo 'Aaj(aÄa{}{� .. isola presso le eoste della Licia ( Steph. Byz.). 

15 L'elemento 1U,t(!- e contenuto pure alla base dei toponimo Ilct(!-�vYJ nel1'agro di Corinto 
ehe, se comparabile con toponimi anatoliei di struttura affine, qua li Etb�vt} della Licia e 
Ktafhjv'f] della l\Iisia, in cui sono rieonoscibili i nomi pree lleniei di pianta a{o1J « melograno », 
'H{a{}o� « cisto», si rivela eome un eollettivo di valore fitogeografico. La regione costiera del la 
Libia concorre eon i l  toponimo affine Kvg-f;vYJ in nesso con il norne libieo di pianta xvga 
«asfodelo » attribuito all 'uso libico in Dioscoride (11 169 RV): «a.aq.>ooe).o� ••• ".4tpQot 'HVea» 
(cf. Melanges E. Boisacq, 1937, I 47-63). 

18 Incertezza ehe ha indotto Ernout-Meillet a rinuneiare all'ipotesi d'un nesso eon il verbo 
viere : «Les Iangues romanes temoignent en faveur d 'un f, ce qui rend improbable le rap
proehement avec tiere, t'Uis» (Diet. etym. 1116; cf. invece \VaJde, LE\V 843). �Ia l ' asserzione 
si fonda sui dati inesatti di l\feyer-Lübke, 'Viener. Stud . 16, 321 e seg. e RE\V3 9389, ehe, 
non tenuto eonto dei toseano t-itiee , dell' umbro t'idica e di altre forme dialettali italiane ehe 
postulano una base coni ( cf. Salvioni in Rend. Istit.lomb. 49,1022; .AIS 3, 600), e eostretto 
ad attribuire il provenzale vizo f. ( cf. G. Stephan, Die Bezeichn ungen der Weide im Gallo
rom.an. 1921, 35) all'incrocio con vitis. Muovono pure da ritex le conlparaz ioni con il greco 
lTia C<salice» (cf. E. Boisacq, Diet. etym. 386) e con il nordico t'idja « salice» (cf. FaIk-Torp, 
.Vorw.-dän. etym. JV örterb. 11 1375; Sehrader-Xehring, Reallex. 11 629). 
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a cui si ricollega pure l'appellativo virnen, -inis «salice da Vimlnl». E se I'idea 
espressa dai verbi Ä,vyoVv e viere ha dato il norne ad arbusti Ä,Vyo� e vi/ex, nel caso 

di scirpu.s «giunco» da cui deriva il verbo sC1�rpo «Iego, intreccio con giunco», 
avviene l'inverso: dall'appellativo rurale al verbo tecnico. 

E certo, comunque, che molti nomi di speeie delIa flora mediterranea, come 

giunchi e ginestre ehe fin dalle epoche piu remote hanno fornito nelle varie regioni 
deI �fediterraneo il materiale da intreceio17, hanno raggiunto il massimo deUa loro 
vitalita nell'ambiente tecnico, non di rado con Ia completa sommersione dell'uso 
nell'ambiente rurale. 

Origini rurali ha certamente, per esempio, la farniglia di termini tecnici cui 
appartengono il greco yiQ(!oV «specie- di scudo intrecciato di vimini», il latino 
gerrae «crates vimineae» e cerrones «a crat��bus dicti, quod Siculi adversu.s Athen��enses 

cratibus pro sC'lltis sunt usi, quas Graeci yieea� appellan t» (P. F. 40), co me pure il 
greco-Iatino yi(!�tof',-gerdius «Iavoratore d'intreccio». Ma quando si tenti di lu
meggiare Ie oscure origini rurali delIa tradizione, per mezzo di precisi riferimenti 
a nomi di specie delIa flora mediterranea, s'ineontrano difficolta non lievi. A 

superare le qual i non basta un riehiamo al vago termine rurale eretese Y&enava· 
rpeVrava KQijTE� Esichio18. Poiche pretendere di ehiarire l'oseuro termine teenico 
gerdius per mezzo deI eretese YUe(]ava e voler far Iuee eon una candela spenta. 

Piu vicino nella struttura a gerd1�us appare il norne d'erba cerM. Ma e norne raro 

e, per di pitl, d'una pianta sconosciuta. Si sa soltanto ehe la cerda era una pianta 
medicinale e ehe Cassio Felice, da cui e attestato il norne, era un medico africano 
nativo di Cirta19. Non e improbabile quindi ehe nel norne cercfu sia da vedere I'adatta
mento Iatino d'un termine libico indicante una specie della flora costiera libica. 
Della specie era medicinale Ia radice da eui si estraeva il «SUCUln cerdae». Ult�riori 
possibilita di precisazione Eono da attendere soltanto dalla tradizicne libico-ber
bera. Ed infatti i dialetti berberi conservano tuttora vivo nell'uEo il norne zaritt 
« giunco »20 in cui si puo discernere forse la sopravvivenza d'un termine libico deI 

D'altro lato, le forme vetrice, vetricrl, vetraca. ecce si spiegano p3r intrusione delridea di 
C<vetro». A dinl0strarlo bastano alcune ri�poste degli interroga ti raccolte aHa carta «sa]cio)) 
deJl'AIS 3: sa-rcio retriolo(640), perehe «se rappe ko·m er retro » oppurc ritraca 0 retrica, perch� 
(<la pyanta e 'l'itriaza» (548), eioe (( fragile conle il vetro)). DeI resto, l'idea di «vetro)) s'e infil
trata pure in alcuni derivati di t'itis indicanti la vitalba ( ( CI� lnatis vitalba L.))): trent. 
vedraz6ne, 'l'edrezt�e, 8vedruzie, cOlil. vedrus di Prignano (cf. AIS 3 .. 615). sardo bidrigindzu, 
catal. ridriella ecce (cf. RE\V3 93HO, 9395). l\fa in questo easo la giustificazione delrincroeio 
da parte dei parlanti e piiI ingegnosa ed inat tesa. Interrogato sul contenuto espressivo della 
parola st'edruzia, un agrico ltorc trentino ha cosi risposto: « La piant a e il vetro delle budella 
in quanto ha la virtit di pulire l'intestino, conle il vetro ehe 10 raschia. levandone ogni corpo 
estraneo dannoso» (cf. Pedrotti-Bertoldi, l'Tomi dialett. delle pianfe H4). 

17 Cf. Blünln('r, Technologl:e der Gewerbe und Künste bei den Griechen und Römern I 296. 
18 Qualehe possibilita di togliere yd(!aa.'u dal suo isolalnento eretese , conlparando il 

ternline con dXefja{).u· J-lVea{vYj Elxej.ol Esichio , ho prospettata nel nlio saggio in onore di 
K. Jaberg dal titolo «Contatti e conflitti di linglle nell'antico llf editerraneo» in Zeitsehr. rörn. 
Phi lol. 57, IH37, 159. 

19 Cf. \\"ölfflin, Die Latinität des Afrikaners CassiU8 Felix, in Sitzungsber. Akad. �Iünchen, 
1880, 381 e seg. 

20 Cf. Fr. Beguinot., II berbero �Ar e/iisi di FassQto, 1942, 31. 297 . 322; in quanto ai 8uoni 
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giunco che in cerda e attestato in  abito Iatino. 11 «SUCUln cerdae» corrisponderebbe , 
in tal caso,· all'unguento medicinale, tratto dalla radice di giunco , noto sotto il 
norne di «oleum iu.ncinu rn» (Plinio XV 30)21. Inoltre i dialetti berberi conservano 
10 stesso norne gartilt, agertil ecc e con valore tecnico per indicare eioe una stuoia 
intrecciata d i  giuneo22• 

La storia di questa tradizione in tal modo si eomplica in quanto coinvolge pure 

I '  Iberia e la Sardegna. Poiche dal berbero gartilt « stuoia di giunco» non e eerto 
separabile ne il sardo lerda « stuoia, treggia » ne il sinonimo dialettale spagnolo 
zarda «tejido de mimbres » eCCe delle Asturie23• E vero ehe questi nomi dialettal i  

della Spagna e delIa Sardegna indicanti arnesi rurali intreceiati d i  vimini 0 di  
giunchi so no stati f i n  qui eonsiderati in nesso eon l'appellativo cetra, caetra « specie 
di scudo» in uso presso le popolazioni dell 'Iberia e deUa Libia ( ( ... quo utuntur 

Afri et Hispani », Servio, Aen. VII 732) , ma e pur vero che il legame concettuale su 
cui si fonda l' interpretazione e eostituito dalla materia vegetale adibita ad in
trecciare, in epoea antica come in epoca recente, 10 scudo, la stuoia od altro arnese 
d i  campagna. Interpretazione plausibile se si pensa ehe, secondo le  var ie testi
monianze, Ia cetra, caetra era un tipo leggero di scudo simile alla pelta (Livio 
XXVIII 5, 1 1 )  oppure al yie(!Ov (Pausania X 20, 8), a sua volta scudo intrecciato 

di vimini 0 di giunchi (Erodoto VII 6 1 ) ,  ehe la cetra era fatta d'un mareriale tanto 

leggero da poter servire da zattera per attraversare i fiumi (Livio XXI 27, 5), 
dapprima d'uso ibero-libieo (Servio, 1. e. ) e per il tramite iberico (Esichio) 0 

celtiberico (Diodoro V 33) divenuta d ' uso gal lico e se si pensa infine ehe Cesare 
(11 33) , alludendo alla popolazione gallica degli Aduatuci, parIa di «scuta ex cortice 
facta aut viminibus 1"ntexta »24. 

si pensi al berbero tcskart accanto a tiskert in nesso con il greco O'xoQ(jov, pI. O'xdQoo (cf. 
Schuchardt, Die roman. Lehnu .. im Berberischen 25). 

21 Piu nUDlerosi sono gli accenni di Dio8coride alruso deI giunco detto (1loivo; quale 
ingrediente di unguenti n1(�dicinali. Xoto per le virtil medicinali della radice (cf. « ra-dices 
cerdCle» dell'africano Cassio Felice) era la specie libica: (cO'xoivo;· fJ J1iv Tl; yiverat iv Atßvn 
. •• xeij(1t� (JE TOV ü.v{}ov� . .. xai Tl}' (jie,};» (I 17; cf. pure I 25. 40. 43. 45. 62). 

22 Cf. Loubignac, Etude sur le dialecte berbere des Zayan et AU Sgougou, Paris 1924, 547: 
agertil « nat te en palDlier nain ou en halfa»; agartil «est era, natte en alfa» (Renisio 352); 
gartUt «stuoia» ( Beguinot, Il berbero l'lelusi 31. 260. 297). 

23 In quanto al nODle sardo cerda, cf. Fleehia in A.tti R" Ace. Torino 7, 886; M. L. \Vagner, 
Das ländliche Leben Sardin iens im Spiegel der Sprache, 1921, 37. 71; in quanto al sinonimo 
dialettale spagnolo (Asturia) zarda «tejido de nlinlbres que se coloca sobre elllar, para abri
gar la cocina, y donde se colocan las avel lanas para turrarll eCCe ( Rato y Hevia, 110. 125) , 
cf. Fr. Krüger, Gegenstand�kultur Sanabrias 95, nota 3; �L L. \\"agner in Zeitschr. f. roman. 
Phil. 63, 196-197. 

La Dlanifattura di «stuoie )), cosi earatteristica fra le popolazioni rurali delle regioni 
costiere ed insulari del �Iediterraneo occidentale , e doeumentata da altri terlnini indigeni, 
fra cui buda e mafia con i due derivat i budinarius «lavoratore di stuoie») (Cipriano) e mattariU8 
« chi si serve della stuoia per giaeiglio ». Al tre testirnonianze sono offerte dai glossari: 
scirpea ... [cetrae ?] de qua rnata conlicitur; scirpa quia antiqui storiis utebantur, quae de scirpo 
/iunt (CCi1Lat. \r :i89, 42; 579, 30). 

24 Eeco alcuni passi notevoli  riguardant i la nfÄ.TYJ (pe l ta) : «cum mille peltast is - pelta 
caetrae haud dissimilis est» ( Livio XXVIII 5, 11); « caet-ratos, quos peltastas vocant» (Livio 
XXXI 36); «pedites caetratos mis1"t in A/ricam ex Hispania» (Livio XXI 21, 12) ; «nec /r.TU-
mida Hispano eques par fuit nec iaculator .Jlaurus caetrato» ( Livio XXIII 26, 11); «Hispani 
caetris superpositis incubantes/lumen tranarere» (Livio XXI 27,5); «ooetratae [opp. 8cutatae] 
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Sul suolo deUa penisola iberica la continuita della tradizione risnlta, dunque, 

confermata, da un Iato, dalla testimonianza di Esiehio che definisce xa{reeat come 
«önJ..a 'Ißljetxa» e, dalI'altro, dalle sopravvivenze gia citate zarda ecce «arnese 
rurale di  gi unco » dei dialetti d' Asturia, a prescindere dal toponimo Cetraria 
attestato per l 'Iberia (Monum. 248), ehe, tuttavia, identico nella struttura ai 
toponimi Juncaria e Spartaria pure delI 'lberia in nesso eon iurwus e spartus25, si 
presenta quale collettivo d'un norne di pianta cetra. 

S'intravvede cosi in seno ai parlari mediterranei deI settore ibero-sardo-libico 
una vicenda di valori significativi da « giunco » a « scudo di giunco » 0 « arnese di 
giunco », espressa dalle voci gemelle cerda e cetra, analoga a quella che nel settore 
egeo-ellenico deI Mediterraneo e rappresentata dal greco lTia «salice da vimini » e 
lTea «specie di scudo intrecciato » oppure dal greco anaeTO� «specie di giuneo » e 
(]nUeTov « corda intreeciata di giunco »26 e soprattutto dal preellenico axoi"o� 

« giunco » e (]xoivo� «fune di giuneo da misurare il terreno ». eon Ia differenza , 
tuttavia, ehe la fase primitiva legata al valore botanieo della parola nel caso dei 
nomi greci 0 preellenici e ben documentata , mentre nel eRSO dei termini gemelli 

cerda e cetra e a mala pena ricostruibile. Percio questo tentativo di districare i 
primi fili dell'arruffata matassa rappresentata dalla tradizione mediterranea ocei
dentale di cerda e cetra puo forse , meglio di altri, contribuire a Iumeggiare Ie prime 
fasi non attestate nella storia di jinis e junis; coppie di voci , le une e Ie altre, dovute 

a differenti condizioni storiche e quindi a differenti classi sociali in cui s' e affermata 

nell'uso una stessa tradizione. 
Fin dalle prime documentazioni il termine jun1:s appare co me l'equivalente latino 

di (]xoivo� nel suo valore tecnico di « jun��s ex iunco», continuando a rimanere 
aderente anche alle fasi successive della tradizione di (]xolvo�. Dalla classe degli 
(]xotvonÄoxot l 'uso di axolvo� s' afferma, infatti, ben presto in quella degli agri
mensori. In una sentenza d'oraeolo trasmessa da Erodoto (I 66) e ricordata da Max 
Niedermann27 il termine (JXo;;vo� ha il va lore tecnico di «fune da misurare i l  terreno» 
e nelle tavole di Eraclea (]xoivo� ha valore di «unita d'agrimensura »28. 11 termine 

ttlterioris Hispaniae cohortes» ( Ces., civ. I, 39, 1); «pugnace8 comnu)tit Iberia caetras» (Lu
cano VII 232); cf. inoltre «M auri caetrati», «}.i umida caetratu�» eCCe in Thes. 1. lat. 111 116. 

Per altre notizie storiche rimando soprattutto a Gsel l ,  HistQ1�re de l'A/rique du Nord, 11 
371; G. Dottin, .Jfanuel pour sert'ir a l'etude de l'ant iquite celtique, 1915, 285-286; Lippold, 
Die grieche Sch ilde i n  �lünchner Archäol. Studien 1908; �1. Greger, Schild/armen und Schild -
8chmuck bei den Griechen, Erlangen 1908. 

2& Cf. Orazio, Epodi 4, 3: «Hiberici8 peruste tunibu8 latus»; Porph.: «quia in Hiberia id 
est Hispania plurimum sparlum nascitun>. In quanto a Carthago Nova vel Spartaria «sie 
dicta Carthago in Hispania , q uia sparti teracissimus eius agen>, cf. Plinio XXXI 94; ((Hispa
num spartum») XXIV 9; Sertrio, Aen. VI 843: «apud Carthaginem Novam, qu.ae Sparta ria 
dicitur». 

Cf. Hübner, Monumenta linguae Ibericae 247. 251; Thes. Onom. 217. 
Lo stesso concetto di col1ettivo in allusione aHa vegetazione dominante a sparto e espresso 

oggi dal tipo di toponimo Espartal COlllune a varie zone del la penisola hispano-Iusitana. 
28 Cf. V. Hehn, Kulturp/l. U. Haustiere8, 1911, 601, che ricorda ed il lustra l'omerico O'1lUe-ra 

usato per «gomena»: xat �1) &V(}U aEa1]1lE VEWv xai a1lG.eTa liÄVVTat (11. 11 135). 
21 Xello scritto gia citato (Glotta 19, 7). 
28 Cf. V. Hehn, Kulturptl. U. HaU8tiere 569. 



Storia d 'una tradizione mediterranea di lingua e di eultura 77 

agricolo di misura semijuniu1n, attestato da CaUlne (r. r. 135) , e rifatto sul modello 

deI sinonimo greco iJll {(]l,O lVOV , come aHo (]l,0lVWl' YEWp,ET(!lXOV fa riscontro il 
«juniculus numsorum ». E co si sul modello greco di (]l,o{vl(]pa « pars agrl� june demen
sa» il derivato juniculum assume il va lore di «territorium » (C GlLat IV 520, 1 ) , cioe 

« parcella di terreno ottenuta mediante precisa misurazione »29. Se in tal modo il 
termine junis invade il eampo espressivo di jines « territorio », nel termine tecnico 

finitores «agrimensores . . .  dicti quod fims dividerent » (Non. 1 1 ,  22) la vieenda 
s'inverte : finis sfiora il eampo espressivo di junis. 

Legame d i  suoni, dunque, ma legame pure di eoncetti, tra jinis e junis, a eui 
s'ispira l'etimologia isidoriana : «fines dicti eo quod agri /uniculis sunt divis?: » 

(Orig. 15, 14, 1 ) . 
Co me e eerto ehe le fasi di maggior vitaIita di (]l,oivo� « giuneo » coineidono con 

l'affermarsi deI norne di pianta in seno alla elasse degli (]l,0lvonÄOxol, eosi e 
probabile ehe le sorti di finis e jun'l�s siano legate soprattutto a quella elasse degli 
artigiani d'Etruria30 a cui il latino deve il norne di un'altra manifattura di  giunco 
cioe il termine sporta « eesto »31 ,  adattamento etrusco deI greco (]1'Cv(!l&z. Ed e pure 
probabile ehe i lavoratori di funi 0 di cesti dell'Etruria usassero, eome gli (]l,0lVo

.7lÄ,OXOl, speeie di giunehi della regione ; si servissero eioe nei loro lavori d'intreeeio 
della piu antica materia vegetale adibita, secondo le numerose testimonianze 
storiehe32, alla manifattura mediterranea di funi , di reti e di eesti . 

In questa tradizione di cultura mediterranea e faeile ora inserire Ia storia dei 

nomi mediterranei deI giuneo. Non si deve anzitutto muovere dalls premessa ehe 

ad ognuno dei termini botaniei antichi attestati dal greeo e dal latino, O'xoivo�, 

(].7laeTO�, scirpus, iuncus ece. , debba sempre corrispondere una ben determinata 
speeie vegetale. La sistematica moderna ha rinunciato ai tentativi d'identifiea
zione. I1 termine generieo giunro33 si riferisee oggi a varie piante, anche fra loro 
non affini , aventi la earatteristica eomune della vegetazione su ampie plaghe di  

terreno incolto e dell'utilizzazione agli stessi fini tecnici .  E eosi nell 'antichita . La 
valutazione delle singole specie e quindi in parte Ia distinzione dei nomi si fonda 
di solito, non tanto su caratteristiche botaniche , quanto sul vario grado d 'utilita 

teeniea. Kell'uso ellenico il termine (]71UeTO; non si riferiva, ad esempio, probabil-

29  Altri esempi analoghi di passagio eoncettuale da « corda da misurare» a (( parcel la di 
territ orio misurato » in varie lingue 80no messi in evidenza da �1. �"iedermann, 1. c. , p. 8. 

30 In se no all �  ambiente tecnico del i '  Etruria si giust ifica i l  coesistere dei due tipi gemel li 
finis e lunis, eome s'era giustificata nel lo stesso anlbiente J a  eoppia sirpv.s e surpus nei deri
vati sirpiculus e surpiculu8 (( eestello di giunco » .  

31 Un a1tro norne di « cesto per earri di eampagna », il  gallico ·cissio ( irland. ant. ce8S 
« cesto »,  ef. Vendryes i n  l\fem .  Soc . Jing. Paris 19, 60 e seg. ) ,  e giunto probabilnlente a Roma 
ridotto a cisium su labbra d'operai del l 'Etruria ( cf . Hofmann-'Valde , LE\V3 222 ) .  

3 2  Cf. Blüm ner, Technolog'l�e der Gewerbe und Künste be i den Griechen und Römern I 296 ; 
G .  Hegi , Illustr. Flora 'V. Mittel-Europa IV 1 2 1 5 ; Rikli, Das P/lanzenkleid der Mittelmeer
län der, Bern 1942, 13 6-138. 

33 Nella Flora popolare italiana di O. Penzig il termine generieo giunco si riferisee, per 
esempio, alle seguenti piante : Iuncus articulatus, acut us, conglomeratus ,  effusus, mariti
mus ; Scirpu8 a cicul aris, caespitosus, holoschoenus, laeustris, marit imus, nl ucronatus,  
pungens, sylvaticus ; Schoenus nigricans, ferrugineus ; Cyperu8 difformis, fuseus, glaber, 
longus ; Lygeum Sparturn ; Spartium junceum ; Stipa juncea, tenacissima. 
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mente ad un3 sola pianta34 e, passato all'uso deI Iatino oeeidentale , il termine 

sparturn si presta va a designare tutt ' altra pianta , la « Stipa tenaeissima», eioe una 
speeie oeeidentale delIa flora mediterranea dominante nelIa steppa della Spagna 

meridionale e delI '  .A.friea settentrionale , ma seonoseiuta aIl'Ellade e al dominio 
dell'Egeo35. A giudicare da molte testimonianze, l'Ellade antiea ha importato , 
per supplire ai bisogni delIa sua manifattura d i  funi e di eesti , la «8tipa tenaeissima » 
dall'Iberia, ehiamandola alla greea UJla(!iOV ed ha imposto i l  proprio norne (spar

tUtn) agli esportatori iberici36• Co si si spiega l 'asserzione di  Varrone : «in Graecia 

spart i copl�a modo coepit esse ex Hispania » ( Gell. XVII 3 ,  4) . E eosi si spiega l ' in
tensa ripresa del Ia vital ita deI greeo an&.Qiov nel Iatino dell 'Iberia eonfermata 

dalla rigogliosa rifioritura deI norne sparturn in Iingue e dialetti della penisola 
iberica, eompresi i dialetti baschi37• La v italita dei greeo (J]lUeTOV neHe nuove terre 
di eolonizzazione occidentale non si limita al solo lessieo , ma s'estende pure alla 

denominazione delle loealita. Come nell 'Ellade un'antiea eitta e denominata 

L:naeia dall 'abbondare nei suoi pressi della speeie vegetale detta Glulero;38, eosi 

34 E questa I 'opinione deI bot anico G. Hegi , lll u.gtr. Flora v. Jfittel-Eu ropa IV 1 2 1 3. 
35 Cf. �1 . Rikli ,  Das Plla nzPll lde id de:r �l/ ittelmf?,erländer, 1942, 1 35. 
36 La t ef lll inologia della ( (  St ipa tenaeissitn a L. ») ne i parlari della penisola iberica puo 

dirsi cara t t�rizzat a dal conflit to di due t radizioni invadent i : la greca , l a  piiI antica, che si 
rieo llega a l  norne GJu.iQrov per i l  trarn ite massaI iota ,  e I ' araba, piu reeentc, ehe si ricol lega 
al nonle h a lla (alla) (( Stipa tenaeissi lna ») ( Dozy-Engelmann 100 ; cf. R E\V3 4002 ; elemento 
predo ln ina nt e deHa COSt det ta ({ steppa d 'alfa ») . Ed e notevole iI fatto che proprio nella 
Spagna il confl itto si risol va a favore , non della tradizione araba , mg, di quel la greea. 

La Provenza , invece , eon a ulo, e ulo « spa rte, plant e dont on fait des nat tes, des cordages »,  
cordo d'a ulo « corde de sparte », la ire d'aulo « travai llcr a la  sparter ie » , a uleto « bri n de sparte » ,  
aulie, a uliero « ouvrier, -ere ,  en sparterie » ecce ( l\listral)  s i rivela l' unica erede della tradi 
zionc a raha . 

I n  quanto all '  identificazione deI cosl detto ( sparto di Spagna » per la « Stipa tenacissirna » ,  
cf. Len? , Botanik de r alten Griechen 234 ; ßlüluner, Technologie u. Terminolog'ie der Ge we rbe 
u. Kü nste be i Griechen u. RÖlnern I 298 : G. Hegi ,  [/l ust,.. Flora �Hittel-Eu ropas I V 1 2 1 3 , 
nota 2 ;  cf. pure l ' isola d � Espa rtero con la t ipica vegetazione a « Stipa tenacissima » men
zionata da �1. Rikl i ,  Das Pfla nzenkle id der Jfittelmeerlä nrler, 1 942, 135.  

3 7  1 1  hasco conosce I a  piant a  sot to i l  nonle espa rtz u « sparte , plante graminee dont on fait 
des cordes et en pays basque des chaussures »,  donde i derivat i  espa rtz uaga « cndroit Oll 
pousse le sparte » , espa rtz u kin « sa ndalier » .  espartz llsare « filet en sparte, habit uellement em
ploye aux t ra nsport s en charre t t e  ou a des betes de SOffilne)) ( Lhande 282 ) .  

L'art ieolo dpdieato a spa rt u m  n el R E \V3 8 1 22 non d a  u n '  idea esa t ta delI' enorme vitalita. 
deI norne su un vasto territorio cost iero deI �Iediterraneo occidentale, dalla Provenza aHa 
Guascogna e aHa Cata logna e ,  at t raverso i Pirenei Baschi , al l a  Spagna e al Portogal lo : 
provenz . espa rt « sparte )}, esp{l rlarie «( ouvrage OU conlnlerce deo sparte ) ,  espartie « ouvrier en 
sparterie , marchand de sparterie )) , espa rdenha ( Levy 1 11 244 ) ,  espa rt ilh o, espardilho eCCe 
l( soul i�r de corde de sparte , chaussure des montagnards pyreneens » ( �Iist ral ) ; guascone 
espartegne , espartelhe « sandale  de toile a senl e l le de corde »,  e.fjpa rtegna yre ( fabr icant de san
daJes » ( Pa la:\' 52B ) ; cat alano e8pa rt « esparto » ,  espa rta r « encordar, ensogar », espa rter ,  espa rtero 
« q ui t rl'bal Ja en cspart », espa rtilla « escombreta d' espart » ecc. ; spagnolo espa rto con i deri
vat i  esparta r ( ensogar, cubrir, aforrar con esparto las vasij as de vidrio », espa rdena , esparten'1 
«( espeeie de alpargata O c al?a1do hecho de esparto » , espartilla «( rol l ito manual de estera () 
esparto que sirve corno escoh il la para I irnpiar las caballerias » : portogh . esparto eon i derivaH 
espartal « lugar onde cresce esparto » ,  espa rtdo ( tecido de esparto » , espartenhas f. pI . (c antigo 
calc;ado de esparto » ecc e 

3 8  Aristofa ne ( A v. 8 15 )  ha I ' aria di scherzare n e l  congiunger.3 il norne di .Enarrra eon 
quello dello sparto a;ulQTov, nla forse s' atteneva all '  i nterpretazione corrente ai suoi te nlpi . 
Conlunque , v. \Vi la nlowitz ( Pind. 323) ricorda i giunchi del 1 '  Eurota , in nl0do ehe i l  
topon inlo E71ri�rl) st arebbe a i r  app� l 1ati vo a:rdQro; come BUT1} del I ' Attica sta a ßd:ro; « rovo » 
oppure conte ".40';(l}rj dpl la Beoz ia sta· a ?i.(j)!lJa (e specie di quercia » ( su questo tipo di denomina-
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nell'Iberia il  eentro urbano di  Carthago Nova prende l 'epiteto Spartaria39 dal tipo 

i berieo di vegetazione dominante ehe nella teeniea si presta va a sostituire 10 

sparto40• 
Quest'antieo scambio di valori di l ingua e di eultura tra Ellade ed Iberia ha 

avuto evidentemente per tramite la eolonizzazione massaliota41•  Coloni greei 
hanno , cioe, da un Iato , importato fra le popolazioni dei territorio costiero ibero

aquitanico i l  norne anaero;, -OV, insieme con Ia nozione degli usi della pianta nella 
manifattura d i  funi e di  cesti42 ed hanno esportato , d'altro lato, aIlo stato secco 
una pianta oceidentale non identica allo sparto , ne affine, che prestandosi ,  tuttavia, 

ai medesimi usi teenici soprattutto par la eonfezione di  stuoie43 e crescendo in piil 

vaste dimensioni , poteva completare i bisogni deIl'economia eIlenica in piil larga 

misura che non 10 sparto. 
Sulle differenze d'ordine botanico prevaigono, dunque, le congruenze d'ordine 

tecnico ed economico ; prevale pertanto Ia tradizione greca nel Iatino dei Medi

terraneo oceidentale. 
Ma la rapida fortuna oceidentale deI greeo l17laerov e intinlamente legata a l  

graduale estinguersi delle tradizioni indigene ibero-tirreniche riguardanti la 
« Stipa tenaeissima », il « lygeum spartum » e varie speeie mediterranee conosciute 

sotto il norne generieo di giunco. 
Anzitutto una di tali tradizioni mediterranee e attestata dal latino scirpus, 

sirpus « giuneo »,  termine piu vitale nei suoi valori tecnici , riferito cioe ad arnesi 

intrecciati di giunco (storea scirpea, scirpea «ce3ta », sirpae stercorariae, surpicu�i 

zioni dei l uoghi,  cf. « lVomina Tusoo » in DioscQride in Studi Etruschi 10, 1 936 e G lotta 2 1 ,  
1 933, 265 ; E .  Schwyzer, Griech. Gramm. I 503 ). . 

39 Dalla vegetazione con la « Stipa tenacissinla », quale elenlento dominante, il territorio 
attorno a Carthago lVova era chiamato Spartarius campus ( Pl inio XIX 30 ) ,  poiche « spar
tum . . .  plurim um gignitur circa Carthaginem H ispaniae : jiuntque ex eo strata rusticis eorum, 
ignes lecesque, calcamina et pastoru m vestis » . ... .\na loga . ma piu precisa ancora,  l 'a l lusione aHa 
veste vegetale de i toponinlo I:raQTuQt(w :rE�{OV in Strabone 1 1 1  1 60 :  « 'X,(vIJUV öi Ttrv J.lEao-

utav lxo vat, T"V jdv dyaOr,v, T1]v bi a:taQToq;oQOV Tij; a XQYJaToTqa; "ai i).Ela; axoLvov, i(a
).Ooot de ' [ovi'XaQ lov ;u(){ov T(P I:r,aQTuQirp, (�); av EXOIVOVvl't, xa).ovJ.lfv(.[J :u:Ö{ep . TO ÜTO ö" EaTi 
p.iya xai üvvÖQov, T�V axolvo:ri.o)!tx�v q;vov a�-ruQToV, i�a i'()JY')v ixovaav Ei; :ulVTa TO:rOV » .  

4 0  La « Stipa tenacissima » .. detta spartum, s i  prestava pure a sost ituire 1 0  sparto nel la 
fabbricazione di « gomene }) ( cf. « m�gna ,:is spa rt i ad rem nautica m con1es1a » ,  Livio XXII 20)  
poiche « spart um Hispa niae . . .  in a q u is int'icl u m  est " e quindi u ut ile est na vi um a rmamentis n 
( Plinio XIX 26) . 1 1  derivato sJXlrf,ariu� era percio in uso con i l  va lore di « /unes vendens ) 
secondo test imonianze dei glossari ( C GlLat . 1 1  593,  35) . 

41 E uno dei casi,  questo di a:rd.QTov, piil sicuri e piu riccamente doculnentati di grecismi 
affermatisi nel latino della G a l l ia meridionale e soprattutto, data I ' area di vegctazionp 
della « Stipia tenacissi tna », de l i '  Iberia. L'abbozzo d' una storia delis. cultura massaI iota,  
tracciato in « Parola dei pa ssato » I,  1 946, 33-68, potrebbe venir cosi completat o con un capi 
tolo riguardante la manifattura e il nlercato d i  funi e d i  cesti  intrecciati per nlCZZO dei SUf
rogato occidentale del lo sparto. 

4 2  Per provare la corrispond�nza d ' usi tra E l lade ed Iberia rammento i l  passo di Galeno 
( VI 3 1 6) : 0 a.tcd�rro;, E; ou ;rcAE;-!O V(JLV vJloJj�",aTa Tol; V:lO;VY{OI;, comparandolo con il passo 
di Columella ('V'I 1 2, 2 ) :  solea sp[lrtea pes bO�'i8 induit1lr ». In q uanto a l  hasco espa rten'l « chaus
sure en sparte ) ecc. , c f. Schuchard t in Ze itsehr. f. rom. Phil .  15 ,  1 15 ;  G· . �'ahrholz ,  lVoh ne n 
u. lV i rtschaf t im Bergla nd der oberen A riege. Sach- u. lVortk u n -lliches a us den Pyre näen, 193 1 ,  1 35 .  

t3 S i  pensi a i  « rU8tic2, strata sparti » a cui accenna Plinio ( XI X  26-27 ) al l udpndo a usi 
i b�rici e si pensi al « q;oQ/-lO; (]XO{VIVO; » di Aristofanp . 
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piscarii ecc. ) che non riferito alla pianta stessa. Dall' oscillazione di forme fra 

scirpus e S1:rpus" , come pure fra sirpiculus e surpiculus si puo desumere che il 
termine, appartenente in origine ai parlari rurali indigeni della regione tirreno

tiberina, s'e affermato nell 'uso latino per il tramite delIa classe operaia d'Etruria. 
Ma Ia tradizione non era forse circoscritta a questa sola regione. Un sinonimo libico 
affine a sirpus « giunco » e presupposto, infatti,  dall'appellativo berbero aselbu 
« giunco »45. Tradizione mediterranea occidentale comune, dunque, ai due COD

tinenti46 ? 

Di un'altra tradizione mediterranea , pure limitata al settore occidentale, s'e 
tentato qui di ricostruire un'analoga vicenda di valori significativi : da « giunco » 

ad «arnese intrecciato di giunco ». E la vicenda espressa dal regionalismo cetra 

(caetra) e cerda attestato dal Iatino deI Mediterraneo occidentale.  11 valore ori
ginario della tradizione e ricostruibile, infatti , in base al norne Iibico cerda COID
parato al berbero zarti,l « giunco », da un lato, e al toponimo iberico Cetraria, 

dall'altro, a sua volta Iumeggiato da Juncaria del latino d' lberia, collettivo di 
iuncus, mentre i valori tecnici successivi sono ricostruibili sulla fede dell 'antico 
termine cetra, caetra « specie di scudo leggero intrecciato di giunchi )) in uso presso 
Ie genti della l\lauretania ,  della Numidia e dell' lberia, termine sopravvissuto in 
una tipica frammentarieta di relitti indicanti «arnesi rurali intrecciati ») nei dia

letti deI settore libico-sardo-iberico (berbero azerfJil « stuoia di giunco », sardo 

lerda « stuoia per carri di campagna »,  astur. zarda «tej ido de mimbres » ecc. ) .  
Limitata nelle sopravvivenze al solo settore sardo-libicü appare invece la tradi

zione rappresentata da una concordanza di rel itti , non menü notevole e finora 
sfuggita all ' attenzione , cioe fra il berbero tSe'Yl.nu « Lygeum Sparturn » (donde 
tsunni,t, lsunit « cesto intrecciato » e aSeflna·z « specie di cesto usato nella pesca »47) 
e il  sardo tsonni , tSOnnia, tsinniga ecce « Lygeum-SpartuID »48. E co me fra la gente 

44 Secondo Pa u li , A lt ital. Forsch . 1 1 1  1 75 ( cf. 'Valde, LE\V 687 ; A .  Ernout , Les ilements 
dialectaux du vocabula ire latin 6 1 ) ,  l 'osci l lazione consonantica sc- e s- e indice di origine etru
sca. l\fa ,  piit ehe d'« origine c trusca » ,  sara iI caso di parlare di (c appartenenza alla tradizione 
indigena tirrenica e di tramite etrusco » (cf. ,r. BertoIdi,  Linguistica storica . Questioni di 
metodo 1 94-195) .  

4 5  Cf. E. Destaing, Diet. Iran�. -berbere 185 ; Laoust , Mot8 et chose8 berberes 484.  
48 E sant prudente fermarsi a questa domanda, senza cedere aHa tentazione d '  estendere 

il paragone ai nomi de i famoso silfio cirenaico attestat i da (J{ÄptOV e da sirpe in veste greca 
e lat ina (cf. H. Schuchardt , Die roman. Lehn1vörter im Be rber, 1 9 1 8, 1 6) ,  pur osservando c he 
ancor piu vicina al berbero uselbu appare la variante (Jihrov ' (J{) .. t:ptOV attestata da Esichio 
e ehe sirpieus e presupposto tanto dal termine tecnico sirpiculus « ceste l lo di giunco >l in 
nesso con sirpus « giunco » quanto dal termine medicinale lac sirpieium «8UCCO di silfio n 
( donde lusserJYl�c ium ecc. ) in nesso con sirpe « si1fio ». 

4 7  Cf. E. Destaing, Diet. /ran�a is-be rbere (dial .  des Beni-81UJU8) ,  Paris 1 9 149 77. 238 ; Fr. 
Begu inot , 1l berbero l·le/ilsi di Fassuto, Roma 1942, 38.  223 . 237 . 

4 8  Documentato dal condaghe di San Piet ro di Si lki ( 425) nel la forma sas thinnigas e da 
quel lo di San X icoia di Trul las ( 3 1 8 ) nel la forma derivata thinnigariu , il norne e tuttora vivo 
nei dialctti  deI Xuorese, deI Logudorese e del Campidanese . Alla vecchia forma thin n igariu 
corrisponde oggi i 1 logud . tin n iga rdz u « giuncheto », come a thinnigas, at testata dal condaghe, 
corrisponde i l  nonle di localita Zin n igas presso Siliqua ( cf. ll. L. \ragner, Histar. La 'utlehre 
des Sardisch en , 1 94 1 ,  1 1 4 ;  O. Penz ig, Flora papol. ital. I 286) .  

Senza aver conoscenza dei  corrispondenti sinonimi berberi , i l  "ragner con mirabile fiuto 
Hnguistico guidato unicamente dall ' indizio di alcune caratteristiche nei suoni , ha assegnato 
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rurale della Sardegna la  speeie di  giuneo marino detta tsonni eee. e aneor oggi usata 
eome materiale d'intreceio soprattutto per corde da legare le viti , eosi fra le popo

lazioni herbere la stessa spec ie serve per la manifattura di cesti, stuoie e eorde49• 
Coneordanza di nomi fra Libia e Sardegna , eonfermata da usi nell'eeonomia 
rurale eomuni alle due regioni , ehe viene, dunque , ad aggiungersi , se non erro , 
alle altre eoneordanze di sostrato sardo-libiche gia messe in rilievo riguardanti 

speeie oeeidentali della flora mediterranea. 
Ma per i l  problema di /in'is e /unis e particolarmente notevole i l  norne basco deI 

giunco 'inh1·, ihi ehe presuppone una base iberica *1�n1· 50, mettendo quindi in grado 
di rieostruire per il « giunco » una tradizione oeeidentale a vente nel sinonimo 

(J'xoivo� il corrispondente affine dei settore orientale deI Mediterraneo. 1 1  basco 
parteeipa, dunque , alla storia dei nomi dei giuneo nell'Iberia mediante due fasi 

successive earatteristiche : la fase iberica di cui e espressione il norne inhi, 1�hi e 
la fase, diremo eosi , ibero-elleniea d i  cui e espressione i l  sinonimo espartzu. Se eon 
quest'ultimo appellativo , unito al verbo espartUltu «tresser de jones, natter» ,  i l  
baseo si  rivela parteeipe delI ' antiea corrente d i  cultura greca espressa da  (J']l&eTO�, 

eOD l 'appellativo inh'i, ihi « jone », unito al verbo ihiztatu « garnir de jones » (Lhande) ,  
i l  baseo aderisee t.enaeemente ad  una t.radizione mediterranea di eui (J'XOlVO� 

«giuneo » e l 'equivalente egeo. 
Residui , dunque, tutti questi , di tradiz ioni mediterranee non deI tutto sommerse 

eOll l'espandersi dei greco anaQTov verso i l  territorio ibero-aquitanieo per il tramite 

delIs cultura massaiiota . Residui d i  varia eta ed estensione, gli uni l imitati al 
settore oeeidentale dei Mediterraneo, ma comuni a tutt 'e due i continenti afri 

eano ed europeo (berbero aselbu e lat. sirpus ; l ibico cerda e iber. cetra ; berbero 
tsunnit e sardo tsonn1" ) , gli altri aceennanti  ad una tradizione eomune ai parlari 

indigeni dell ' intera Europa mediterranea ( iber. *1�ni, tirren. fin is, egeo axoivo;) ,  
tutti aventi la caratteristiea di eonfermare la gamma di  valori signifieativi da 

« giuneo » a « fune di giuneo )) eec . noti dalla storia, nleno lacunosa , di (J'XOlJ/0; ehe 

quest i nom i sardi deI « Lygeu lll Spart um » al gruppo di  elenlent i prelatini di sospetta appar
tenenza al  sos t rato sardo-l ibico ( cf. pure " Tagner in Arch. ROluan. 1 5, 20 e in ,rox.  Roman. 
7,  1 944, 3 1 7-3 1 8 ) .  

4 9  Secondo Fr. Beguinot , / 1  berbero �\T elusl� 237,  sotto i l  nOlne tsennlt  l e  popolazion i berbere 
deI G ebel  Xefüsa. i nt cndono una s pecie di giunco adibita « per corde,  st uoie ecce ( Lygeum 
Spartum ) I) , rnentre S.  V'  acca -Concas, ... ,./ an uale della fauna e della flora popolare sarda , 
Cagliari I f H 6, 2 1 2, cosi descrivc la stcssa spccie vege tale , det ta tsonni : « pianta. d(� l Ic steppe 
del la reg ione lneditcrranea , cOlnpresa Ia Sardegna , assai usa ta conle nlateriale d'intreccio. 
I n  certe part i dcl l ' isola,  dove abbonda, e usa t a  dai eont adini per fare delle funi » .  

50 Cf. Lacoizqueta,  Diccion . de  los nombres eU 8�'a ros d€ las pla n tas, Panlplona 1 888, 1 68 :  
iiia, ih ia « j uncus » ;  inhi, ihi « j onc » ( Lhande 49.=) . 5 1 4 ) : H. Schuchardt , Baskisrh -h a11l itische 
Jroril:ergle ich unge n in Revue intern. et . basques 7, I H I 3 .  1 8 : \Y . �leyer-Lü h ke,  La desa 
pa rici6n de la n i nte rsilab·iea e n  rase uens€ i n  Revue int ern . et . basques 15. 1 H24 I 226 e 
seg. , che part e per ih i, ina , i n h i  « giuneo » da una forma pri lni t iva * ill i, corne per sui. suh i  
oppure per ln ih i. mii dal le forlue pri nlit ive *suni e *1nin i ( cf. baseo gara u ,  gath ea , koroa ece. 
da l lat ina gra num, catena,  corona ece . ) .  

DaUa fornla iiia « j un co »  s'e t ratto  i l  col lett ivo t i pieanlcnt e basco 1·n'1di « j unca l ll ( Azkue I 
398. 4 1 1 ) ,  eanlune,  ad eselupio. a oth a d i  d ieu peu ple d'aj oncs ll in nesso ('on otlta (( lT le x  
europaeus » ,  come pure al  t ermine teenico del le luiniere ga llgadia ( Plinio X X XIII 72) , pe r  
cui v. Romanica Hel vetica 20. 23 1-232.  

6 Museum Helvetkum 
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con i derivati axo{vwpa «pars agri fune demensa » e axolv{Cro « fune metior, finio » 
raccoglie in se gl i sviluppi concettuali predominanti in funis e finis . 

Al BreaI51 rimane, comunque, il merito d'aver indicato Ia b uona via alle ri
cerehe mediante il richiamo a (]xolvo�, ma soprattutto a Max Niedermann 

quello d'aver Iumeggiato con larghezza d'esempi Ia vicenda concettuale da «fune » 

a « territorio nlisurato con Ia fune » atta a giustificare il legame storico tra le due 
voci gemelle finis e junis. Voei gemelle, si, ma per il vineolo della parentela medi
terranea. 

61 Breal in Mem. Soc. linguist . 15, 137. 
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