
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 

Dottorato di Ricerca Interateneo Udine-Trieste in Studi Linguistici e Letterari 
Ciclo XXIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESI DI DOTTORATO 

 

RAPPORTI TRA LE AREE LINGUISTICHE ALBANESE E ROMENA 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore        Dottorando 

Prof.ssa Raffaella Bombi     Gjorgji Bufli 

 

 

 

 

Anno Esame Finale 2017 



	   1	  

 



	   2	  

INDICE 
 

 

 

 

Abbreviazioni ........................................................................................................ p. 3 

Sintesi in inglese (Summary) ................................................................................     6 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa ..........................................................................................................   10 

1.2. Storia della ricerca sull'elemento lessicale romeno-albanese ....................   12 

1.3 Linguistica e politica ......................................................................................   25 

1.4 I pastori nomadi .............................................................................................   34 

1.5 Metodologia ....................................................................................................   41 

2. CORPUS ALBANO-ROMENO .....................................................................   44 

3. CONCLUSIONI 

3.1 Le origini dell'albanese ................................................................................. 300 

3.2 Protoalbanese, latino e protoromeno ........................................................... 308 

Bibliografia ........................................................................................................... 321 

Sitografia ............................................................................................................... 346 

Indice dei lemmi albanesi trattati ....................................................................... 347 

 



	   3	  

ABBREVIAZIONI 
 
 
 
 
a. = antico 
a. C. = avanti Cristo 
abr. = abruzzese 
acc. = accusativo 
accad. = accadico 
accr. = accrescitivo 
afg. = afgano 
agg. = aggettivo 
ags. = anglosassone 
al. = alto 
alb. = albanese 
antr. = antroponimo 
anzasc. = anzaschino (Valle Anzasca, Piemonte) 
aor. = aoristo 
ar. = arabo 
arb. = arbëresh 
arm. = armeno 
arom. = aromeno 
arv. = arvanitika 
ast. = asturiano 
att. = attico 
av. = avestico 
az. = azero 
b. = basso 
balc. = balcanico 
ban. = dialetto del Banato (rom. sett.) 
baram. = barambu (lingua del nord della Rep. 
Democratica del Congo) 
basc. = basco 
bav. = bavarese 
beluc. = beluci (lingua iranica) 
berb. = berbero 
berg. = bergamasco 
biel. = bielorusso 
blt. = baltico, balto- 
bov. = bovese (Bova, Reggio Calabria) 
bret. = bretone 
britt. = brittonico 
buc. = dialetto della Bucovina (rom. sett.) 
bulg. = bulgaro 
bur. = burushaski, lingua non indoeuropea (prob. 
isolata) parlata in Pakistan 
cal. = calabrese 
calm. = calmucco 
camp. = campano 
campid. = campidanese 
cap. = capitolo 
carp. = carpatico 
cast. = castigliano (spagnolo) 
cat. = catalano 
cauc. = caucasico 
cec. = ceco 
celt. = celtico 
centr. = centrale, del centro 
cfr. = confronta 

cimr. = cimrico (gallese) 
cipr. = cipriota 
cit. = citato 
ciuv. = ciuvascio (lingua turca) 
cmsc. = comasco 
coll. = collettivo 
colloq. = colloquiale, colloquialmente 
com. = comune 
comel. = comelicense 
corn. = cornico 
cr. = croato 
cret. = cretese 
crs. = corso 
curd. = curdo 
çam. = çam(ërishte), albanese della Ciamuria 
d. C. = dopo Cristo 
dac. = daco 
dan. = danese 
der(r). = derivato/i 
det. = forma determinata, determinativo 
dial. = dialetto, dialettale 
dim. = diminutivo 
drav. = dravidico 
ebr. = ebraico 
ecc. = eccetera 
eccl. = ecclesiastico 
ed. = editore/curatore 
ediz. = edizione 
engad. = ladino engadinese (Engadin, Svizzera) 
enneb. = enneberghese (Plan de 
Corones/Kronplatz, Alto Adige) 
eol. = eolico 
epir. = greco epirota 
es. = esempio 
etr. = etrusco 
f. = (sostantivo) femminile 
fass. = ladino della Val di Fassa 
fărșer. = fărșerot, dialetto della minoranza 
aromena di Frashër (Albania), arom. Farșari 
fcn. = francone 
fen. = fenicio 
ferr. = ferrarese 
fig. = figura, immagine 
figur. = figurato 
fin. = finlandese 
fr. = francese 
frig. = frigio 
fris. = frisone 
frl. = friulano 
gabr. = gabri (dari dell'Iran, lingua iranica parlata 
in alcune comunità zoroastriane) 
gael. = gaelico 
gall. = gallico 
gard. = gardenese (ladino della Val Gardena) 
gen. = genitivo 
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georg. = georgiano 
gep. = gepida 
gh. = ghego (albanese) 
glls. = gallese 
glz. = galiziano 
gmc. = germanico 
goid. = goidelico 
got. = gotico 
gr. = greco 
gri. = griko/grecanico 
guasc. = guascone (dial. occitano) 
hind. = hindi 
huts. = hutsulo (dialetto ucraino con elementi 
polacchi e romeni) 
ib. = iberico 
iberormz. = iberoromanzo 
id. = identico, medesimo significato 
idr. = idronimo 
ie. = indoeuropeo, protoindoeuropeo 
ill. = illirico 
ind. = indiano 
indic. = indicativo 
inf. = inferiore 
ingl. = inglese 
interiez. = interiezione 
ir. = iranico 
irl. = irlandese 
iron. = ironicamente 
irp. = irpino 
isl. = islandese 
istr. = istriano 
istrorom. = istroromeno 
it. = italiano 
itt. = ittita 
kam. = kamir 
kann. = kannada (lingua dravidica) 
kirgh. = kirghiso 
lad. = ladino 
lat. = latino 
laz. = laziale 
lett. = lettone 
letter. = letteralmente 
lid. = lidio 
lig. = ligure 
lit. = lituano 
liv. = ladino di Livinallongo 
log. = logudorese (sardo) 
lomb. = lombardo 
lor. = lorenese, della Lorena 
lucch. = lucchese 
lusit. = lusitano 
m. = (sostantivo) maschile 
mac. = macedone (slavo) 
mal. = malto (lingua dravidica) 
mantov. = mantovano 
march. = marchigiano 
mcd. = antico macedone 
md. = medio 
megl. = meglenoromeno 
mer. = meridionale 

messap. = messapico 
mil. = milanese 
mis. = misio 
mod. = moderno 
mold. = moldavo 
morav. = moravo (dialetto ceco/slovacco) 
mordv. = mordvino 
munt. = dialetto della Muntenia (rom. sett.) 
n. = neutro 
N. d. A. = Nota dell'Autore 
nap. = napoletano 
ngr. = neogreco 
nig. = nigeriano 
nlat. = neolatino 
nom. = nominativo 
nord. = nordico 
norv. = norvegese 
nrl. = neerlandese, olandese 
nub. = nubiano 
obs. = obsoleto, datato, desueto 
occ. = occidentale 
occit. = occitano 
ogur. = oguro (lingua turca) 
olt. = dialetto dell'Oltenia (rom. sett.) 
om. = omerico 
or. = orientale 
orig. = originale 
oron. = oronimo 
osc. = osco 
osm. = (turco) osmanli 
osset. = osseto 
otrant. = otrantino 
ott. = (turco) ottomano 
p. es. = per esempio 
pahl. = pahlavi (persiano) 
palb. = protoalbanese 
parm. = parmigiano 
part. = participio 
pasht. = pashto 
pass. = passato 
pdac. = protodaco 
perf. = perfetto 
pers. = persiano 
pgmc. = protogermanico 
piem. = piemontese 
pis. = pisano 
plb. = polabo 
pol. = polacco 
pomer. = pomerano (dialetto del continuum 
lechitico) 
pop. = popolare 
port. = portoghese 
pref. = prefisso 
preie. = preindoeuropeo 
prep. = preposizione 
pres. = presente 
prmz. = protoromanzo 
prob. = probabilmente, probabile 
prom. = protoromeno 
propr. = propriamente 
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prov. = provenzale 
prus. = prussiano 
psl. = protoslavo 
pssv. = passivo 
pugl. = pugliese 
q. v. = quod vide 
rad. = radice 
rar. = raro, raramente 
reg. = regionale, regionalismo 
regg. = reggino (calabrese) 
ren. = renano (tedesco centrale occidentale) 
retormz. = retoromanzo 
rifl. = riflessivo 
rmgn. = romagnolo 
rmz. = romanzo 
rom. = romeno 
roman. = romano 
rus. = russo 
rut. = ruteno (russino) 
s. = (e) seguenti 
sab. = sabino 
sarak. = dialetto sarakatsano (greco) 
sard. = sardo 
sass. = sassone 
scil. = scilicet 
sct. = sanscrito 
scut. = scutarino (ghego di Scutari) 
semit. = semitico 
sen. = senese 
seneg. = senegalese 
sett. = settentrionale 
sic. = siciliano 
sign. = significato 
sin. = sinonimo 
sir. = siriaco 
sl. = slavo (comune) 
sles. = slesiano (lingua lechitica) 
slo. = sloveno 
slvc. = slovacco 
sor. = sorabo 
sost. = sostantivo 
sp. = spagnolo (castigliano) 
spec. = specialmente 
srb. = serbo 
srbcr. = serbocroato 
srn. = siriano (arabo levantino) 

suff. = suffisso 
sum. = sumero 
sup. = superiore 
surmir. = surmirano (romancio) 
sursilv. = sursilvano (romancio) 
sved. = svedese 
svizz. = svizzero tedesco (dialetti alemanni, ossia 
varr. di al. ted.) 
t. = tosco (albanese) 
tam. = tamil (lingua dravidica) 
taren. = (greco) tarentino 
tat. = tataro 
tc. = turco 
ted. = tedesco 
tirol. = tirolese 
toc. = tocario 
top. = toponimo 
tosc. = toscano 
trac. = tracio 
trans. = transilvano 
transcarp. = tanscarpatico (rusino/ruteno) 
trent. = trentino 
trev. = trevigiano 
triest. = triestino 
tung. = tunguso 
ucr. = ucraino 
umbr. = umbro 
ungh. = ungherese 
v. = vedi 
vals. = valsesiano (piemontese) 
valtell. = valtellinese 
var(r). = variante/i 
vb. = verbo 
ved. = vedico (sanscrito) 
velletr. = velletrano 
ven. = veneziano 
vers. = versione 
vlc. = valacco 
vls. = vallesano 
volg. = volgare 
võr. = võro 
zac. = zaconico (dial. greco) 
zem. = zemaitico, žemaita (basso lituano) 
zend. = zendico 
zing. = zingaro 
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Summary 
 

Relationships between the Albanian and Romanian linguistic areas	  
	  

	  

	  

 The present research takes into account the main studies carried out by generations 

of accomplished scholars in the field of the lexical coincidences between the Romanian 

and the Albanian language – both being of relatively late documentation – which 

presumably are deemed impossible to explain through Greek, Latin, Slavic or other 

languages and supposedly go beyond the well known features of the Balkansprachbund. 

Several scholars, from the mid 19th century until today, have tried to trace a substantial part 

of these coincidences back to the alleged Paleo-Balkan languages such as Illyrian, 

Thracian, Dacian, Mysian, etc. But since the linguistic data of these ancient languages are 

so far scanty, no solid evidence can be produced on this matter. 

 Out of a former corpus of 297 common elements of assumed pre-Roman origin, 39 

cases connected or relatable to pastoral farming are thoroughly examined: Alb. ajk(ë) 

"cream; curdled milk; grease", alk "grease" ~ Rom. arichiță "whey", Arom. al(i)că, aică, 

Megl. alică "cream"; Alb. bajgë, bagël (< balgë) "dung" ~ Rom. balegă, baligă "cow 

dung", Arom., Megl. baligă, Istro-Rom. balegă "dung"; Alb. balë "white blaze on the face 

or body of a domestic animal; an animal (usually a goat, ewe, or cow) with a white blaze 

on the face or body", bal "dog with white spots; sheepdog; hunting dog; with white hair", 

balash "horse with a white blaze on the face; spotted calf", balash, balosh "(said of a 

domestic animal, usually a horse or ox) with blazed face or spotted body; roan; (said of 

hair or beard) dappled, black and white; completely white" ~ Rom. băl, bălaș "blond", 

baloș, bălai, bălan "white; blond", Arom. bal'ĭŭ, bal'u "horse (or dog) with a white blaze 

on the forehead; name given to multicoloured horses and dogs; dappled; stockinged horse", 

Megl. bal' "(ewe) with a white blaze on the forehead"; Alb. baltë "mud, soil; muddy place, 

slush; clay; marsh" ~ Rom. baltă "marsh; pool, puddle; moor", Arom., Megl. baltă 

"puddle; marsh", Istro-Rom. båtę "id."; Alb. bardhë "white" ~ Rom. barză "stork", barz, 

bardz "(said of birds) grey, greyish; with black and white feathers; white; dark blue, 

purplish; (of goats) grey; (of animals) dappled", Arom. bardzu "(of horses and mules) 

white blond, multicoloured; name given to horses or mules of this colour", barză "white 

mule", Megl. bardză "name given to a goat; with reddish muzzle and black body, or with 



	   7	  

multicoloured head"; Alb. bark "belly, abdomen; convex surface, concavity; entrails; 

womb" ~ Rom. burtă, dial. bârtă, bârță, borț "abdomen; belly (of a pregnant woman)"; 

Alb. bashkë "a whole shorn fleece; a part of the fleece" ~ Rom., Arom., Megl. bască 

"sheep wool; a whole shorn fleece"; Alb. berr "small livestock (sheep or goat)" ~ Rom. bâr 

"interjection used to spur the sheep"; Alb. bollë "big snake; grass snake; Aesculapian 

snake", bullar "big monstrous; snake; European glass snake, sheltopusik" ~ Rom. bală 

"monster", balaur, bălaur(e) "serpent-like creature which embodies evil, with one or more 

heads and often winged, dragon", Megl. bălăúr(ă) "big, large", Arom. (Albania) bularu 

"red serpent; serpent with tightly closed eyes; blindworm"; Alb. brengë, Gh. (also) brãngë 

"bad problem, constant worry; scar; diphtheria; swelling, bump; (disease) swelling on the 

neck or mouth of swines and cattle" ~ Rom. brâncă "pigs' disease; erysipelas; glasswort; 

fungus (Stereum hirsutum)", Arom. brengă "tiredness, weariness; disturbance, trouble"; 

Alb. brenza "bowels, entrails" ~ Rom. brân(d)ză, Megl. brǫndză, brăndză, Arom. (rare) 

brândză "cheese"; Alb. cjap, sjap, skjap/sqap, cap "he-goat" ~ Rom., Arom., Megl. țap, 

Arom. țapu, Istro-Rom. țåp "id."; Alb. çullë "short-eared (ewe)" ~ Rom. ciul, ciulă "(of 

animals) with unusually small ears; with torn ears; one-eared, with missing ears; one-

horned, with missing horns", ciulí "(of an animal) to prick up it's ears", Arom. čĭul "(tree) 

without branches; (horse, ewe) with small ears"; Alb. dash "ram" ~ Rom. dial. daș "lamb", 

Arom. daș(u) "domestic lamb", daș! "interjection addressed to the rams", Megl. daș "lamb, 

domestic lamb"; Alb. dhallë "buttermilk" ~ Rom. zară, Mold. dzară, Arom. (Albania) 

θałă, δaṷă, δar̄ ă, δalᾰ, δałă, zală, dală, δară, zară "id."; Alb. flo(j)ere "flute, shepherd's 

pipe" ~ Rom. fluier, fluieră "id.; whistle; shinbone", Arom. fluer, fluĭară, flueară "fife, 

shepherd's pipe", (also) fluir, fl'er "id.; peashooter; whistle", fler "shinbone", Megl. florcă, 

friel; Alb. gardh "hedge; enclosure" ~ Rom., Megl. gard, Arom. gardu "enclosure, fence", 

Istro-Rom. gǫrdu "hedge"; Alb. gëlbazë, këlbazë "fasciolosis; phlegm, sputum" ~ Rom. 

gălb(e)a(d)ză, călb(e)a(d)ză "fasciolosis; (sheep) liver fluke; dodder", Arom. gălb(e)adză, 

gălbeață "sheep pox"; Alb. gjẽmb, gjëmb (< glemb) "thorn; bramble; *young twig" ~ Rom. 

ghimp(e) "thorn; thorny plant; cocklebur (Xanthium)"; Alb. hirrë "whey; contagious viral 

disease of sheep and goats that thins their milk" ~ Rom. reg. hăreán "whey"; Alb. 

këpush(ë) "tick; big fly; grape leaf blister mite" ~ Rom. căpușă "tick; sheep ked; castor-oil 

plant; grapevine bud", Arom. căpușe, căpușu, căpuțu "tick", Megl. căpușă; Alb. lesh 

"wool; hair" ~ Rom. lațe "locks of unspun or uncombed wool; locks of untidy hair; curls"; 

Alb. l(l)ajë "black ewe or cow", "(of cows and sheep) having black (and white) hair" ~ 

Rom. lai "black; black and white; grey", Arom. laĭŭ "black; poor, unlucky; wretched, 
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miserable; bereavement; Turkish coffee; Turk"; Alb. magar "donkey" ~ Rom., Megl. 

măgar "id."; Alb. T. mëz, Gh. mãz (< manz) "foal; two-three year old colt" ~ Rom. mân(d)z 

"foal", Arom. mândzu, Megl. mǫnz; Alb. mullë "belly, paunch; ruminant's stomach; 

rennet", mullëz(ë) "abomasum; ventricle; rennet" ~ Rom. dial., mură1 "ruminant's stomach; 

tripe; ventricle; rennet", murză "large intestine", Arom. (a)mură "ruminant's stomach"; 

Alb. Gh. mullã´, T. mëllë´ "swelling, tumour (on the body of humans and animals); 

mouthful, morsel"; dial. "scar, deep cut; trouble, worry" ~ Rom. mură2 "ganglion on the 

body or neck of animals"; Alb. murg "dark; grey; black; gloomy, unhappy" ~ Rom. murg 

"black-reddish; dark brown; grey (of animals, especially horses)", (a)murg "sunset; 

twilight", Arom. (a)murgu "twilight; grey; brown; name of grey horses or dogs", Megl. 

murg; Alb. mushk "mule" ~ Rom. obs., dial. mușcoi(u), mâșc(oi), Arom. mușcu, mușcă, 

Megl. mo(a)șcă "id."; Alb. T. rrënd(ës), Gh. rrã(n) "rennet; abomasum" ~ Rom. rânză, 

Arom. (a)rândză "(ruminant's) stomach; gizzard; rennet", Istro-Rom. rănză, rănzę; Alb. 

shark(ë) "woolen cloak worn by mountain shepherds or by women; long felt jerkin for 

women; green outer hull of certain nuts", zharg "molted skin shed by a snake; skin 

stretched over the body of a bowed lute; tree bark; outer garment, coat (in bad condition)" 

~ Rom. sar(i)că, sarecă "woolen cloak worn by mountain shepherds", jarcă "sheep hide 

(in bad condition)", jarchilă "(also) worn-out garment", Arom. sar(i)că "woolen cloak"; 

Alb. shkardhë "long stick attached to a chain around a dog's neck to keep him from biting 

the person leading him", reg. "wicker gate in a fence" ~ Rom. sgardă, zgardă "dog's 

collar", obs. "necklace"; Alb. shtjerrë, shqerrë "lamb; calf, steer" ~ Rom. știr(ă), Megl. 

știravă, Istro-Rom. ștircă "barren, sterile; unproductive (concerning milk)"; Alb. shtrep, 

shtreb "cheese mite; cheese maggot", shtrebë "cheese maggot; flyblow" ~ Rom. streped(e) 

"(cheese, lard, wheat, etc.) maggot; cheese mite", Arom. streapit, streapide, (Albania) 

ștrepsu, ștrepu, strepsu, streptu, strepădz, strepăț, strepeț "cheese maggot", Megl. strepij 

"id."; Alb. shtrungë "narrow runway in a goat/sheep pen into which animals are guided for 

individual handling and milked; an area adjacent to the pen, where sheep and goats are 

milked; goat/sheep pen; small shallow channel dug from the irrigation canal into the 

irrigation ditch of a field" ~ Rom. strungă "narrow runway in a goat/sheep pen into which 

animals are guided for being milked; narrow passage; narrow mountain pass, gorge", 

Arom. strungă "sheep pen", Megl. strungă, Istro-Rom. strungă "sheepfold's door through 

which sheep and goats are guided for being milked"; Alb. shyt, shut "(of horned animals) 

hornless, with a broken horn; hornless animal; maimed; (of a vessel) missing its 

handle/spout/neck; blunt on top", shytë, shutë "hornless goat", sutë, shutë "doe" ~ Rom. 
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ciut, șut "hornless, with one or both horns missing; earless or with one ear missing; 

(animal) with very little horns or ears; (ox or cow) with missing tail", ciută, șută "doe", 

Arom. ciut, șut "hornless", șută "doe", Megl. ciut, șut "hornless; earless"; Alb. tharbët, 

tharptë, thartë (i) "sour" ~ Rom. s(e)arbăd, sarbed, salbed "(of food) tasteless; *(of milk 

or wine) sour; (of people) pale, weak"; Alb. thark "livestock pen, sheep pen; weaning pen 

for young livestock; pigsty; storage/crib/shed/chest loosely enclosed to allow ventilation; 

generation" ~ Rom. țarc "livestock pen, sheep pen; baby walker; children's game", Arom. 

țarcu "lambs' or kids' pen; generation"; Alb. urdhë, hurdhë, urdhe, urth, udhos "a kind of 

cheese" ~ Rom., Arom., Megl. urdă "fresh sheep milk's cheese (similar to ricotta)". 

 On the basis of the historical phonology of Albanian and Romanian and of their 

dialectal data, a chronological differentiation of the aforementioned lexical elements is put 

forward. As a result of this analysis, it is possible to assume that the ancestors of the 

present-day Albanians and Romanians lived in close contact, leading similar ways of life 

in which shepherding was of central importance. Albanian was possibly formed to the 

north-east of where it is spoken today, whereas Romanian to the south-west, most probably 

south of the Danube. It is very likely that the relationships between the two linguistic areas 

date back to prehistory, being developed afterwards in a socioeconomic background of 

multilingualism, where local Latin, Greek and, later, Slavic were of great relevance. 
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1. INTRODUZIONE 

 

 

 

 
1.1 Premessa 

 

 
Fig. 1. Illyés (1988: 3a). 

 

 Si ipotizza che l'indoeuropeizzazione dei Balcani ‒ da non isolare da quella del 

Continente Europeo ‒ sia avvenuta in tempi molto antichi (secondo Martinet, le prime 

tribù greche si stanziarono all'inizio del 2000 a. C. in territori dove oltre a popoli non 

indoeuropei vi erano anche genti indoeuropee), probabilmente attraverso i territori a nord 

del Danubio. La geografia della distribuzione linguistica nel territorio balcanico si basa su 

delle etichette: Illiri, Traci, Daci, Mesii ecc. che designano popoli antichi ma dai confini 

estremamente vaghi e dai contenuti generici. Tali etichette sono prive di un corpus 

linguistico degno di questo nome. Del tracio per esempio si hanno tre o quattro iscrizioni, 
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qualche toponimo e qualche nome proprio1. Inoltre, non è del tutto certo che composti di 

origine tracia in -bria- o -dava- significhino "insediamento, luogo abitato". Peraltro, anche 

le fonti antiche sono insufficienti e si hanno moltissimi gruppi locali la cui collocazione 

resta problematica. Lo stesso concetto di illirico, etichetta che ha avuto una grande fortuna 

in indoeuropeistica, dovrebbe riguardare buona parte dei Balcani. Tuttavia, teorie quali il 

panillirismo risultano oggi superate in quanto è molto difficile che i cosiddetti Illiri 

parlassero un'unica lingua. Il Caput Adriae appare come una fascia coerente (Veneto-Istria-

Dalmazia settentrionale) e quindi si può parlare di genti linguisticamente prossime. 

Tuttavia, man mano che si scende dalla Dalmazia settentrionale, la questione linguistica va 

offuscandosi. Nonostante ciò, nella Dalmazia centrale (e anche in qualche regione 

dell'entroterra) nomi propri appaiono in modo coerente (come nel nordest italico) e 

possono presentare rapporti con l'Italia meridionale. È qui che si introduce la questione del 

Messapico e dei suoi possibili rapporti con l'altra sponda ‒ quella balcanica ‒ 

dell'Adriatico. Di fatto, popolazioni messapiche quali i Dauni e i Peucezi erano 

probabilmente immigrate in Puglia dalla Dalmazia. Un esempio illustrativo in questo caso 

può essere il mess. bilia "figlia", un'isoglossa abbastanza precisa che mostra una linea di 

continuità con l'alb. bijë "id.". 

 In epoca storica, la presenza dei Daci, dei Traci o degli Illiri (si trattava di numerose 

tribù, di cui si sa ben poco) è sostenuta da ipotesi quali la presenza di voci romene che non 

sono di etimo latino o slavo, né si tratta di prestiti da altre lingue: si parla delle cosiddette 

voci di sostrato2, una parte consistente delle quali esistono anche in albanese. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Questi ultimi non significano, bensì designano. 
2 Teoria fondata dal linguista goriziano Graziadio Isaia Ascoli, secondo cui in una condizione di contatto 
linguistico tra due lingue diverse (di cui una autoctona e l'altra forestiera) che evolve a bilinguismo, quasi 
sempre una delle due lingue (solitamente, quella di minor prestigio) va soccombendo gradualmente, ma le 
sue tracce non scompaiono del tutto e rimangono come relitti lessicali o morfologici nell'idioma prevalente. 
Questa sarebbe la situazione dei Romeni, la cui lingua prende il nome dalla romanizzazione di un idioma 
dell'area ma che preserva tuttora voci etimologicamente inspiegabili per mezzo delle lingue note (eccetto, in 
parte, per mezzo dell'albanese). 
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1.2. Storia della ricerca sull'elemento lessicale romeno-albanese 

 

 Gli albori degli studi relativi al lessico preromano della lingua romena e le relazioni 

con l'albanese risalgono al XIX sec., quando nel 1861 il filologo sloveno Fran Miklošič, al 

tempo cittadino dell'Impero d'Austria e quindi meglio noto come Franz Miklosich, dà alle 

stampe Gli elementi slavi in romeno3. Questa monografia contiene una piccola sezione, 

Das alteinheimische Element ("L'elemento autoctono antico"), che rappresenta il primo 

tentativo di studio della componente presumibilmente non romanza e non slava dell'idioma 

romeno. Seguono pubblicazioni di studiosi che sanciscono un interesse sempre maggiore 

da parte della linguistica storica romena sull'argomento, che si manterrà per tutta la fine 

dell'Ottocento e per l'intero Novecento. Gli inizi di un'importante ricerca di natura storica 

ed etimologica infatti traspaiono dai lavori pubblicati dal filologo romeno Bogdan 

Petriceicu Hasdeu a partire da una decina di anni dopo Miklosich, culminata con 

l'Etymologicum Magnum Romaniae4, lavoro imponente quanto ambizioso e putroppo 

rimasto incompiuto. In tutto il suo operato, lo studioso insiste sui tratti fonetici e 

grammaticali condivisi dal romeno e dall'albanese, inspiegabili come elementi mutuati da 

altre lingue bensì ereditati da un fondo linguistico comune, probabilmente tracio o daco. 

Intanto, nel 1879 Alexandru Cihac nel secondo volume del suo Dizionario di etimologia 

dacoromena5 riserva all'argomento in questione una sezione di una sessantina di pagine dal 

titolo Éléments albanais, riducendo le voci di tale corpus a prestiti dall'albanese. Tale 

elemento verrà trattato in modo simile nell'importante Dizionario etimologico della lingua 

albanese (1891) di Gustav Meyer6 e nel primo volume della Storia della lingua romena 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Miklosich F. (1861). Die slavischen Elemente im Rumunischen. Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und 
Staatsdruckerei. 
4  Hasdeu B. P. (1887, 1890, 1893). Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi 
poporane a Românilor I, II, III. Bucuresci: Socec & Teclu/Socecŭ. Hasdeu riteneva che la patria dei Romeni 
fosse a nord del Danubio e spiegava che la stretta parentela tra alb. e rom. fosse dovuta al fatto che gli 
Albanesi discendevano dai Daci ed erano migrati successivamente verso l'Illiria e la Mesia. Un'idea simile è 
seguita da Puşcariu, Pârvan e altri studiosi romeni: gli Albanesi tra il III e il VI sec. d. C. si sarebbero spostati 
da nordest verso la Transilvania e verso sudovest, spingendosi fino al sud del Danubio come pastori nomadi. 
Secondo Stadtmüller (1966: 41-42) simili tesi rappresentano una vera e propria scappatoia per difendere la 
continuità romena in Dacia, in quanto non ci sono prove credibili per cui le origini dei Romeni siano a nord 
del Danubio. 
5 Cihac A. (1879). Dictionnaire d'étymologie daco-romane: éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne 
et albanais. Francfort: Ludolphe St. Goar. 
6 Meyer G. (1891). Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg: K. J. Trübner. Altri 
lavori importanti di questo autore, che rappresenta uno dei padri fondatori dell'albanologia, sono: Meyer G. 
(1892a). Albanesische Studien III: Lautlehre der indogermanischen Bestandtheile des Albanesischen. Wien: 
Tempsky; (1892b). "Etymologisches", in Indogermanische Forschungen 1, 319-329; (1893). 
"Neugriechisches", in Bezzenberger's Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, XIX. Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht; (1894). Neugriechische Studien I, II. Wien: F. Tempsky; (1895a). 
Neugriechische Studien III, IV. Wien: F. Tempsky; (1895b). Albanesische Studien IV: Das griechisch-



	   13	  

(1901)7 di Ovid Densusianu, dove in pochi casi l'autore sostiene un'eredità comune 

paleobalcanica8.  

 Già dagli inizi del Novecento si hanno contributi degni di menzione da nomi 

importanti quali Heimann Hariton Tiktin9, Kristian Sandfeld10, Sextil Pușcariu11, Gustav 

Weigand12, Norbert Jokl13, Wilhelm Meyer-Lübke14 e Leo Spitzer15, ma è in particolare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
südrumänisch-albanesische Wörterverzeichnis des Kavalliotis (herausgegeben und erklärt). Wien: F. 
Tempsky; (1896a). "Etymologisches aus den Balkansprachen", in Indogermanische Forschungen VI, 104-
123; (1896b). Albanesische Studien V: Beiträge zur Kenntniss der in Griechenland gesprochenen 
albanesischen Mundarten. Wien: Gerold. 
7 Densusianu O. (1901). Histoire de la langue roumaine I. Paris: Leroux. 
8 Anche se Densusianu in seguito [(1923/1924). "Irano-romanica I, II", in Grai și suflet I, 39-71, 235-250] 
propenderà per un'origine iranica di buona parte del lessico preromano della lingua romena. 
9 Tiktin H. (1895-1903, 1911, 1925). Dicționar român-german I, II III. Bucurescĭ: Imprimeria Statuluĭ. Lo 
studioso ebreo è uno dei fondatori della lingustica romena moderna. 
10  Sandfeld K. (1904/1906). "Die nichtlateinischen Bestandteile im Rumänischen", in Grundriss der 
romanischen Philologie I, 524-534. 
11 Pușcariu S. (1905). Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache I. Heidelberg: Carl Winter 
Universitätsverlag; (1910). "Zur Rekonstruktion des Urrumänischen", in Prinzipienfragen der romanischen 
Sprachwissenschaft; W. Meyer-Lübke zur Feier der Vollendung seines 50. Lehrsemesters und seines 50. 
Lebensjahres gewidmet, Halle a. S., 17-213; (1921/1922). "Etimologii", in Dacoromania II, 592-610; 
(1923a). "Contribuțiuni fonologice", in Dacoromania III, 378-397; (1923b). "Etimologii", in Dacoromania 
III, 657-692; (1924/1926). "Etimologii", in Dacoromania IV/2, 671-738; (1940). Limba română I. Privire 
generală. Bucureşti: Fundația pentru Literatură și Artă. 
12 I lavori principali del balcanologo tedesco sono: Weigand G. (1910). "Zur Terminologie der Molkerei", in 
Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache 16, 213-230; (1914). Albanesisch-deutsches und deutsch-
albanesisches Wörterbuch. Leipzig: J. A. Barth; (1926a). "Kritiken", in Balkan-Archiv II, 257-287; (1926b). 
"Das Albanische in Attika", in Balkan-Archiv II, 167-220; (1927a). "Sind die Albaner die Nachkommen der 
Illyrer oder der Thraker?", in Balkan-Archiv III, 227-251; (1927b). "Albanische Einwanderung in 
Siebenbürgen", in Balkan-Archiv III, 208-226. In quest'ultimo articolo Weigand cerca di dimostrare che le 
antiche isoglosse albano-romene dipendono effettivamente da prestiti albanesi in romeno, dovuti a una 
migrazione albanese in Transilvania. 
13 Le opere principali del grande albanologo austriaco relative al tema in questione sono: Jokl N. (1911). 
Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. Wien: In Kommission bei A. Hölder; (1912). 
"Beiträge zur albanischen Grammatik", in Indogermanische Forschungen 30, 192-210; (1913/1914). 
"Katun", in Indogermanische Forschungen 33, 420-433; (1916a). "Beiträge zur albanesischen Grammatik", 
in Indogermanische Forschungen 36, 98-164; (1916b). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch IV, 100-
111; (1917). "Albanisch", in Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft seit ihrer Begründung 
durch Franz Bopp II, 3. Slavisch-Litauisch, Albanisch, ed. W. Streitberg, Straßburg, 109-151; (1920). 
"Miszellen", in Archiv für slavische Philologie 37, 542-547; (1923). Linguistisch-kulturhistorische 
Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. Berlin: De Gruyter; (1924/1925). "Albanisch", in 
Indogermanisches Jahrbuch X, 152-189; (1926a) "Zum Erbwortschatz des Albanischen", in 
Indogermanische Forschungen 43, 47-64; (1926b). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch X, 152-189; 
(1926/1927). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch XI, 180-241; (1927). "Altmakedonisch-
Griechisch-Albanisches", in Indogermanische Forschungen 44/1, 13-70; (1929a). "Albanisch", in 
Indogermanisches Jahrbuch XIII, 140-191; (1929b). "Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner", 
in Wörter und Sachen XII, 63-91; (1929c). "Balkangermanisches und Germanisches im Albanischen", in 
Festschrift der 57. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Salzburg vom 25. bis 29. 
September 1929 gewidmet, ed. R. Meister, Baden bei Wien, 105-137; (1930). "Albanisch", in 
Indogermanisches Jahrbuch XIV, 82-139; (1931). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch XV, 180-
207; (1933). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch XVII, 138-174; (1935). "Albanisch", in 
Indogermanisches Jahrbuch XIX, 125-160; (1935/1936). "Slaven und Albaner", in Slavia 13/2-3,281-325; 
13/4, 609-645; (1936). "Albanisch", in Indogermanisches Jahrbuch XX, 129-158; (1940). "Albanisch", in 
Indogermanisches Jahrbuch XXIV, 209-263; (1963). "Die Verwandtschaftsverhältnisse des Albanischen zu 
den übrigen indogermanischen Sprachen", in Die Sprache 9/2, 113-156; (1984). Sprachliche Beiträge zur 
Paläo-Ethnologie der Balkanhalbinsel. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
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con Karl Treimer 16  che, nei primi decenni del Novecento, ha inizio uno studio 

specializzato e riservato esclusivamente all'elemento lessicale comune all'albanese e al 

romeno: il linguista austriaco è infatti tra i primi a cercare di distinguere tra voci spiegabili 

grazie all'albanese (dal numero esiguo) e corrispondenze non riducibili a vicendevoli 

prestiti. Degni di nota sono anche alcuni lavori dello studioso croato Henrik Barić17, dove 

si torna a spiegare il patrimonio in questione esclusivamente grazie all'albanese, seppur con 

etimologie spesso artificiose, nonché gli articoli del linguista romeno George Giuglea18. 

Tuttavia, il primo contributo di fondamentale importanza per la storia dei contatti 

linguistici e culturali romeno-albanesi si ha grazie all'operato del linguista di origini 

aromene Theodor Capidan19. Lo studioso, il quale si preoccupa di analizzare l'elemento 

comune all'aromeno 20  e all'albanese, non esclude dalla comparazione il cosiddetto 

"dacoromeno"21, l'istroromeno22 e il meglenoromeno23. Si tratta, da una parte, della prima 

sintesi dell'intero corpus autoctono del romeno; dall'altra, viene fatta una distinzione (più 

efficace e chiara rispetto a Treimer) tra: 1) albanismi in romeno; 2) voci spiegabili tramite 

un'origine comune, probabilmente di sostrato e 3) voci di origine "balcanica", ancor più 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Meyer-Lübke W. (1914). "Rumänisch, Romanisch, Albanesisch", in Mitteilungen des Rumänischen 
Instituts an der Universität Wien 1, 1-42; (1924/1926). "Etimologii", in Dacoromania IV/2, 641-644; (1935). 
Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 
15 Spitzer L. (1914). "Zu den linguistischen Beziehungen der Albanesen und Rumänen", in Mitteilungen des 
Rumänischen Instituts an der Universität Wien 1, 292-297. 
16 Treimer (1917: 387-390) ha fatto notare che mancano i presupposti culturali per considerare il lessico che 
il rom. ha in comune con l'alb. come prestito da quest'ultimo, almeno nella sua gran parte. Secondo lui, i 
progenitori di Albanesi e Romeni condividevano la stessa situazione socioeconomica, cioè pastorizia nomade 
e allevamento del bestiame, pertanto le due lingue possono aver sviluppato espressioni corrispondenti in 
modo indipendente in base alle rispettive leggi fonetiche. I lavori fondamentali dell'autore sono: Treimer K. 
(1914). "Beiträge zur albanischen Sprachgeschichte", in Mitteilungen des Rumänischen Instituts an der 
Universität Wien 1, 336-379; (1917). "Albanisch und Rumänisch", in Zeitschrift für romanische Philologie 
38, 385-411. 
17 Barić H. (1919). Albanorumänische Studien I. Sarajevo: Instituts für Balkanforschung; (1924). "Etimološki 
i gramatički prilozi", in Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju II, 79-88, 138-159. 
18 Giuglea G. (1921/1922). "Cuvinte și lucruri", in Dacoromania II, 327-402; (1923). "Crâmpeie de limbă și 
viață străveche românească. Elemente autohtone (preromane), greco-latine, vechi-germane", in Dacoromania 
III, 561-628. 
19 Capidan T. (1921/1922a). "Raporturile albano-române", in Dacoromania II, 444-554; (1921/1922b). 
"Termeni pastorali de origine română în limbile balcanice", in Dacoromania II, 677-679; (1923). 
"Raporturile lingvistice slavo-române", in Dacoromania III, 129-238; (1924/1926). "Românii nomazi. Studiu 
din viața Românilor din sudul Peninsulei Balcanice", in Dacoromania IV/1, 183-352. 
20 Noto anche come arumeno, aromuno, macedorumeno o valacco, è una delle quattro varianti principali del 
gruppo romeno. Viene parlato soprattutto in Grecia, ma anche nel sud dell'Albania, nonché nella Repubblica 
di Macedonia, in Bulgaria e in Serbia. 
21 In questa sede verrà prediletto il termine romeno settentrionale, ossia la var. principale del gruppo 
linguistico romeno, parlata in Romania e nella Repubblica di Moldavia, ma anche in parti della Serbia, 
dell'Ucraina e dell'Ungheria. Il termine dacoromeno viene riportato tra parentesi poiché ritenuto privo di 
fondamento scientifico, così come lo sarebbe illiroalbanese, tracoalbanese ecc. 
22 Parlato in qualche villaggio dell'Istria, è oggi in pericolo di estinzione. 
23 Conosciuto anche come meglenitico, viene parlato in alcuni villaggi della regione storica nota nel 
Medioevo come Moglena e oggi divisa tra la Grecia e la Repubblica di Macedonia. È un idioma in pericolo 
di estinzione. 
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oscure ma comunque di origine preromana. Egli tuttavia non esclude nel suo studio vari 

casi di prestiti dal romeno (e, più recentemente, dall'aromeno) in albanese24. Ulteriori 

contributi provengono durante questi anni da Karel Oštir25, Giorge Pascu26, Alexandru 

Philippide 27 , Lazăr Șăineanu 28 , Ioan Șiadbei 29  e August Scriban 30 . In particolare, 

Philippide spiega il fatto che l'albanese si è conservato nonostante l'espansione dei Romani 

e la conseguente romanizzazione dell'area grazie al suo isolamento territoriale, essendo 

parlato in zone difficilmente raggiungibili. Secondo lui, questo territorio originario sarebbe 

l'area montuosa bosniaca tra le valli della Vrba e della Drina, dove mancano iscrizioni 

latine e altre tracce di romanizzazione 31 . Il linguista romeno 32  è tra i pochi suoi 

connazionali a difendere la tesi secondo cui i Romeni nell'Alto Medioevo vivevano a sud 

del Danubio come pastori nomadi, e soltanto alla fine dell'Alto Medioevo erano emigrati 

nel territorio dei Carpazi, verso la Transilvania e territori vicini. 

 Una nuova tappa nello studio del settore rappresenta il lavoro di Alexandru Rosetti33. 

A partire dal 1938 quando il linguista pubblica la prima edizione della sua Istoria limbii 

române, viene presentata una sintesi di 80 unità lessicali di origine traco-dacica, sulle 

precedenti 185 stilate da Philippide. Segnalando che a un suono albanese possono 

corrispondere suoni romeni diversi (p. es. alb. th /θ/ = rom. ț /ts/, s, č /tʃ/, f), lo studioso 

deduce che in questi casi non si può parlare di prestito. Egli sostiene che l'albanese, da lui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 In seguito Capidan uniforma il suo pensiero: il vocabolario comune romeno-albanese non comprende 
secondo lui elementi mutuati tra le due lingue; si tratterebbe piuttosto di forme probabilmente risalenti a 
dialetti preromani. 
25 Oltre allo studioso sloveno [Oštir K. (1923). "Illyro-thrakisches", in Arhiv za arbanasku starinu, jezik i 
etnologiju 1, 78-137; (1924). "Zahlwörter auf dem Balkan", in Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju 
2, 263-324], sull'ipotesi di un sostrato non ie. hanno lavorato anche il romeno Lahovary e il ceco Polák (v. in 
seguito). Lahovary vorrebbe ridurre il ruolo di tracio e illirico a quello di intermediari del sostrato preie., 
spingendosi addirittura a confrontare rom. barză "cicogna" (alb. bardhë "bianco") con voci camito-semitiche 
e dravidiche. Ciò non è in alcun modo dimostrabile secondo Solta (1980: 62-63), il quale considera tali 
tentativi come eccessi che gettano discredito su tutta la ricerca relativa al sostrato. Oppositori della tesi di un 
sostrato preie. sono Georgiev, Russu e Reichenkron. Tuttavia, va ritenuta più ragionevole la posizione di 
studiosi come Mayer, Jokl e Çabej, i quali non escludono la possibilità che nei Balcani sussista un sostrato 
non ie. 
26 Pascu G. (1924a, 1925a). Dictionnaire étymologique macédoroumain I, II. Iaşi: Cultura naţională; (1924b). 
Rumänische Elemente in den Balkansprachen. Genève: Leo S. Olschki; (1925b). "Rapports linguistiques 
albano-roumains", in Archivum Romanicum IX, 300-331. 
27 Philippide A. (1927). Originea Romînilor 2. Ce spun limbile romînă şi albaneză. Iaşĭ: Viaţa Românească. 
28 Șăineanu L. (1929). Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a. București: Editura "Scrisul 
românesc" S. A. 
29 Șiadbei I. (1938). "Albanais et roumain commun", in Revue internationale des études balkaniques 3, 446-
461. 
30 Scriban A. (1939). Dicționaru limbii românești. Iași: Institutu de Arte Grafice "Presa Bună". 
31 Tale tesi coincide fondamentalmente con quella già espressa prima da Jireček. 
32 Così come del resto Weigand e Tamás.	  
33 Degne di nota le edizioni successive, in particolare: Rosetti A. (1962). Istoria limbii romîne II. Limbile 
balcanice. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Romîne; (1986). Istoria limbii române I. De la 
origini pînă la începutul secolului al XVII-lea. Bucureşti: Editura Științifică și Enciclopedică. 
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inteso come continuatore dell'illirico, in un dato periodo della propria storia è stato a 

contatto nella Penisola Balcanica con il tracio o con il daco-misio (realtà linguistiche 

secondo lui inseparabili), da cui è stato influenzato e da cui ha ricevuto termini e 

caratteristiche grammaticali che oggi si trovano in romeno. 

 Dal dopoguerra fino a tutti gli anni '80 si assiste a un numero crescente di 

pubblicazioni dove diversi autori, romeni e non, trattano l'argomento (in modo esclusivo o 

parziale) 34. Tra questi studiosi spiccano Johannes Hubschmid35, Alexandru Ciorănescu36 e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Tra gli altri autori e relativi lavori che interessano l'elemento comune romeno-albanese si possono 
menzionare: Lahovary N. (1955). "Contribution à l'histoire linguistique ancienne de la région balkano-
danubienne et à la constitution de la langue roumaine", in Vox Romanica 14, 109-136, 310-346; Polák V. 
(1958). "Quelques idées concernant les rapports lexicaux albano-roumains," Omagiu lui Iorgu Iordan 693-
699. Bucuresti; (1962). "Balkanische Zusammenhänge und etymologische Forschungen des Albanischen", in 
Zeitschrift für Balkanologie 1/3, 75-90; Russu I. I. (1959). Limba traco-dacilor. București: Editura 
Academiei Republicii Populare Romîne; (1961). "Illyrische Studien. III. Teil. Die sprachliche Stellung der 
Illyrier", in Revue roumaine de linguistique 6/1, 1-83; (1962). "Raporturile limbii romîne cu albaneza și cu 
substratul balcanic", in Cercetări de lingvistică 7, 107-130; (1965). "Le substrat thraco-dace et illyrien dans 
le processus de l'ethnogenèse des roumains", in Revue Roumaine d'Histoire 4, 887-900; (1969). Illirii. 
București: Editura Academiei Republicii Socialiste România; (1970). Elemente autohtone in limba română. 
Substratul comun româno-albanez. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Tpубaчeв 
O. Н. (1960). Пpoисхoждeниe нaзвaний дoмaшниx живoтныx в слaвянскиx языкax. Moсквa: 
Издaтeьствo Aкaдeмии Haук CCCP; (1974) Этимoлoгичecкий cлoвapь слaвянскиx языкoв: 
пpacлaвянcкий лeкcичecкий фoнд. Moсквa: Haукa; Vraciu A. (1963). "Aктуaльныe вoпрoсы изучения 
субстpaтных элeмeнтoв pумынскoгo языкa", in Linquistique balkanique 6, 119-132; (1964). 
"Рaссуждeния o дaкo-мизийскoм субстpaтe pумынскoгo языкa", in Linguistique balkanique 8, 15-45; 
(1970). "Limba româna și limbile romanice. Problema substratutului", in Actele celui de al XII-lea Congres 
International de lingvistică și filologie română II, 965-973; (1977). "Das balkanische Substrat der 
albanischen Sprache", in Akten des internationalen albanologischen Kolloquiums zum Gedächtnis an 
Norbert Jokl, ed. H. Ölberg, Innsbruck, 697-703; Ölberg H. (1968). Camaj Martin, Albanische Wortbildung. 
Die Bildungsweise der älteren Nomina, in Indogermanische Forschungen 73, 205-220; (2013). 
Untersuchungen zum indogermanischen Wortschatz des Albanischen und zur diachronen Phonologie 
aufgrund des Vokalsystems. Wiesbaden: Harrassowitz; Simeonov B. (1971). "Die Herkunft des Wortes 
ypдa", in Linguistique balkanique XV/2, 33-35; Bonfante G. (1973). Studii romeni. Roma: Societá 
Accademica Romena, Collana di studi e saggi, VI; Mihăilă G. (1973). "Paralele lexicale traco-româno-
slave", in Studii şi cercetări lingvistice 24, 59-68; (1974). Dicționar al limbii române vechi (sfîrșitul sec. X – 
începutul sec. XVI). București: Editura Enciclopedică Română; Клeпикoвa Г. П. (1974). Cлaвянcкaя 
пacтyшecкaя тepминoлoгия. Moсквa: Haукa; Battisti C., Alessio G. (1950-1957). Dizionario etimologico 
italiano I-V. Firenze: G. Barbèra Editore; Iliescu M. (1977). "Retoromana și cuvintele românești de substrat", 
in Studii și cercetări lingvistice 28/2, 181-186; Дecницкaя A. B. (1978). "К вoпpoсy o бaлкaнизмax в 
лeкcикe вocтoчнocлaвянcкиx языкoв", in Cлaвянcкoe языкoзнaниe VIII, 152-155; (1984). 
Cpaвнитeльнoe языкoзнaниe и иcтopия языкoв. Лeнингpaд: Hayкa; Hepoзнaк B. П. (1978). 
Пaлeoбaлкaнcкиe языки. Moсквa: Haукa; Rohr R. (1981). "Zu den albanisch-rumänischen 
Wortgleichungen", in Zeitschrift für Balkanologie XVII/1, 76-81; Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur, Mainz. (1984-). Lessico Etimologico Italiano. Ed. da M. Pfister e W. Schweickard. Wiesbaden: Dr. 
Ludwig Reichert Verlag; Schütz I. (1984). "A propos de quelques éléments communs du lexique roumain et 
du lexique albanais", in Magyar-román filológiai tanulmányok, ed. Nagy Béla, Budapest, 522-537; 
Ködderitzsch R. (1985). "Zu den sprachgeschichtlichen Grundlagen des Albanisches von Heute", in Studia 
Albanica 2, 109-126; Vătășescu C. I. (1986). "Expressions formées des mots autochtones communes aux 
langues roumaine et albanaise", in Revue Roumaine de Linguistique 31/2, 125-133; Fassel L. (1987). 
"Sprachreste aus vorrömischen Zeit im Rumänischen", in Akten der Theodor Gartner-Tagung, ed. G. A. 
Plangg, M. Iliescu, Innsbruck, 289-296; Illyés E. (1988). Ethnic continuity in the Carpatho-Danubian area. 
New York: Columbia University Press; Vékony G. (2000). Dacians, Romans, Romanians. Toronto/Buffalo: 
Matthias Corvinus Publishing [versione inglese dell'originale ungherese (1989). Dákok, Rómaiak, Románok. 
Budapest: Akadémiai Kiadó] ecc. 
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Günter Reichenkron37. L'operato degli anni '60 e '70 in particolare conosce uno stimolo 

fondamentale soprattutto grazie ai tracologi bulgari 38  Vladimir Georgiev 39  e Ivan 

Duridanov40, con ulteriori risvolti importanti anche nello studio della fonetica storica 

romena41. In particolare, Reichenkron tenta di operare col romeno così come si è fatto col 

galloromanzo (dove è ben nota l'azione di sostrato del gallico), applicando sia i metodi di 

Gamillschegg (risalendo direttamente alla lingua di sostrato) sia, in misura minore, quelli 

di von Wartburg (cercando di ricostruire una base latina intermedia). Due punti salienti 

contrassegnano la sua ricerca: lo scetticismo sull'importanza dei nomi propri e l'assoluto 

rifiuto di un più antico sostrato preindoeuropeo42. Reichenkron (1963: 66) sostiene che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Tra l'operato del romanista svizzero va notato: Hubschmid J. (1955). "Haustiernamen und Lockrufe als 
Zeugen vorhistorischer Sprach- und Kulturbewegungen", in Vox Romanica 14, 184-203; (1963, 1965). 
Thesaurus Praeromanicus 1, 2. Bern: Francke Verlag; (1971). "Eléments préromans du roumain", in Actele 
celui de-al XII-lea congres internațional de filologie romanică, ed. Al. Rosetti, vol. 2, 975-979; (1980). 
"Vorarbeiten für das Rumänische etymologische Wörterbuch. 5. Brînză", in Revue Roumaine de Linguistique 
25/2, 91-95; (1983). "Die historische Interpretation albanisch-rumänischer Wortgleichungen und das 
dakomösische Substrat", in Studia Albanica 2, 81-87. 
36 Ciorănescu A. (1958-1966). Diccionario etimológico rumano. Tenerife: Universidad de La Laguna. 
37 Tra i lavori del romanista e balcanologo tedesco è doveroso menzionare: Reichenkron G. (1958). 
"Vorrömische Bestandteile des Rumanischen: III. Albanisch-rumanisch-armenische Gleichungen", in 
Romanistisches Jahrbuch 9, 59-105; (1960). "Vorrömische Bestandteile des Rumanischen: IV. Albanisch-
rumanisch-armenische Gleichungen (Fortsetzung)", in Romanistisches Jahrbuch 11, 19-53; (1965). "Das 
Problem der rumänisch-albanischen Wortparallelen", in Zeitschrift für Balkanologie 3, 157-169; (1966). Das 
Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg: Carl Winter. 
38 A partire dalle importanti opere di Dimitar Dečev: (1957). Die thrakischen Sprachreste. Wien: Rudolf M. 
Rohrer; (1960). "Charakteristik der thrakischen Sprache", in Linguistique balkanique 2, 146-213. 
39 Georgiev V. (1960). "Albanisch, Dakisch-Mysisch und Rumänisch. Die Herkunft der Albaner", in 
Linguistique balkanique 2, 1-19; (1961-196262) "Dak. ∆ρoυβητίς, Dru/obeta(e) = Rum. druete 'Holz'", in 
Zbornik za filologiju i lingvistiku IV-V, 85-86; (1964). "Die dakischen Glossen und ihre Bedeutung zum 
Studium der dakischen Sprache", in Linguistique balkanique 8, 5-14; (1965a). "L'origine des termes 
roumains măgură et pîrîu", in Omagiu lui Al. Rosetti la 70 de ani, 287-290; (1965b). "Le dace comme 
substrat de la langue roumaine", in Revue roumaine de linguistique 10/1-3, 75-80; (1968a). Lingvistica 
balcanică și limba română. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică; (1968b). "Illyrier, Veneter und 
Urslawen", in Linguistique balkanique 13/1, 5-13; (1977). "Probleme der historischen Lautlehre des 
Albanischen: Die Vertretung der ide. Gutturale und der sonantischen Nasale", in Akten des internationalen 
albanologischen Kolloquiums zum Gedächtnis an Norbert Jokl, ed. H. Ölberg, Innsbruck, 223-234; (1983). 
"Thrakisch und Dakisch", in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 29/2, 1148-1194. 
40  Duridanov I. (1969). Thrakisch-dakische Studien I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen 
Sprachbeziehungen. Sofia: Verlag der bulgarischen Akademie der Wissenschaften; (1974). "Zur Etymologie 
des Wortes (h)urda", in Linguistique balkanique XVII/1, 51-62; (1976). Eзикът нa Tpaкитe. Coфия: 
Издaтeлcтвo "Нayкa и изкycтвo"; (1987). "Die geographische Terminologie indogermanischer Herkunft im 
Thrakischen und Dakischen", in Studien zum indogermanischen Wortschatz, ed. W. Meid, Innsbruck, 29-34. 
41 Vanno in particolare menzionate le seguenti monografie, i cui autori analizzano anche i fenomeni fonetici 
relativi all'elemento preromano: Nandriş O. (1963). Phonetique historique du roumain. Paris: C. Klincksieck; 
Dimitrescu F. (1967). Introducere în fonetica istorică a limbii române. București: Editura Științifică; Vasiliu 
E. (1968). Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne. București: Editura Academiei Republicii Socialiste 
România. 
42 Secondo Reichenkron le lingue in particolare rapporto col dacico sono da un lato l'albanese, dall'altro 
l'armeno. Appare certo che ci fossero relazioni antiche tra l'area balcanica e quella dell'Asia anteriore, anche 
se le argomentazioni in proposito restano problematiche. Solta (1980: 62-63) asserisce che la valutazione di 
un sostrato preie. è piuttosto discussa. Di norma è bene non scartare un'evidente etimologia ie. a favore di 
una "mediterranea", anche se certi casi lasciano intravvedere uno strato linguistico più antico. Comunque i 
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solo una piccola parte dell'elemento lessicale comune ad albanese e romeno è costituita da 

prestiti: è piuttosto altamente probabile che la maggior parte delle corrispondenze lessicali 

albano-romene si siano sviluppate a sud del Danubio, nell'antica Dardania (nella parte 

meridionale della provincia romana di Moesia Superior e quindi approssimativamente 

nell'attuale Repubblica di Macedonia). L'anno 1969 vede uno studio approfondito del 

patrimonio comune romeno-albanese (presumibilmente di origini traco-daciche) nel 

capitolo Influența autohtonă di Cicerone Poghirc, appartenente al secondo volume della 

Storia della lingua romena43. Lo studioso romeno amplia il quadro delle ricerche in 

questione. A lui va il merito di aver definito i criteri fondamentali per decidere l'origine 

sostratica di un elemento lessicale: 1) è attestato in una delle lingue paleobalcaniche; 2) si 

ritrova nelle lingue collegate con l'illirico o con il tracio (cioè, nel frigio, nell'armeno e 

nelle lingue baltiche); 3) è documentato in albanese, in romeno e in bulgaro e non può 

essere spiegato né grazie al latino né grazie allo slavo. Oltre a passare in rassegna le voci 

comuni romeno-albanesi, egli cerca una comparazione con altre lingue indoeuropee, 

spesso avendo come riferimento il Pokorny44. Poghirc inoltre enuclea le parole romene che 

richiamano voci attestate nel discusso e incerto daco-misio o in altre lingue 

paleobalcaniche. L'argomento relativo ai rapporti albano-romeni riceve anche l'attenzione 

di Eric Pratt Hamp, che contribuisce allo studio sull'argomento con diversi articoli45. 

L'indoeuropeista statunitense, analizzando i rapporti tra albanese e romeno, ipotizza 

l'esistenza antica di una fascia di dialetti indoeuropei "proto-albanoidi" che si estendeva 

dalla linea di Jireček fino ai Carpazi; l'albanese sarebbe solo un relitto vivente di tali 

dialetti, così come anche gli elementi condivisi con il romeno e probabilmente anche altri 

lessemi carpato-balcanici. In base alle sue ipotesi, il tardo latino della Dacia avrebbe 

ricevuto un'influenza a livello grammaticale proprio da un gruppo di parlate proto-

albanoidi. Le voci romene ritenute come appartenenti al sostrato vengono da Hamp 

qualificate come Restwörter e non come Lehnwörter, eseguendo la seguente stratificazione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
paralleli fatti tra voci paleobalcaniche e altre appartenenti a lingue paleoiberiche secondo lui non dimostrano 
di per sé un loro carattere non ie. 
43 Poghirc C. (1969). Istoria limbii române II. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România. 
Dell'illustre linguista romeno si annoverano anche: (1967). "O nouă teorie asupra substratului limbii române? 
(în legătură cu lucrările lui G. Reichenkron)", in Limba Româna 5, 413-422; (1971). Limba română în lumina 
lingvisticii indoeuropene – Le roumain dans le contexte de la linguistique indo-europeenne. București: 
Editura Academiei Republicii Socialiste România. 
44 Pokorny J. (1959). Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern/München: Francke Verlag. 
45 Vanno menzionati in particolare: Hamp E. P. (1975). "Abur", in Revue roumaine de linguistique 20, 499-
500; (1978). "Strunga", in Linguistique balkanique XX, 115-119; (1980). "Thracian, Dacian and Albanian-
Romanian correspondences", in Actes du IIe Congrès International de Thracologie, III, ed. Vulpe R., 
Bucureșt, 57-60; (1981a). "On the distribution and origin of (h)urda", in Linguistique balkanique XXIV/3, 
47-50; (1981b). "Remarks on *ster-", in Münchner Studien zur Sprachwissenschaft 40, 35-38. 
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cronologica: 1) uno strato antico carpato-balcanico dell'ambito pastorale; 2) uno strato 

risalente ai contatti più tardi tra albanese e romeno; 3) uno strato ancora recenziore. 

 Gli anni Ottanta sono scanditi dall'uscita di opere importanti per lo studio 

dell'elemento comune albano-romeno. Nel 1980 l'indoeuropeista austriaco Georg Renatus 

Solta pubblica un lavoro di notevole spessore, in cui l'argomento in questione viene 

analizzato in seno allo studio relativo all'elemento latino nei Balcani e alla balcanologia46. 

Nel 1981 lo studioso romeno Ioan Iosif Russu pubblica Etnogeneza românilor47, versione 

arricchita del precedente Elemente autohtone in limba română. Substratul comun româno-

albanez (1970), dove circa 70 parole condivise da albanese e romeno vengono fatte 

derivare da un sostrato carpato-balcanico comune. L'edizione del 1981 comprende lo 

studio di 161 voci presumibilmente autoctone. Tra queste, un centinaio vengono ritenute 

elementi di sostrato privi di corrispettivi albanesi. Russu prende atto dell'importanza dello 

studio di Poghirc e quindi tenta nuove etimologie in un quadro indoeuropeistico, 

prendendo come riferimento il Pokorny e soprattutto il Walde-Pokorny48. Particolari pregi 

di quest'opera sono la documentazione dettagliata nelle altre parlate romene (aromeno, 

meglenitico e istroromeno), i derivati, i romenismi in area carpato-balcanica e l'esauriente 

bibliografia. Su questa linea, ulteriori ricerche vengono pubblicate da Rădulescu49, spesso 

con importanti riscontri di alcune delle voci romeno-albanesi nel mondo baltico. In questo 

periodo, un'opera dal valore incontestabile sia per la componente romena sia per quella 

albanese, di riferimento anche per gli anni a venire, è il Vocabolario autoctono della 

lingua romena (1983) del linguista Grigore Brâncuș50. Specialista non solo nello studio del 

sostrato linguistico romeno ma anche in quello della lingua albanese, Brâncuș offre una 

sintesi sia delle ricerche personali sia di quelle più rilevanti da parte di studiosi romeni e 

stranieri. Egli stabilisce un metodo più efficace di ricerca relativa al sostrato del romeno, in 

particolar modo per quanto riguarda la metodologia di approccio ai mutamenti fonetici, 

morfologici, semantici, alla diffusione dialettale ecc. Egli separa 89 lessemi, a suo parere 

sicuramente autoctoni, da altri 44, la cui autoctonia viene ritenuta probabile. Secondo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Solta G. R. (1980). Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und 
des Balkanlateinischen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
47 Russu I. I. (1981). Etnogeneza românilor: Fondul autohton tracodacic şi componenta latino-romanică. 
Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 
48 Walde A., Pokorny J. (1930, 1927). Vergleichendes Wörterbuch der indogrmanischen Sprachen I, II. 
Berlin/Leipzig: De Gruyter. 
49 Rădulescu M. M. (1981). "Daco-Romanian-Baltic Common Lexical Elements", in Ponto-Baltica 1, 15-
113; (1984). "Illyrian, Thracian, Daco-Mysian, the substratum of Romanian and Albanian", in The Journal of 
Indo-European Studies 12, 1-2: 77-131; (1987). "The Indo-European position of Illyrian, Daco-Mysian and 
Thracian: a historico-methodological approach", in The Journal of Indo-European Studies 15, 239-271. 
50 Brâncuș G. (1983). Vocabularul autohton al limbii române. București: Editura Științifică și Enciclopedică. 
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Brâncuș, lo studio del sostrato romeno rende necessaria un'attenzione costante verso 

l'albanese, in quanto tra questi due idiomi si hanno coincidenze lessicali, fonetiche, 

grammaticali e fraseologiche. Gli elementi comuni alle due lingue testimoniano secondo 

lui un influsso traco-dacico sul latino volgare dello spazio carpato-danubiano, ma non 

un'influenza più tarda dell'albanese sul romeno. Qualche anno dopo viene pubblicata la 

monografia Il lessico romeno di provenienza autoctona nei testi dei sec. XVI-XVIII (1985) 

di Adriana Ionescu, uno studio diacronico su 36 parole romene, selezionate in base 

all'antichità dell'attestazione, alla cui maggioranza (eccetto 6) viene attribuita un'origine 

autoctona (si ritorna alla questione daco-misia sollevata da Rosetti e Poghirc). I risultati 

secondo Ionescu (1985: 210-212) sono i seguenti: 1) I dati dei testi antichi confermano 

l'autoctonia di gran parte delle voci in questione. 2) Il loro significato si mantiene più 

prossimo a quello originario rispetto ai loro corrispondenti albanesi, che mostrano in 

genere un'evoluzione semantica. 3) Dal romeno antico a quello moderno si osserva una 

certa stabilità semantica, anche se talora si registrano ampliamenti o restringimenti del 

significato (cfr. bardz(u)/barză, per cui v. alb. bardhë nel cap. 2). 4) L'aspetto morfologico 

e semantico di queste parole permette di ricostruire prototipi rapportabili a forme radicali 

comuni per romeno (< lat. carpato-danubiano < daco-misio) e albanese (per quest'ultimo, 

ereditate dalla lingua-base). 5) I termini di origine autoctona vanno a colmare alcune 

"lacune" lasciate dal lessico latino di quest'area, soprattutto nel campo della terminologia 

agrario-pastorale. 6) Entrati nel latino carpato-danubiano come prestiti isolati dal daco-

misio, questi elementi diventano in seguito, in romeno, il nucleo di alcune ricche famiglie 

lessicali. 7) La comparazione con l'albanese, dal punto di vista sia morfologico sia 

semantico, dimostra che non si tratta di prestiti da quest'ultimo avvenuti in epoca 

medievale. Le parole di origine daco-misia rappresentano secondo Ionescu il primo grande 

influsso linguistico subìto dal latino popolare che si era imposto nell'area dell'etnogenesi 

dei Romeni. Elemér Illyés nel suo Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Area 

(1988: 248) concluderà che le voci romene di sostrato che non esistono in albanese sono 

probabilmente molto più esigue di quelle supposte da diversi studiosi (come p. es. Russu e 

Ionescu). Lo stesso si può secondo lui affermare su quelle esistenti nel romeno 

settentrionale (o cosiddetto "dacoromeno") e assenti in aromeno, meglenoromeno e 

istroromeno, ritenendo quindi inaccettabili le teorie che difendono la presenza di un 

elemento di sostrato più consistente a nord del Danubio. Secondo Illyés la maggioranza di 

tali voci sono condivise dall'albanese e il loro campo semantico principale è legato alla 

pastorizia. Ciò suggerisce che il sostrato preromano della lingua romena fosse un idioma 
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parlato dagli antenati degli Albanesi oppure una lingua strettamente imparentata. Le genti 

che usavano un simile vocabolario praticavano una vita pastorale o transumante, il che 

verrebbe dimostrato dall'alto numero di parole di primaria importanza nel mondo della 

pastorizia. 

 La ricerca prosegue negli anni '90, anche se va specificato che dopo la fine degli '80 

non vi saranno grandi novità relative all'argomento in questione. Vanno comunque 

menzionati lavori quali Storia linguistica del Sud-Est europeo. Crisi della Romània 

balcanica tra alto e basso medioevo (1991) di Emanuele Banfi51, Elementi traco-daci della 

lingua romena (1993) di Ivănescu52, L'origine tracia dei Romeni e degli Albanesi (1995) di 

Russu53, Ricerche sul fondo traco-daco della lingua romena (1995) di Brâncuș54, Le 

origini dei Romeni (1996) di André Du Nay55, Concordanze linguistiche romeno-albanesi 

(1999) di Brâncuș56 ecc. 

 Ulteriori contributi si hanno nel XXI sec. Di notevole rilievo la monografia della 

studiosa russa Irina Kalužskaja dal titolo Relitti paleobalcanici nelle lingue balcaniche 

attuali. (Sul problema dei paralleli romeno-albanesi) (2001)57, con una ricca bibliografia 

aggiornata. Delle 235 voci presumibilmente preromane ivi riportate, solo 14 vengono 

analizzate a fondo. Altri contributi di questi anni sono Termes autochtones et d'origine 

latine pour les notions d'ancienneté et de vieillesse en roumain et en albanais (2001)58 e 

Studi romeno-albanesi: note semantiche ed etimologiche (2006)59 di Cătălina Vătășescu, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Milano: Franco Angeli. Già autore di: Banfi E. (1977). "Problemi di fonetica delle aree latino-balcaniche", 
in Akten des internationalen albanologischen Kolloquiums zum Gedächtnis an Norbert Jokl, ed. H. Ölberg, 
Innsbruck, 269-285; (1985). Linguistica balcanica. Bologna: Zanichelli. 
52 Ivănescu G. (1993). "Éléments thraco-daces de la langue roumaine", in La romanité dans le sud-est de 
l'Europe, H. Mihăescu, București, 308-318. 
53 Russu I. I. (1995). Obârșia tracică a românilor și albanezilor – Der thrakische Ursprung der Rumänen 
und Albanesen. Cluj-Napoca: Dacia. 
54 Brâncuș G. (2009). Kërkime mbi fondin trako-dak të gjuhës rumune. Tiranë: Shtëpia Botuese 55 [ediz. alb. 
di (1995). Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române.]. Il volume contiene nuovi studi sul sostrato 
linguistico del romeno, dal punto di vista del vocabolario, della fonetica e della grammatica. Un importante 
aspetto è il confronto dell'elemento autoctono con riscontri in antroponomastica e toponomastica. 
55 Du Nay A. (1996). The Origins of the Rumanians. The Early History of the Rumanian Language. Buffalo, 
NY: Matthias Corvinus Publishing. Si tratta di una monografia di carattere maggiormente storico, una 
rivisitazione della precedente The Early History of the Rumanian Language (1977). L'autore, che scrive 
dietro pseudonimo, considera il suo lavoro come complementare rispetto a quello del collega Illyés (v. 
sopra), di cui segue il parere nel ritenere il protoalbanese come sostrato della lingua romena. 
56 Brâncuș G. (1999). Concordanţe lingvistice româno-albaneze. Bucureşti: Institutul Român de Tracologie, 
"Bibliotheca Thracologica XXX". 
57 Kalužskaja I. A. ( 2001). Paleobalkanskie relikty v sovremennych balkanskich jazykach (K probleme 
rumyno-albanskich leksičeskich parallelej). Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija – 
Institut jazykoznanija. Izdatel'stvo "In-drik". 
58 Vătășescu C. I. (2001). "Termes autochtones et d'origine latine pour les notions d'ancienneté et de 
vieillesse en roumain et en albanais", in Revue des études sud-est européennes 39/1-4, 123-132. 
59 Vătășescu C. I. (2006). Studii româno-albaneze: Note semantice și etimologice. București: Editura 
Academiei Române (seria "Etymologica", nr. 22). 
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Gli elementi autoctoni della lingua romena in due sintesi etimologiche recenti (2003)60 e 

Parole di origine autoctona nella lingua romena (2006)61 di Gheorghe Mihăilă, Dal latino 

al romeno (2006) di Marius Sala62, Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) 

Elements in Romanian (2006) di Sorin Paliga63, Sullo status della lingua albanese tra le 

lingue indoeuropee alla luce dei relitti linguistici paleobalcanici (2006) 64  di Vanja 

Stanišić65, Gli Albanesi come eredi degli Illiri dal punto di vista della linguistica storica 

(2012)66 di Joachim Matzinger67 e I rapporti dei prestiti tra protoalbanese e latino o 

romanzo balcanico (2012) di Stefan Schumacher68. In particolare, Schumacher sostiene 

che il latino/romanzo balcanico è stato in contatto con il protoalbanese, da cui ha subito 

influssi lessicali e strutturali69. Il luogo di sviluppo di tale contatto resta secondo lui ignoto, 

ma egli ipotizza che una parte dei Protoalbanesi erano stati romanizzati, portando in latino 

peculiarità lessicali e strutturali della loro lingua originaria. Il tipo di prestiti interessati 

testimonierebbe che almeno una parte delle genti romanze balcaniche e di quelle 

protoalbanesi vivessero di allevamento, in zone montane profonde. Egli considera una 

mistificazione il concetto del sostrato in quanto utilizzato, oltre che per sostenere la tesi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Mihăilă G. (2003). "Les éléments autochtones de la langue roumaine dans deux synthèses étymologiques 
récentes", in Revue des études sud-est européennes 41/1-4, 111-123. Già autore di: (1973). "Paralele lexicale 
traco-româno-slave", in Studii şi cercetări lingvistice 24, 59-68; (1974). Dicționar al limbii române vechi 
(sfîrșitul sec. X – începutul sec. XVI). București: Editura Enciclopedică Română. 
61 Mihăilă G. (2006). Cuvintele de origine autohtonă în limba română (discurs rostit la 20 ianuarie 2006 în 
şedinţă publică). Bucureşti: Academia Română. Discursuri de recepţie. L'autore elenca 115 voci secondo lui 
sicuramente autoctone, di cui 54 documentate tra il X sec. e il 1520. 
62 Sala M. (2006). De la latină la română. Bucureşti: Univers Enciclopedic. Academia Română. Institutul de 
Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti". 
63 Paliga S. (2006). Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian. București: 
Editura Evenimentul. 
64  Stanišić V. (2006). "O položaju albanskog jezika među indoevropskim jezicima u svetlosti 
paleobalkanskih relikata", in Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku 49/1, 11-23. 
65 Già autore di: Stanišić V. (1998). "Two types of ancient Indo-European issoglosses in the Albanian 
language", in Balcanica 29, 321-338. 
66 Matzinger J. (2012). "Shqiptarët si pasardhës të Ilirëve nga këndvështrimi i gjuhësisë historike", in 
Historia e Shqiptarëve. Gjendja dhe perspektivat e studimeve. Tiranë: Përpjekja, 13-39. 
67 Già autore di: Matzinger J. (2005). "Messapisch und Albanisch", in International Journal of Diachronic 
Linguistics and Linguistic Recostruction 2, 29-54. 
68 Schumacher S. (2012). "Marrëdhëniet e huazimeve mes protoshqipes dhe latinishtes apo romanishtes 
ballkanike", in Historia e Shqiptarëve. Gjendja dhe perspektivat e studimeve. Tiranë: Përpjekja, 41-65. 
69 Un esempio è secondo Schumacher (2012: 62-64) l'agglutinazione del sostantivo e dell'articolo posposto, 
la quale doveva essere presente in protoalbanese già prima del I sec. a. C., basandosi sull'ipotesi di Demiraj 
secondo cui tale fenomeno è discernibile nella forma determinata dell'accusativo nei sostantivi m. e f., che 
nell'alb. antico ha la forma -në < *ǝnnǝ < *antan < *om + *tom oppure *ām + *tām. Tale agglutinazione 
dovrebbe quindi precedere la caduta delle consonanti nasali finali nei sostantivi plurisillabi, avvenuta prob. 
nel I sec. a. C., qualora tali consonanti si siano sviluppate in modo foneticamente simile al latino o al greco di 
quell'epoca (dato che l'agglutinazione dovrebbe essersi verificata prima della caduta delle nasali finali). Per 
contro, il latino del I sec. a. C. non ha ancora un articolo determinativo; persino nei testi del lat. tardo (sec. 
VI/VII d. C.) la grammaticalizzazione dei pronimi dimostrativi ille e ipse come articolo determinativo non è 
ancora giunta a compimento. Pertanto, la posposizione dell'articolo e la sua susseguente agglutinazione nelle 
lingue romanze dei Balcani potrebbero secondo Schumacher essero state influenzate dal protoalbanese. 
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dell'autoctonia romena nella Dacia, anche per negare che il protoalbanese possa aver 

influito sul latino/romanzo dei Balcani. Sulla delicata questione ha scritto anche Jürgen 

Kristophson70. Egli (2012: 5-9) afferma che i rapporti albano-romeni sono evidenziati in 

primo luogo dai lessemi comuni alle due lingue. Nel lessico autoctono romeno si trovano 

elementi che compaiono in albanese e, d'altro canto, elementi romanzi in albanese con 

paralleli in romeno. Tali lessemi, pur avendo forma diversa nelle due lingue, mostrano 

corrispondenze fonetiche regolari. A suo parere, l'albanese sembrerebbe indicare un 

aspetto fonetico più antico rispetto al romeno71. La fase di contatto fra i due popoli deve 

secondo lui porsi in epoca preslava, prima del 1000, senza tuttavia poter specificare dove. I 

Protoalbanesi erano secondo lui un popolo paleobalcanico in contatto con genti 

neolatine/protoromene72. Per quanto concerne i fenomeni fonetici, Kristophson afferma 

che il rotacismo ha interessato entrambe le lingue (anche se l'albanese solo in parte). A un 

certo punto questa vicinanza sarebbe cessata per qualche fenomeno migratorio e 

probabilmente in epoca successiva Aromeni e Istroromeni si sarebbero separati dal corpo 

principale dei Romeni73. Egli afferma che i contatti della latinità balcanica con gli Slavi 

sono databili tra il 1000 e il 1200, con gli autoctoni fino all'800 circa, mentre i rapporti con 

l'impero continuano almeno fino al 500-600. Il contatto fra elemento romanzo e quello 

autoctono sarebbe documentato dal vocabolario comune a romeno e albanese; si possono 

stabilire corrispondenze fonetiche, morfologiche e semantiche 74 . L'elemento 

romanzo/protoromeno in albanese comprende secondo Kristophson tutti i campi semantici, 

mentre il cosiddetto lessico autoctono in romeno riguarda la sfera della natura e della vita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Kristophson J. (1988). "Romanische Elemente im Albanischen", in Zeitschrift für Balkanologie 24, 51-93; 
(1996). "Zur Chronologie der wichtigsten Sprachkontakte des Rumänischen", in Balkan Archiv (Neue Folge) 
21, 159-165. In quest'ultimo articolo Kristophson afferma che la maggior parte degli elementi romanzi in alb. 
non sono separabili dal rom.: essi cioè non riflettono un lat. qualsiasi, bensì un lat. specifico da cui poi si 
svilupperà il rom. Lo studioso riprende questi temi in: (2012). "Was kann die Linguistik für 
extralinguistische Fakten in Südosteuropa leisten? Eine Selbstkritik", in Südosteuropäische Romania. 
Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie (Romanistisches Kolloquium XXV), ed. W. Damen, G. 
Holtus, J. Kramer, M. Metzeltin, W. Schweickard, O. Winkelmann, G. Narr, Tübingen, 1-15. 
71 P. es. la palatalizzazione delle velari non sarebbe così forte come nel romeno moderno: cfr. rom. ceapă ~ 
alb. qepë "cipolla". Illyés (1988: 248-249) già scriveva: "Pastoral terminology demonstrates that the 
romanization of the Albanians antedates that of the Romanians". 
72 Kristophson si chiede se i Romeni vadano quindi ritenuti dei protoalbanesi romanizzati, di cui conservano 
residui lessicali. Considerando che i Romeni sostengono di discendere dai Daci e gli Albanesi dagli Illiri, egli 
si chiede se invece gli Albanesi fossero in origine popolazioni daciche, oppure i Romeni genti illiriche 
romanizzate, oppure ancora se Daci e Illiri fossero lo stesso popolo. 
73 Egli afferma che un simile quadro è in teoria convincente, ma si chiede quanto esso sia realistico. 
74 P. es. împărat ~ mbret, scurtime ~ shkurtim, săcret ~ shkretë. Anche argomenti culturali possono avere la 
loro rilevanza; p. es. i giorni albanesi della settimana appartengono a uno strato più antico rispetto a quello 
della massa delle corrispondenze albano-romene: e diel "domenica" è legato a diell "sole", e shtunë "sabato" 
a Saturnus, mentre il romeno ha duminică, cristiano, e sâmbată, forse ancora greco-romano, anche se 
secondo Kristophson è possibile l'influsso slavo. 
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pastorale. Egli conclude che, nel complesso, comunque il romeno presenta un lessico misto 

per gran parte dei campi semantici, in parte di origine latina, in parte no75. 

 Per quanto riguarda in particolare l'apporto dato alle ricerche sull'elemento comune 

albano-romeno dai linguisti albanofoni, l'operato più importante è stato e resta quello di 

Eqrem Çabej76. Il grande albanologo inizialmente (1959: 531) riconosceva all'albanese e al 

romeno i stretti rapporti fonetici, morfologici, lessicali, sintattici e fraseologici, a tal punto 

che – pur non ignorandone le differenze – parlava di un unico spirito manifestatosi 

linguisticamente in due forme. Egli aggiungeva che tali rapporti saranno valutati in modo 

adeguato solo quando verranno analizzati in un quandro più ampio, ovvero quello delle 

relazioni culturali tra i due popoli77. Altri contributi non sono mancati da albanologi quali 

Matteo La Piana78, Shaban79 e Bardhyl80 Demiraj, Kolec Topalli81 e Rexhep Ismajli82. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Pur riconoscendo il fatto che il rom. possiede un ricco vocabolario lat., Kristophson a ragione asserisce che 
non si può affermare, come fa Puşcariu, che il rom. sia "la più latina di tutte le lingue romanze". La posizione 
del rom. all'interno della Romània si mostra secondo lui isolata, ossia povera di contatti con altre lingue 
romanze, anche se tale idioma non si presenta particolarmente arcaico. A suo parere, esso si inserisce bene 
nel quadro delle lingue balcaniche, che dovrebbero essere definite "lingue neo-europee sud-orientali". 
76 Tra i suoi lavori si possono menzionare: Çabej E. (1936). "Mundartliches aus Italien", in Glotta 25, 50-57; 
(1958). "Rumänische und albanische Wortdeutungen", in Cercetări de Lingvistică 3, 131-134; (1959). 
"Unele probleme ale istoriei limbi albaneze", in Studii și cercetări lingvistice, X, 4, 527-560; (1964). "Ältere 
Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen", in Zeitschrift für Balkanologie II, 6-32; (1971-
1973). "Albanische Beiträge zur Kentniss des lateinischen Wortschatzes", in Bolletino dell'Atlante linguistico 
mediterraneo 13-15, 365-377; (1975a). "Shpjegime fjalësh të rumanishtes e të shqipes", in Gjurmime 
Albanologjike 3, 17-24; (1975b). "Disa mendime mbi marrëdhëniet gjuhësore rumune-shqiptare", in Studime 
Filologjike 1, 49-62; (1976a). "Rumänisch-albanische Wortparallelen", in Revue Roumaine de Linguistique 
21/1, 55-57 ecc. 
77  Egli aggiungerà che, durante l'Alto Medioevo, prob. prima dell'avvento degli Slavi, l'estremo più 
nordorientale dell'etnos albanese è stato a diretto contatto con l'estremo più sudoccidentale dell'etnos romeno. 
Tale contatto è stato secondo lui ulteriormente sviluppato grazie ai pastori nomadi. In base alle testimonianze 
linguistiche, tale contatto dovrebbe essere stato particolarmente intimo e, localmente, potrebbe essere 
diventato persino simbiotico. 
78 La Piana M. (1939). Studi linguistici albanesi I. Prolegomeni allo studio della linguistica albanese. 
Palermo: S. Pezzino e Figlio; (1949). Studi linguistici albanesi. Varia. Palermo: Pezzino. 
79 Demiraj Sh. (1999). Preardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive të gjuhës shqipe. Tiranë: Shtëpia 
Botuese "Shkenca"; (2000). "Rreth disa bashkëpërkimeve mes mesapishtes dhe shqipes", in Studime 
Filologjike 54/3-4, 91-103. 
80 Demiraj B. (1982). Përkime dhe paralelizma fonetike dhe gramatikore midis shqipes dhe rumanishtes 
sipas punimeve të autorëve shqiptarë dhe rumunë. Tiranë: Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Historisë dhe i 
Filologjisë. Katedra e Gjuhës Shqipe. 
81 Topalli K. (1995). "Relaţiile istorice ale poporului albanez cu poporul român privite în contextul 
lingvistic", in Anuar albanezul 400, 95-97. 
82 Ismajli R. (1995-1999). "La Balkanistique et l'origine de l'albanais", in Studia Albanica 32, 83-93; (2010). 
"Diskutimet për raportet e shqipes me gjuhët lashtoballkanike dhe indo-europiane", in Çështje të studimeve 
diakronike të shqipes. Materialet e Konferencës skencore, 6 korrik 2009, Prishtinë, 117-136; (2012). 
"Shqipja dhe rumanishtja", in Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit (Konferencë shkencore e mbajtur më 10-11 
nëntor 2011 në Prishtinë) [Albanian and Balkan Languages (Scientific Conference held on 10-11 November 
2011 in Prishtina)], ed. R. Ismajli, Prishtinë, 185-215. In quest'ultimo lavoro Ismajli giunge alle seguenti 
conclusioni: a) L'albanese e il romeno presentano somiglianze a vari livelli. A livello strutturale, tali 
somiglianze non precedono il VII-VIII sec., periodo in cui si forma il romeno, in quanto non vengono 
documentate nel latino volgare. L'origine e la posposizione dell'articolo sono antichi in albanese, mentre in 
romeno sono prob. posteriori al sec. VIII. Ritenendosi tale posposizione conclusa verso la fine del VI-VII 
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1.3 Linguistica e politica 

 

 In base a quanto visto sulla storia degli studi romeno-albanesi, è lecito chiedersi 

come mai proprio in ambito albanese – la cui lingua, come il romeno, viene documentata 

per iscritto solo a partire dal XVI secolo83 e le cui origini restano quindi ancora avvolte 

nelle nebbie della storia – non si abbia la stessa attenzione relativa a un argomento di tale 

interesse per la lingua e la cultura del Paese delle Aquile. 

 Va innanzitutto precisato che gli stessi studi albanologici in Albania si sviluppano 

tardi84. Un supporto istituzionale al riguardo si ha solo a partire dal 1940 (un anno dopo 

l'occupazione italiana), con la creazione dell'Istituto Regio degli Studi Albanesi, che 

precede l'Accademia delle Scienze, quest'ultima fondata solo nel 197285 in pieno regime 

dittatoriale. È infatti a partire dagli anni '50-'60, ovvero durante la dittatura comunista di 

Enver Hoxha, che si conosce un vero e proprio decollo degli studi di linguistica storica 

albanese86. Tuttavia, questa disciplina risulta subito condizionata dal presupposto che gli 

Albanesi e la loro lingua discendono in linea diretta dagli Illiri e sono autoctoni sul 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sec., l'ipotesi di un eventuale influsso dell'alb. sul rom. è verosimile. Il rotacismo invece è uno sviluppo 
indipendente nelle due lingue. b) Le somiglianze tra dacoromeno e tosco, a volte sottolineate da qualche 
studioso al fine di giustificare un'ipotetica migrazione dei parlanti toschi dagli spazi settentrionali, vanno 
considerate come sviluppi recenziori avvenuti dopo l'insediamento slavo nei Balcani. c) Il lessico comune 
albano-romeno presenta vari strati cronologici. d) Il lessico latino dei due idiomi, anche qualora provenisse 
da un latino balcanico (il cui grado di unitarietà resta ignoto), presenta caratteristiche maggiormente 
occidentali e urbane in albanese, più antiche di quelle in romeno. e) Gli sviluppi fonetici nei latinismi delle 
due lingue presentano somiglianze, ma anche differenze. f) Quanto al lessico comune prelatino, una parte di 
esso consiste in elementi antichi, anche se è impossibile definire da che lingua essi provengano; un'altra parte 
di tale lessico consiste in sviluppi recenziori, come testimoniato anche dai processi di formazione delle 
parole, identificabili internamente all'alb. 
83 Anche se il primissimo documento albanese sopravvissuto alla storia consiste in una formula battesimale 
("Formula e pagëzimit") dell'Arcivescovo di Durazzo Pal Ẽjlli (Engjëlli), datata 1462; mentre il primo testo 
sinora rinvenuto è una traduzione risalente al 1555 del Messale Romano ("Meshari") per opera del vescovo 
originario di Ljare (srbcr. Livari, comune di Antivari, Montenegro) Gjon Buzuku. Il primo documento 
romeno è la "Lettera del boiaro Neacșu" ("Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpulung"), del 1521. 
84 Alle problematiche legate a fattori extralinguistici trattate in questa sezione si aggiungono altre, di natura 
prettamente linguistica. Nella linguistica storica albanese si verifica la forte tendenza a sovrapporre due 
discipline che invece dovrebbero restare distinte: da una parte, la dialettologia albanese intesa come storia 
della lingua; dall'altra, lo studio in chiave indoeuropeistica delle origini di tale idioma. Esemplificando, 
sarebbe come se partendo dal bergamasco, dal barese e dal napoletano si cercasse di ricostruire il latino (in 
questo caso, non documentato) e, nel contempo, un modello di protolingua indoeuropea. 
85 L'Istituto Albanologico di Pristina (Kosovo, allora parte della Jugoslavia) viene invece fondato nel 1953. 
86 Scrive Schmitt (2012: 5): "Siccome la scienza albanese, nella sua forma istituzionalizzata, è nata dopo il 
1945 [che coincide con l'ascesa al potere del Partito Comunista di Hoxha, N. d. A.], i modelli governativi e di 
pensiero sono fortemente influenzati dall'ideologia nazional-stalinista della dittatura di Enver Hoxha, che 
negli anni '70 venne esportata anche nelle regioni jugoslave abitate da albanesi. [...] In tal modo si spiega la 
continuità dei vecchi metodi nazionalisti di interpretazione della storia, anche dopo il rovesciamento del 
comunismo in Albania (1990-1991)". 
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territorio attualmente abitato87. Si tratta di un'ipotesi che risale ai primordi degli studi sulla 

lingua albanese88, ma che diviene tesi ufficiale consolidata durante l'autocrazia di Hoxha e 

resta tuttora invariata in qualsiasi pubblicazione in albanese, sia essa scientifica o 

divulgativa89. È ovvio che una simile tesi, nonostante poggi su basi scientifiche tutt'altro 

che solide90 , rifletta una profonda motivazione politica: il ritratto degli Illiri come 

autarchici, guerrieri e antagonisti delle potenze straniere viene proiettato sul popolo 

albanese, definendo l'isolazionismo e la xenofobia91 con cui il totalitarismo di Hoxha 

intende forgiare il cosiddetto "uomo nuovo" su cui avere il controllo92. L'arroccarsi dietro 

l'illirismo e l'autoctonia territoriale vanno intesi anche come reazioni albanesi 

all'ultranazionalismo balcanico, propugnato da diversi Paesi vicini e legato a pretese 

territoriali relative al suolo dell'odierna Albania. La profonda politicizzazione della società 

albanese e un isolamento del sapere ormai non più imposto, bensì scelto spontaneamente93, 

restano comunque considerabili come parte dell'eredità monista enveriana, che come 

vecchi stendardi adombrano le coscienze e oscurano gli orizzonti di futuri, autentici 

dibattiti scientifici a porte e a menti aperte. 

 Una situazione non dissimile si verifica in territorio romeno e viene illustrata e 

riassunta in modo esauriente da Johannes Kramer (1999/2000: 106-163), qui di seguito 

riportato liberamente. 

 Da quando, nel XV sec., gli umanisti italiani cominciarono a interessarsi a un 

popolo balcanico che parlava una lingua latina, è sorto e poi si è sviluppato nel corso dei 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Le altre due ipotesi sono: a) quella secondo cui gli Albanesi discendono dai Traci (Weigand e Schramm), 
di cui si hanno poche iscrizioni, qualche toponimo e qualche nome proprio; b) quella che vede sia nel tracio 
sia nell'illirico elementi costitutivi dell'etnogenesi albanese (Jokl). 
88 Risalenti al XVIII sec. con Leibniz e Thunmann. Il linguista che tuttavia si è impegnato maggiormente alla 
difesa di tale tesi è stato Çabej, seguito dai suoi colleghi albanesi. 
89 Çabej (2008: 484) scrive: "Il carattere autoctono del popolo albanese sin dall'antichità, dimostrato con 
mezzi linguistici, la sua sede e la formazione della sua lingua in un territorio abitato prevalentemente da tribù 
o popolazioni illiriche è una delle prove della sua filiazione illirica" (l'ediz. orig. risale al 1969). 
90 I motivi principali vengono riassunti in modo chiaro e succinto da Matzinger (2012: 38-39): a) Il materiale 
linguistico dell'illirico è troppo esiguo perché le possibili concordanze tra le due lingue possano fungere da 
testimonianza definitiva su una continuità diretta illiro-albanese. b) La toponomastica dell'Albania presenta 
sviluppi fonetici più recenti rispetto a quelli del vocabolario ereditato albanese. c) Le concordanze lessicali (e 
strutturali) tra albanese e romeno testimoniano un rapporto stretto tra queste lingue già durante la loro 
preistoria. La tesi di Matzinger, assieme a quella di una parte consistente di studiosi non albanesi, sostiene 
che gli Schipetari provengono dalla parte interna dei Balcani. 
91 Arshi Pipa apud Schmitt (2012: 5) scrive: "Le scienze linguistiche e letterarie, la storia, la geografia, il 
folklore e l'etnologia vennero coltivate non solo per fornire una conoscenza sul passato, ma anche per 
diffondere e istigare la xenofobia, la slavofobia, l'isolazionismo, la compattezza etnica e l'unità linguistica". 
92 Il massimo organo repressivo al tempo era il servizio segreto di Stato, in alb. Sigurimi, al quale corriponde 
il rom. Securitate. 
93 Schmitt (2012: 6-7) spiega questo fenomeno grazie alla gerarchizzazione estrema della scienza secondo 
l'età: non è l'abilità, bensì l'età a determinare il livello scientifico. Egli aggiunge: "In tali circostanze, i 
giovani studiosi difficilmente riescono a farsi sentire all'interno del sistema della ricerca; gli intellettuali dallo 
spirito critico vengono tenuti distanti dal lavoro scientifico". 
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secoli un vivace dibattito fra gli studiosi intorno all'origine dei Romeni. Già verso la fine 

del XVIII sec. si erano delineate le tre tesi principali, che perdurano tuttora. Tra queste 

predomina quella dell'autoctonia o della continuità 94 , secondo cui la popolazione 

(daco)romana della Dacia non sarebbe migrata in massa a sud del Danubio al tempo di 

Aureliano, ma sarebbe rimasta, almeno in parte, in loco a nord del Danubio, sicché il 

romeno rappresenterebbe la diretta continuazione del latino provinciale della Dacia95. Tale 

ipotesi viene propugnata da quasi tutti gli studiosi romeni. Kramer descrive in modo 

esemplare i seguenti nomi rappresentativi: "Puşcariu (1940), il portavoce del più acceso 

nazionalismo96 e strenuo fautore della continuità, dipingendo una grande "romenità" 

ininterrotta dal tempo di Roma al presente97; Rosetti (la sua opera comincia ad apparire 

negli anni '30, ma l'edizione definitiva è del 1986), che rappresenta al meglio la posizione 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 Le altre due tesi sono le seguenti: a) La teoria della migrazione, nota come tesi di Rösler (Romänische 
Studien, Leipzig 1871) secondo cui i Romeni discenderebbero da popolazioni romanze provenienti da sud del 
Danubio, in particolare dalla Dacia di Aureliano (e da aree vicine come i bacini della Morava e del Timok, 
avendo l'imperatore ritirato dalla Dacia transdanubiana tutti o quasi tutti i Romani) e rifugiatesi a nord in 
seguito alla pressione slava, sicché il romeno continuerebbe il latino provinciale della Mesia, quindi il latino 
balcanico. Tale tesi viene abbracciata da Miklosich, Tomaschek, Paris apud Solta (1980: 67) e Densusianu 
(1901: 288 s.). Essa è stata eccezionalmente difesa inoltre da Philippide (1925-1927), per questo stroncato 
dalla successiva critica romena "ufficiale", e da André Du Nay, studioso prob. romeno ma che opera dietro 
pseudonimo. Lacea (1924/1926: 368-370) testimonia nel XIV sec. insediamenti romeni di origine sud-
danubiana in Transilvania. Secondo lui, sia i dati linguistici sia quelli storici indicano che i Romeni dello 
Şchei di Braşov avevano una patria comune con i Meglenoromeni, specialmente con quelli provenienti dalla 
Ţârnareca, a sud del Danubio, nella Bulgaria orientale. b) La teoria della fusione, secondo cui dopo il ritiro 
delle forze romane, a nord del Danubio sarebbe rimasta una popolazione residuale romanizzata, che nel 
primo Medioevo sarebbe stata rafforzata dall'afflusso di genti romanze da territori a sud del Danubio (perciò, 
il romeno mostrerebbe comunque in prevalenza tratti linguistici nord-danubiani). Quest'ultima teoria viene 
condivisa da Solta (1980: 67-71) e da Banfi (1991: 74-75), partendo dal parere di Puşcariu secondo cui la 
patria originaria dei Romeni doveva trovarsi su un territorio esteso ai due lati del Danubio. Bartoli (1933: 
223) aggiunge l'esistenza di una quarta tesi: "Altri studiosi pensano che la culla del romeno sia da cercare a 
sudovest (o quasi a occidente) della Dacia di Traiano. Più precisamente, alcuni pensano alla Dalmazia 
romana, o almeno all'area transalpina di questa regione; e altri alla Pannonia inferiore e ad aree vicine". 
Bartoli (1933: 223-224) conclude che un'indagine (recente per i suoi tempi) fondata sui materiali, in parte 
nuovi, della raccolta delle iscrizioni cristiane di E. Diehl (Inscriptiones latinae christianae veteres, Berolini 
1925-1931) relativa a casi del tipo agrestis (fase antica) ~ silvaticus (fase seriore) e di altre simili coppie 
(aggiungendo che "il procedimento dell'indagine è chiarito a suo luogo, con figure simili a quelle che si 
vedono nell'opera pubblicata in onore di Milan Rešetar: Ragusa di Dalmazia, 1931"), pur non riuscendo a 
provare nessuna delle ipotesi, reca indizi favorevoli alla tesi della continuità e a quella occidentale, e 
sfavorevoli a quella della migrazione (secondo cui la culla del romeno sarebbe a sud del Danubio). Bartoli 
pertanto non esclude la possibilità di una doppia culla. M. G. Nandriş apud Bartoli (1933: 224) afferma che 
non è necessario ammettere che l'origine dei Romeni sia stata solo occidentale od orientale (tesi della 
continuità) ma che piuttosto sono prob. esistiti più centri d'irradiazione, argomentando che il nome del 
Danubio in romeno (Dúnărea) è stato conservato in modo diretto, nonostante i romenisti, compreso 
Tagliavini, pensino il contrario. 
95 Bartoli (1933: 223) aggiunge: "[...] Le dottrine della continuità [...] affermano che nei confini della Dacia 
di Traiano, che coincidevano quasi esattamente con quelli dell'odierno Regno di Romenia, il latino e poi il 
romanico e infine il romeno non hanno subito nessuna interruzione. Oppure ne hanno subite soltanto nelle 
aree più esposte alle comunicazioni: nei centri urbani e nelle vallate dei fiumi. Per compenso, in quelle aree il 
latino era, secondo alcuni studiosi, più antico, cioè vi era penetrato anche prima della conquista di Traiano". 
Un sostenitore della tesi della continuità è inoltre Bonfante (1973: 69-75). 
96 Anche con venature razziste (egli fu secondo Kramer un ammiratore del nazionalsocialismo tedesco). 
97 È curioso notare come tali idee siano state sostanzialmente fatte proprie dal regime comunista. 
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standard della linguistica romena sotto la dittatura comunista, devotamente allineata alla 

tesi della continuità fra Daci e Romeni, che divenne una sorta di slogan politico, come 

dimostrano le seguenti parole di Ceauşescu pronunciate nel 1980 a un congresso di storici: 

'I nostri antenati, i Daci, hanno formato con i Romani il popolo Romeno, hanno qui 

fondato un forte stato e condotto dure lotte per uno sviluppo indipendente'; Sala (1998), la 

cui opera, nonostante sia apparsa dopo la caduta del regime, non si distacca dalla linea dei 

suoi predecessori, in quanto la tesi della continuità rimane il fulcro delle sue 

argomentazioni" 98 . Stadtmüller (1966: 34) già scriveva al riguardo: "La tesi della 

continuità, sulla quale i fattori extrascientifici hanno un ruolo decisivo, resta un mito 

nazional-politico difeso a tutti i costi". 

 
Fig. 2. Illyés (1988: 77a). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Kramer (1999/2000: 105-142). 
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 In realtà ci sono diversi fattori importanti che contraddicono la tesi romena della 

continuità (v. fig. 2 e 3): 

 1) I territori abitati originariamente dai Romeni, quelli dove si è formata la loro 

lingua, erano la Valacchia e la Moldavia, che non facevano parte della provincia romana 

della Dacia, anzi non sono mai appartenuti all'Impero Romano. 

 2) Mancano tutti i presupposti per ipotizzare un'autentica, profonda romanizzazione 

della Dacia fra il 106 e il 271 d. C. Dopo la sconfitta di Decebalo, i Daci sopravvissuti 

erano in gran parte fuggiti, e il territorio era stato ripopolato da genti provenienti da ogni 

parte dell'impero, che non parlavano latino, ma greco o la loro propria lingua99. 

 
Fig. 3. Illyés (1988: 79a). 

 

 3) Il lessico cristiano di base romeno proviene dalla latinità sud-danubiana. 

 4) In romeno sono presenti parole della tarda latinità, che non potevano esistere 

prima del 271 (camisia, fossātum, mānicāre)100. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Kramer (1999/2000: 142-161). Banfi (1991: 71) specifica che l'abbandono della Dacia non è da intendersi 
come automatica cancellazione dell'elemento latino o latinizzato a nord del Danubio quanto piuttosto come 
un ridimensionamento della presenza di popolazioni latinizzate nei territori transdanubiani. Egli comunque 
riconosce che la Dacia perse il sistema difensivo romano in quanto le legioni vennero smobilitate e trasferite 
lungo il limes danubiano, ed è in questi territori sulla riva destra del fiume che si sviluppò il protoromeno. 
100 Kramer (1999/2000: 142-161). Secondo Du Nay (1996: 254) il romeno contiene le vestigia degli sviluppi 
tipici del latino tardo e i tratti caratteristici del latino balc. (intorno ai secc. IV-VII d. C.). Inoltre, le 
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 5) In romeno mancano elementi germanici antichi. La stragrande maggioranza di 

tali elementi è giunta per mediazione del tedesco, grazie ai contatti (a partire dal XII-XIII 

sec.) con le genti sassoni stanziate in Transilvania e Banato. Ancora più recenti risultano 

gli elementi tedeschi penetrati in Transilvania, Banato e Bucovina tramite 

l'amministrazione austriaca e talvolta anche tramite il giudeo-tedesco (jiddisch)101. 

 6) Le concordanze con l'albanese102. 

 7) Il carattere bulgaro (e, in minor misura, serbo) dell'elemento slavo del romeno103. 

Una caratteristica condivisa da tutti i dialetti romeni (romeno settentrionale o cosiddetto 

"dacoromeno", istroromeno, aromeno e meglenoromeno) è la somiglianza delle più antiche 

influenze slave. Ciò sarebbe stato difficilmente possibile qualora i progenitori dei Romeni 

avessero vissuto, oltre che in Serbia e in Macedonia, anche a nord del Danubio, nella Dacia 

carpatica. Tutti i dialetti romeni condividono una settantina di voci di origine slava che 

contengono caratteristiche fonetiche propriamente slave risalenti a un periodo antecedente 

il X sec., il che dimostra che queste voci dovevano esistere nel romeno comune. Tali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
concordanze con diversi dialetti d'Italia lo portano a ipotizzare contatti quotidiani con genti latinofone della 
Penisola Italica, risalenti al Medioevo. In tale periodo, il confine (limes) nordorientale dell'Impero era la parte 
bassa del Danubio, fortemente difesa dall'esercito romano. Più tardi, nei secc. V-VI, fu l'Impero Bizantino a 
difendere le frontiere in questione contro le scorrerie di popolazioni barbariche. Durante tutto questo periodo, 
non erano quindi possibili contatti frequenti con la riva sinistra del Danubio. Perciò, dopo la fine del III sec., 
la lingua di un popolo latinofono a nord di tale fiume non si sarebbe potuta sviluppare allo stesso modo in cui 
avvenne con il romeno. Di conseguenza, durante il periodo del latino tardo, gli antenati dei Romeni vivevano 
all'interno dell'Impero Romano, ossia a sud del Danubio. 
101 Banfi (1991: 71-72). 
102 Tali concordanze secondo Banfi (1991: 72) "non possono essere attribuite unicamente al sostrato comune, 
ma devono essere spiegate con un periodo di simbiosi protoromeno-albanese". Secondo studiosi quali Illyés 
(1988: 248) e Du Nay (1996: 256) la lingua balcanica che rappresenta il sostrato del romeno è il 
protoalbanese. Schumacher (2012: 47-58) invece parla di prestiti dal protoalbanese al latino/romanzo 
balcanico. 
103 Banfi (1991: 73). Illyés (1988: 249-150) suggerisce che è incoerente riconoscere che il romeno comune (o 
antico) si sia formato durante il X sec. d. C. e nel contempo affermare che esso sarebbe il discendente 
dell'intera popolazione latinofona che una volta abitava la Penisola Balcanica. Tale popolazione venne 
esposta all'invasione e conquista slava, il che, al più tardi durante il VII sec., fece sì che le sue ampie aree 
originarie si riducessero a territori più ristretti. L'influsso slavo a suo parere fu relativamente debole sui 
Vlacchi poiché, vivendo principalmente come pastori sulle montagne della Serbia e della Macedonia, essi 
non furono assimilati dagli Slavi, come invece doveva essere accaduto alle altre popolazioni romanizzate, ad 
eccezione di quelle della costa dalmata. Siccome gli Slavi avrebbero prediletto, per un lungo periodo, le 
montagne più basse, le valli e le pianure, ciò avrebbe permesso anche la sopravvivenza della lingua e 
dell'identità degli Albanesi. Illyés (1988: 251) e Du Nay (1996: 253) asseriscono che l'influenza dello slavo 
meridionale (bulgaro) sul romeno settentrionale (ossia sul cosiddetto "dacoromeno"), che raggiunge l'apice 
nei secc. XI-XIII, non poteva essere esercitata nel territorio dell'odierna Romania. Illyés (1988: 251-252) 
sostiene che gli elementi lessicali bulgari mutuati nel romeno settentrionale in tale periodo riguardano spesso 
l'organizzazione sociale e statale nonché la religione e la gerarchia ecclesiatica. Durante tale periodo, 
l'influsso slavo risulterebbe invece molto più debole in aromeno. Di conseguenza, dopo l'interruzione dei 
contatti tra i parlanti aromeno e quelli parlanti romeno settentrionale, i primi avrebbero continuato 
essenzialmente lo stesso stile di vita, relativamente isolati dagli Slavi, mentre i secondi avrebbero conosciuto 
un cambiamento di un certo livello per quanto riguarda la loro situazione sociale, ovvero una partecipazione 
nella vita sociale della popolazione bulgara. P. es. nel 1186 gruppi massicci di Vlacchi della Bulgaria presero 
parte nell'organizzazione del Secondo Impero Bulgaro. 
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slavismi sono dovuti a un determinato tipo di contatto risalente a un certo periodo e in un 

certo territorio, per cui i parlanti romeno comune appartenevano a una comunità 

omogenea, che non poteva comprendere né le pianure a nord del basso Danubio né il 

territorio compreso dai Carpazi né quello a est di questi ultimi104. 

 8) Il fatto che il romeno, in base alla classificazione eseguita da Schaller105 nel 

contesto della Balkansprachbund, sia una lingua balcanica di primo grado (assieme 

all'albanese, al continuum delle parlate macedoni106 e al bulgaro), data la frequenza di 

balcanismi107 in essa documentati, inspiegabili qualora la sua formazione fosse localizzata 

in un largo territorio sia a nord che a sud del Danubio. In tal caso, il romeno dovrebbe 

avere meno balcanismi del serbo, quest'ultimo invece considerato da Schaller108 come 

lingua balcanica di secondo grado per il suo numero più ridotto di tratti tipicamente 

balcanici. Inoltre, in romeno ci si aspetterebbe una presenza di differenze regionali nel 

numero di balcanismi tipici, come avviene p. es. nel continuum bulgaro, dove si hanno più 

balcanismi nei dialetti macedoni rispetto alle parlate del nordest. Così, per quanto riguarda 

il romeno settentrionale (v. fig. 4) si dovrebbe avere una presenza minore o meno 

pronunciata di balcanismi nei suoi dialetti meridionali, mentre nel romeno parlato più a 

nord e a nordest, in particolare a nord del Danubio [il cosiddetto "dacoromeno", N. d. A.], 

tali balcanismi dovrebbero essere ancora più esigui. Tuttavia, non è così: ad oggi, dai 

territori della valle del Timok (sudovest) a quelli della Moldavia (nordest), il romeno 

settentrionale è uniforme nei suoi tratti balcanici109. 

 9) Lo sviluppo della lingua romena attraverso le sue quattro varianti dialettali 

principali (romeno settentrionale o "dacoromeno" e istroromeno da una parte, aromeno e 

meglenoromeno o meglenitico dall'altra). Le caratteristiche del romeno comune o antico 

(rom. română comună o străromână, ted. Urrumänisch), il quale dovrebbe essersi già 

formato durante il X sec. d. C., sono state stabilite analizzando i quattro dialetti odierni. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Illyés (1988: 250). 
105 Apud Banfi (1985: 43-44). 
106 Schütz (1989: 88) vi aggiunge il dialetto torlacco del serbo. 
107 Ai balcanismi primari, secondo la distinzione di Schaller apud Banfi (1985: 42-43), possono essere ascritti 
i seguenti tratti comuni (o parzialmente comuni) nelle diverse lingue balcaniche: a) corrispondenze tra i 
sistemi vocalici; b) presenza della vocale indistinta /ǝ/; c) coincidenza tra genitivo e dativo; d) posposizione 
dell'articolo; e) comparazione analitica degli aggettivi; f) formazione speciale, definita "numerale locativale" 
da Reichenkron apud Banfi (1985: 42), della numerazione da 11 a 19, mediante la struttura "numero" + 
"preposizione indicante su" + "numerale dieci"; g) perdita (parziale) dell'uso dell'infinito; h) formazione del 
futuro mediante struttura perifrastica; i) raddoppiamento dell'oggetto; l) uso di forme pronominali ridotte, in 
posizione enclitica, in funzione di pronomi possessivi. 
108 Apud Banfi (1985: 44). 
109 Du Nay (1996: 257-258). 
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Tuttavia, in essi, in quanto successori del latino, non vi sono differenze rilevanti110. Il 

carattere uniforme della lingua romena indica un suo sviluppo all'interno di un'area-fulcro 

piuttosto che di un'area ben più ampia. La differenziazione dialettale del romeno comune 

ha inizio nel X-XI sec., in seguito alla migrazione dei Romeni a nord, anche se vi sono 

studiosi quali Pușcariu111 secondo cui la separazione decisiva risale a prima del X sec. in 

quanto l'aromeno non ha prestiti dall'ungherese. La differenziazione del romeno ha come 

risultato l'aromeno (in un'area divisa dalle frontiere greche e macedoni) e il romeno 

settentrionale (in Serbia, Montenegro e Bulgaria orientale, dove esistono ancora toponimi 

dalle caratteristiche fonetiche tipiche del romeno settentrionale o "dacoromeno")112. 

 

 
Fig. 4. Du Nay (1996: 121). Le linee orizzontali indicano aree in cui sono registrati toponimi di origine 
romena settentrionale. I tratti settentrionali vengono condivisi dall'istroromeno, mentre aromeno e 
meglenitico (o meglenoromeno) rappresentano il romeno meridionale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 Nonostante vi siano pareri quali p. es. quello di Solta (1980: 70, 113) secondo cui la vita pastorale, 
caratterizzata da migrazioni di pastori attraverso l'Europa sudorientale, spiega l'uniformità di tale idioma. 
111 Apud Illyés (1988: 251). 
112 Illyés (1988: 251) riferisce che i Vlacchi vengono documentati in queste aree per la prima volta nel 976, 
tra il lago di Prespa e Kastoria (Grecia sett.). Agli inizi dell'XI sec., fonti bizantine registrano queste genti in 
tutta la Bulgaria. Il cronista bizantino Kekaumenos descrive i Vlacchi che abitavano in Grecia nella seconda 
metà dell'XI sec. 
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	   Kramer (1999/2000: 161-163) conclude così la sua analisi sul nazionalismo 

balcanico nel XX sec.: "La mistificazione della (proto)storia della propria nazione, per 

supportare determinate esigenze politiche, volte soprattutto a pretendere concessioni 

territoriali da paesi vicini o a giustificare storicamente l'occupazione di un certo territorio, 

è notoriamente una spiccata caratteristica dell'etno-nazionalismo dei paesi balcanici: i 

Romeni cercano la loro identità nell'eredità daco-romana, i Greci si incaponiscono nella 

tradizione classica, gli Albanesi giurano sulle loro radici illiriche, ecc. L'etno-nazionalismo 

pervade tutti i campi, ma si manifesta soprattutto nella lingua, partendo a volte dallo stesso 

etnonimo: in Romania nel XIX sec. ci fu una vera e propria campagna contro la forma 

tradizionale rumân a favore di român per rendere esplicito il collegamento con Romanus". 

 Simili teorie vengono naturalmente applicate rigorosamente anche alla linguistica 

storica. La situazione che si spalanca in tale ambito vede gli studiosi albanesi arroccati 

dietro la loro teoria illirica e autoctona: le concordanze romeno-albanesi vengono viste 

come semplici prestiti da una fase più antica dell'albanese in romeno113. Per contro, i 

linguisti romeni insistono sulla teoria del sostrato (che prevede che da una o più lingue 

paleobalcaniche si siano sviluppate lingue come p. es. il romeno): a tale sostrato viene 

ricondotta la stragrande maggioranza del lessico comune albano-romeno, anche quando si 

tratta di effettivi prestiti dalla prima lingua verso la seconda, riconducibili a un'epoca 

relativamente tarda, che coincide con migrazioni importanti di albanesi in tutti i Balcani e 

oltre (a partire dal XIII-XIV sec. fino all'acuirsi delle invasioni ottomane). Infine, simili 

posizioni si riflettono anche nella cristallizzazione di lezioni accademiche datate e del tutto 

superabili, che accomunano voci romene e albanesi dagli etimi diversi basandosi 

sull'assonanza e su una semantica stentata: la maggioranza dei linguisti romeni e di quelli 

albanesi si ostina a seguire simili ipotesi obsolete. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 P. es. Çabej (1964: 6, 32) sostiene che buona parte delle voci oscure che il rom. condivide con l'alb. sono 
in realtà prestiti da quest'ultimo: a suo parere, bisogna sempre valutare se provengano dal tosco o dal ghego 
antico, o da un più antico alb. comune, pre-tosco e pre-ghego. 
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1.4 I pastori nomadi 

 

 La Penisola Balcanica è divisa in tre zone ben distinte: a nord l'area balcanica, che va 

dai monti Balcani all'Egeo; a occidente l'area dinarica, lungo i monti dell'Albania e 

dell'Epiro fino al Peloponneso; al centro l'area con la catena dei Rodopi. La penisola è 

caratterizzata da forti contrasti fisici e climatici a seconda delle varie aree, il che comporta 

rilevanti differenze nella loro vegetazione. 

 

 
Fig. 5. Vékony (2000: V). 
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 La vita pastorale sviluppatasi, fin da tempi antichissimi, in queste condizioni, si è 

accompagnata a un importante fenomeno, il nomadismo, tipico soprattutto degli Aromeni – 

definiti "gli ultimi nomadi europei" – e, in parte, degli Albanesi. Si capisce che la base del 

nomadismo, nei pastori, è legata al cambio periodico, dovuto alla transumanza, dei loro 

insediamenti estivi e invernali; capita spesso che questi spostamenti da una sede all'altra 

seguano, per cause impreviste, strade diverse da un anno all'altro, sicché tali movimenti di 

massa da parte dei pastori, che prendono una direzione diversa da quella solita, magari in 

cerca di luoghi più sicuri, assumono il carattere di una vera e propria migrazione 

nomade114. A causa del nomadismo le popolazioni romene dei Balcani si sono spostate nel 

corso dei secoli dapprima da nord a sud e, dopo l'invasione turca, si sono allontanate, 

pressoché in ogni secolo, dal centro verso sud. Dovunque si incontravano pastori aromeni, 

in Grecia, Albania, Serbia o Bulgaria, essi si presentavano vestiti nella loro foggia tipica e 

tuttora parlano una lingua unitaria, senza grandi differenze locali. Il nomadismo doveva 

aver caratterizzato anche i pastori albanesi, mentre Greci, Serbi e Bulgari conoscevano la 

vita pastorale solo sotto forma di transumanza. Anche presso le genti romene dell'attuale 

Romania mancavano forme di pastorizia nomade, al contrario di quanto afferma 

Densusianu, che non distingue fra transumanza e nomadismo. Quando insieme alle greggi 

che si spostano dai pascoli estivi a quelli invernali si muovono soltanto i pastori coi loro 

cani, è il caso di usare il termine "transumanza", mentre quando i pastori sono 

accompagnati dalla famiglia e dal resto della comunità organizzandosi in fălcari115, solo 

allora si può parlare di "nomadismo"116. Presso gli Aromeni era presente anche la semplice 

transumanza, ma in forma ridotta, in casi di necessità, perché il tipo di vita a loro più 

confacente era quello nomade. In Albania le vie della transumanza risultavano essere 

parecchie fra Scutari e Valona117. 

 Le cause del nomadismo aromeno sono essenzialmente conseguenza della grave 

situazione che si venne a creare nella penisola in seguito alle invasioni slave e, più tardi, a 

quelle turche. I pastori dovevano continuamente spostarsi insieme alle loro famiglie e al 

bestiame per sfuggire alla minaccia di attacchi nemici e trovare luoghi protetti. Questa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Questo nomadismo pastorale, presentandosi sotto forma di civiltà più avanzata, va separato da quello delle 
tribù della steppa. In ogni caso, quando al regolare spostamento di greggi o mandrie si associa quello di un 
gruppo umano è lecito parlare di nomadismo e la popolazione che vi prende parte non può che dirsi nomade. 
115 Per fălcare si intende un gruppo familiare che affronta insieme il viaggio da una sede all'altra. Si tratta di 
un'unità economica e sociale specifica delle comunità aromene nomadi. 
116 Naturalmente nel corso del tempo la transumanza si può trasformare in nomadismo. 
117 Capidan (1924/1926: 183-195). 
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condotta, dovuta inizialmente a ragioni di sicurezza, finì col diventare uno stile di vita118. 

 

 
 

Fig. 6. Capidan (1924/1926: 254a). I romeni del sud della Penisola Balcanica. 

 

 Il nomadismo delle genti romene risale a epoca molto antica e la sua espansione 

nell'area carpato-balcanica è ormai ampiamente documentata119. Se fino al sec. X esso si 

può solo presupporre, a partire da questo periodo si trovano attestazioni nelle cronache 

bizantine, dove si parla dei Βλάχoι (Vlákhoi), popolazione romena dell'area sud-danubiana, 

la stessa di quella degli antenati degli Aromeni120 o, più in generale, dei Romeni121. Tale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118 Capidan (1924/1926: 195-196). 
119 Tra i primi, fondamentali contributi alle ricerche sulle migrazioni dei Romeni vanno menzionati Marțianu 
D. P. (1864). "Ceva despre Valahii di Moravia", in Buciumul, ziar politic, literar și comercial 281, 1-2 e 
Miklosich F. (1880). "Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpaten", 
in Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Classe 30/1, 1-
66. Un articolo esauriente e ricco di bibliografia in particolare per quanto riguarda l'area carpatica è: Vašek 
A. (1967). "Sur la méthodologie des recherches carpatologiques linguistiques", in Romanoslavica XIV, 13-
38. 
120 Capidan (1924/1926: 197-203). 
121 Du Nay (1996: 27).	  
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popolazione, chiamata dai popoli limitrofi con l'equivalente del nome Vlach (srb., bulg. 

vlah, ted. Walach, ungh. oláh ecc.) chiamava sé stessa rumîni (nella grafia odierna 

rumâni), etnonimo documentato a partire dalla metà del XVI sec. grazie al diacono 

Coresi122.  La prima attestazione relativa ai Vlacchi123 proviene da una nota dell'VIII sec. 

dello storico bizantino Ioan Skylitzes ritrovata nel monastero di Kastamunitu124. La 

principessa Anna Comnena (1083-1153) 125  scrive espressamente che queste genti 

conducevano una "vita nomade" (νoµάδα βίoν). Nell'XI sec. l'impero bizantino stabilisce 

un'amministrazione speciale per i Vlacchi della Grecia (αρχή τῶν βλάχων Eλλάδoς) che 

mostra come i romeni nomadi si fossero diffusi in Tessaglia. Parecchi altri illustri 

personaggi, da Niceta Coniata (1155-1217) all'imperatore Giovanni VI Cantacuzeno 

(1292-1383) parlano di tale popolazione nomade nelle loro cronache. Nella traduzione 

latina della Storia di Georgios Pachymeres (1242-1310) si trova scritto in riferimento ai 

pastori Vlacchi che "erat id genus hominum vagum, incertis errans sedibus"126. A volte la 

parola Vlach veniva usata durante il Medioevo per designare i pastori in generale, il che è 

naturalmente dovuto al fatto che i primi Vlacchi risultano essere pastori per eccellenza127. 

 In Serbia, a partire dal XII sec. sono attestati circa 40 atti di donazione (hrišov) scritti 

da re e nobili serbi, nei quali viene documentata la presenza di Vlacchi in varie parti del 

Paese. Tra questi, il più antico (1198-1199) parla di Vlacchi che vivono nella regione di 

Prizren (attuale Kosovo)128. Un altro atto di donazione del 1220 scritto dal re Štefan e 

rinvenuto nel monastero di Žica menziona i nomi di circa 200 Vlacchi a Ovest di Kosovo 

Polje (Fushë Kosovë), lungo il corso superiore del fiume Lim. Secondo Dragomir (1959: 

19) nessuno di questi nomi presenta un carattere aromeno (sud-danubiano), bensì romeno 

settentrionale (o "dacoromeno")129. 

 Anche documenti ragusei testimoniano la migrazione dei Vlacchi tra il XIV e il XV 

sec. Nel 1332 vengono menzionati ben 50 villaggi (cătun) abitati da tale popolazione. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122 Du Nay (1996: 26-27). 
123 Per Vlacchi in questa sede si intendono le genti, documentate a partire dall'Alto Medioevo, le quali 
parlavano un romanzo orientale oggi rappresentato dal gruppo linguistico romeno. Dato che essi vengono 
menzionati anche in epoche verosimilmente antecedenti la differenziazione dialettale del romeno comune, il 
nome Vlacchi va inteso come sinonimo di Romeni in quanto esso può riferirsi sia a genti parlanti il romeno 
settentrionale (il cosiddetto "dacoromeno" e l'istroromeno) sia a genti che parlano il romeno meridionale 
(l'aromeno e il meglenoromeno). 
124 Capidan (1936: 57-58). 
125 Una delle prime donne storiografe conosciute. 
126 Capidan (1924/1926: 197-203). 
127 Du Nay (1996: 27). 
128 Dragomir (1959: 17). 
129 Le popolazioni romene della Serbia non vengono ritenute da Rosetti (1962: 44-45) sud-danubiane 
(aromene), bensì cosiddette "dacoromene" (come gli istroromeni).	  
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Nello stesso periodo si hanno documenti relativi a loro insediamenti anche a Stagno 

(Ston)130. 

 La presenza di popolazioni romenofone in Montenegro e in Erzegovina viene 

attestata da numerosi toponimi (tra l'altro presenti anche in altre aree dei Balcani) come i 

monti Durmitor (rom. dormi "dormire"), Visator, Visitor (rom. visa "sognare)131, Țipitor 

(rom. ațipi "addormentarsi"), l'altipiano Murgule (rom. murg, arom. murgu "nero-

rossastro, castano scuro, grigio, detto specialmente di cavallo"132) e Palator, un guado 

attraverso la Drina dove veniva lavata la lana133 (rom. spăla "lavare"134). Secondo il prof. 

Erdeljanović apud Dragomir (1959: 23, 164), antropologo e geografo, è insensato pensare 

che i Serbi avessero atteso la colonizzazione dei Vlacchi (ovvero fino ai sec. IX-X) per 

scoprire che i toponimi in questione si chiamassero in tal modo. A suo parere, tali 

insediamenti sono antichi, il che secondo Dragomir (1959: 164) fa pensare che risalgano 

all'occupazione slava di queste aree (VIII sec.). 

 La prima menzione relativa ai Vlacchi nella regione tra i fiumi Timok e Morava 

risale al 1198, in un resoconto dello scrittore Ansberto (XII-XIII sec.) sul viaggio di 

Federico Barbarossa. La regione viene annessa dai Serbi nel 1292 per opera di re Milutin. 

Inoltre, vi sono documenti che attestano la presenza di Vlacchi a nordovest di Nissa (Niš, 

Serbia) dal 1382 e nel distretto di Kučevo (rom. Cuciovă, nell'attuale Repubblica di 

Macedonia) dal 1428135. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 Dragomir (1959: 167). 
131 Stadtmüller (1966: 94 nota 75) appoggia la tesi di Jokl nell'affermare che la toponomastica (p. es. 
Durmitor e Visitor) dell'area delle Alpi nordalbanesi è influenzata massimamente dai pastori nomadi 
aromeni, contro la tesi di Weigand secondo cui i due oronimi citati sono direttamente riconducibili o al latino 
o all'antico dalmatico. 
132 V. cap. 1 alb. murg "scuro, grigio, nero". 
133 Dragomir (1959: 23). 
134 Cfr. alb. shpëlaj "sciacquare, risciacquare", laj "lavare".	  
135 Du Nay (1996: 28-29). 
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 Fig. 7. Du Nay (1996: 32). Toponimi e nomi geografici serbocroati di origine romena settentrionale o 
contenenti l'etnonimo Vlach. Du Nay (1996: 32) concorda con Dragomir nel sostenere che tali nomi – 
considerando che molti tra essi sono stati tradotti dalle popolazioni slave oppure sono semplicemente 
scomparsi in seguito alla loro occupazione dell'area, che fu definitiva – rappresentano le vestigia della 
popolazione romena settentrionale che abitava l'area a sud del Danubio durante il Medioevo. Tali nomi 
esistono tuttora, ma molti altri – assenti – vengono menzionati in documenti storici. 
 
 Inoltre, Rosetti (1962: 44-50) basandosi sull'operato di altri studiosi quali Weigand, 

Duridanov e Zaimov menziona 35 toponimi nella Bulgaria centrale e nella regione di Sofia 

ritenuti di origine romena settentrionale e risalenti al X-XIV sec. 

 In tal modo, gli insediamenti dei Vlacchi a occidente dei Balcani sembrano 

rappresentare un periodo storico lungo, dai contorni ancora da decifrare136. I sentieri dei 

pastori dovevano essere serviti anche da vie di migrazione, il che spiega una simile 

espansione lenta e protratta137. I Morlacchi e gli Istroromeni vanno quindi considerati il 

punto estremo di tale movimento, che ebbe origine nella regione della Morava e conobbe 

un orientamento iniziale verso occidente e in seguito verso nord138. 

 Lo studio dei toponimi suggerisce inoltre l'esistenza di migrazioni vlacche verso la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Dragomir (1959: 167). 
137 Dragomir (1959: 168). 
138 Dragomir (1959: 169).	  
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Pannonia. In base ai toponimi di probabile origine romena settentrionale menzionati in 

documenti medievali, Drăganu suppone che tali Vlacchi venissero dalla Mesia Superiore, 

in un'epoca di cui non si hanno attestazioni storiche. In questi documenti vengono 

menzionati p. es. nel 1295 villa Vlach vicino a Sirmium (attuale Sremska Mitrovica, 

Serbia), nel 1292 il fiume Valachyza; inoltre, nella medesima area, Ušurinc nel 1395 e 

Radulfalva nel 1406139. 

 Tre atti di donazione scritti da Štefan Dušan distinguono i Vlacchi dai Serbi. Inoltre, 

molti documenti menzionano i Vlacchi assieme agli Albanesi, come due popolazioni 

distinte ma che vivono in prossimità l'una dell'altra140. Tali documenti rappresentano 

secondo Du Nay (1996: 37-38) una prova su un'antica simbiosi romeno-albanese, grazie 

anche alla diffusione dei katund141 tra gli Albanesi e lo sviluppo dei frății vlacchi in tribù. 

Anche sul nomadismo albanese si hanno testimonianze antiche: un monaco francese scrive 

nel 1308 che gli Albanesi "civitates, castra [...] non habent, sed habitant in papilionibis et 

semper moventur de loco ad locum per turmas et cognationes suas"142. Certo è che le genti 

albanesi e i pastori romeni erano a stretto contatto durante tutto il Medioevo e anche dopo. 

Weigand (1910b: 193-203) negli anni 1889-1890 documenta insediamenti aromeni a nord 

del fiume Shkumbin, specificatamente nelle aree di Durazzo, Tirana, Elbasan e Kavaja (a 

Scutari invece vengono attestate da 60 a 100 famiglie), anche se già da allora era secondo 

lui in corso una loro "albanesizzazione". Valentini (1975: 269-274), storico e albanologo 

padovano, nonché membro fondatore dell'Istituto Regio degli Studi Albanesi, documenta a 

partire dal Medioevo e fino al XV sec. un'importante presenza aromena nell'entroterra 

montano albanese, in particolare nell'area ghega centro-settentrionale (regione del Mat) e 

nordoccidentale (area di Scutari), riportando nomi di tribù locali (Bërbati < rom. bărbat 

"uomo"), antroponimi (Drago illo Roman, Vlah, Rëman, Romestina, Catasto Veneto di 

Scutari del 1416-1417) e toponimi (regione del Kurbin, cfr. il cognome rom. Corvin; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Secondo Dragomir (1959: 171) il toponimo ricorda Ušur, il figlio di Ivan Borojević (rom. ușure = ușor 
"peso leggero"), cfr. inoltre il top. Ușurei nei distretti di Vâlcea e di Mehedinți (Romania). 
140 Du Nay (1996: 28). 
141 Secondo Çabej (2014: 63-64) si tratta di una voce panalbanese che significa "villaggio", ma di età 
relativamente recente, data la conservazione della a pretonica. Egli si oppone all'ipotesi di una parola 
paleobalcanica comune al rom. cătun (il tipo katun esiste anche in altre lingue balcaniche) e ipotizza possa 
trattarsi di una formazione medievale, specificando che alb. fshat ~ rom. sat "villaggio" < lat. fossatum 
dovrebbe avere un'estensione maggiore rispetto al tipo katund ~ cătun: il primo indica un gruppo di case 
isolato, mentre il secondo un gruppo di abitazioni temporanee di pastori. È quindi piuttosto verosimile che si 
tratti di un romenismo, diffuso nelle lingue balcaniche grazie al nomadismo romeno. L'alb. katun potrebbe 
avere un tramite slavo, dove si nota una conservazione delle vocali pretoniche, cfr. alb. magar, rom. măgar < 
sl. magar "asino" e alb. magulë (~ gh. gamule "mucchio di terra, mucchio d'erba o di pietre"), rom. măgură 
"collina, montagnola" < a. sl. eccl. mogyla ~ gomyla "tumulo". 
142 Capidan (1924/1926: 197-203). 
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Rëmani, sobborgo di Scutari ~ Romăni; Ruga e Gogvet "Via dei Romeni"). Lo studioso 

albanese Zef Mirdita (2007: 268) inoltre sostiene che, come in Serbia, l'immigrazione dei 

Vlacchi in Croazia ebbe luogo tra il XII e il XIV sec. Tracce dell'esistenza di parlate 

vlacche permangono nel lessico degli allevatori di bestiame croati, nei toponimi e nei 

cognomi. 

 Non si sa con esattezza quando i Vlacchi da popolazione sedentaria divennero 

nomadi. Sembra verosimile che questo passaggio sia avvenuto all'epoca delle invasioni di 

popolazioni soprattutto slave. Tenendo conto delle testimonianze degli scrittori antichi, che 

forniscono informazioni sul modo in cui gli Slavi cercavano di imporsi sull'elemento 

romanzo, l'unico luogo di scampo erano i monti, dove non era possibile praticare 

l'agricoltura. Pertanto, la sola attività per procurarsi il sostentamento era l'allevamento del 

bestiame. Tale attività fu caratterizzata all'inizio dalla transumanza, ma col tempo questa si 

mutò in uno stile di vita nomade, che è continuato in buona parte fino ai primi decenni del 

XX secolo143. 

 

 

1.5 Metodologia 

 

 Inizialmente, in base alla raccolta e analisi della bibliografia relativa ai rapporti tra la 

lingua romena e quella albanese, si è elaborato un database comprendente tutte le 

corrispondenze lessicali (presumibilmente preromane) nei due idiomi. Sono state raccolte 

297 voci comuni, suddivise nei seguenti campi semantici: pastorizia (70), fitonimi (42), 

geomorfologia (24), fauna selvatica (20), parti del corpo (11), abbigliamento (10), dimora 

(12), famiglia e relazioni umane (15), strumenti (generici) (11), miti popolari e tradizioni 

(10), clima e meteo (9), azioni generiche (38) e parole generiche (miscellanea) (25). 

 Come si può notare, il campo semantico che sicuramente predomina è quello della 

pastorizia, e altri campi sono ad esso riconducibili. Ed è proprio nella pastorizia che si 

concentrano le aspettative prioritarie riguardanti i rapporti romeno-albanesi. Ciò 

teoricamente dovrebbe implicare in buona parte un alto numero di romenismi in albanese 

(alcuni vecchi di 700-800 anni)144, anche se non mancano prestiti nella direzione inversa, 

sopravvissuti a livello dialettale145. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143 Capidan (1924/1926: 217).	  
144 Secondo Weigand (1927b: 208-226) c'è stata inoltre una migrazione albanese in Transilvania in epoca 
abbastanza recente, contemporaneamente alla migrazione dei Vlacchi da sud del Danubio, presumibilmente 
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 In seguito, tale corpus cospicuo è stato ulteriormente analizzato in quanto vi sono 

numerosi casi in cui gli studiosi hanno seguito vie foneticamente o semanticamente 

impervie nella comparazione tra i lessemi romeni e quelli albanesi. L'ambito predominante 

della pastoriza e oggetto di questo studio è stato ridotto a 42 corrispondenze lessicali, 

organizzate in 39 entrate. Queste vengono studiate singolarmente e presentano 

caratteristiche molto diverse tra di loro, in quanto anche in tali casi non si può sempre 

parlare di voci ereditate (il cui retaggio indoeuropeo a volte può anche essere messo in 

dubbio) bensì di possibili situazioni di prestito (anche antico) tra le due lingue/protolingue 

o anche di casi di mediazione o interferenza relativa a lingue terze (p. es. latino, greco o 

slavo). 

 Va sottolineato che in questa sede, quando si parla generalmente di albanese e, 

ancor più, di protoalbanese, non si intende una realtà linguistica unitaria e omogenea, 

bensì un insieme di parlate che presentano somiglianze fondamentali, ma anche profonde 

differenze tra di loro. Immaginare i dialetti albanesi come discendenti di una lingua madre 

di carattere unitario (come vorrebbero molti studiosi albanesi) è chiedere al lettore un atto 

di fede, in mancanza di prove scientifiche determinanti o con argomentazioni gravemente 

insufficienti. Da una parte, la differenza spesso importante tra le varianti dialettali di una 

voce e, dall'altra, i molteplici riflessi di determinati suoni indoeuropei (che molto spesso 

comportano delle eccezioni rispetto alle regole fonetiche dell'indoeuropeistica) dimostrano 

che ciò che oggi viene chiamato albanese, inteso come una realtà linguistica abbastanza 

unitaria, in origine non doveva godere di tale unitarietà, bensì doveva rappresentare un 

insieme di antiche parlate balcaniche eterogenee. 

 Il corpus dei lessemi comuni all'albanese e al romeno si presenta con il confronto 

tra le voci albanesi e quelle romene (comprese eventuali attestazioni in aromeno, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
all'inizio del XII sec. I prestiti albanesi in romeno coprono secondo lui un arco di tempo piuttosto lungo, dal 
VI al XII sec., e sono perciò suddivisibili in tre o quattro strati a seconda del periodo in cui sono stati mutuati 
(casi quali zară apparterrebbero allo strato più antico, v. alb. dhallë). 
145 Jokl (1928/1929: 246, 253-254, 262-263) riporta romenismi nei dialetti albanesi parlati lungo il Drin, 
quali alb. lemnj "arcolaio, aspo" < rom. lemn "legno" (pl. lemne), alb. me trasë "tirare su, issare" < rom. tras 
(part. pass. di trag "portare, trascinare"), alb. fiçor "ragazzo che aiuta nella preparazione del formaggio" < 
rom. dial. ficior (per fecior) "ragazzo", alb. (t.) gjëndërë (gh. gjãndërë) "ghiandola" < rom. ghindură (> srbcr. 
glindura). Tagliavini (1932: 9-12) afferma: "Gli Albanesi, oltre ai rapporti antichissimi che possono aver 
avuto coi Rumeni nell'epoca della formazione del popolo e della lingua rumena, hanno avuto numerosi 
posteriori rapporti storici; già dal XV sec. parecchi Albanesi si recavano nei Principati di Valacchia e 
Moldavia. Dal XVI sec. in poi fu uso dei principi rumeni di formare speciali corpi di guardia di Albanesi. Più 
tardi, i Turchi e i Greci portarono delle vere falangi di Albanesi [...]", per cui "il senso più comune assunto in 
rumeno dalla voce arnăut [etimo greco di tramite turco per 'albanese'] è quello di 'soldato mercenario'". 
Ciononostante, stando a quanto riferito da Tagliavini, in altre lingue balcaniche l'etnonimo "albanese" è 
sinonimo di "pastore" e "possessore di terreni" (nel serbo nord-occidentale), "allevatore di bestiame" (nel 
serbocroato della Erzegovina) ecc. 
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meglenoromeno e istoromeno). In ogni singola entrata, nel § I viene trattata la diffusione 

dialettale, la prima attestazione, eventuali derivati e anche possibili prestiti in altre lingue 

balcano-carpatiche. Nel § II vengono esposte le tesi principali dei vari linguisti. Infine, nel 

§ III vengono tratte le conclusioni personali. 
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2. CORPUS ALBANO-ROMENO146 

 

 

 

 

 ajkë (f.), alk(ë) (f., m.) "crema del latte, panna; latte cagliato; grasso (dei capelli, 

della lana, della pelle, ecc.); fango (omogeneo) alluvionale" (agg.) "unto, grasso" ~ rom. 

arichíță (f.) "siero del latte; siero con l'aggiunta di caglio", arom. alcă, alică, aică, megl. 

alică "crema". 

 I. Ajkë147/alkë è voce panalbanese148. Con il significato di "crema del latte, panna" è 

documentata nel tosco (compreso il dial. çam.), mentre è scarsamente presente nell'area 

albanese centrale: nel distretto di Mat (Albania) e in quello di Kërçovë/Kičevo (Repubblica 

di Macedonia); per questo significato il ghego usa mazë, mãzë149. Ajk(ë)/alk(ë) come 

"grasso della lana" è presente nell'area ghega (scarsamente invece nella Repubblica di 

Macedonia) per cui v. sotto; ajkë/alk risulta assente nell'arbëresh150. La voce romena 

settentrionale invece non viene documentata nei dizionari moderni. Essa esiste in aromeno 

e meglenitico ma, stando a quanto riferito da Brâncuș (1983: 132), anche in una forma a. 

rom. ajke151 sulla base di antroponimi e toponimi attestati in documenti del XIII-XIV sec. 

 L'alb. conosce inoltre derivati quali ajktuer (< *ajkëtor) "pane di mais fatto con la 

crema del latte" e ajktoj "trasudare di un umore untuoso (detto dei capelli, della lana o del 

pelo delle bestie)". 

 II. Alcuni studiosi hanno visto nella nella voce romena un latinismo. Hasdeu (1890: 

1643) afferma che si tratta di un termine pastorizio dell'Oltenia, sinonimo di jíntiță152 e 

diminutivo di un ariche o areche153 che potrebbe riflettere un lat. *alicula < alica. Meyer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Le seguenti opere vengono riportate in ordine cronologico secondo l'anno della prima pubblicazione (o, 
come nel caso dell'Ernout-Meillet, della prima ediz. aggiornata), qua riportata tra parentesi quadre: Bartoli 
(2000) [1906]; Ernout-Meillet (2001) [1985]; Hamp (2007) [1978]; Miklosich (2007) [1870-1871]; 
Niedermann (1972) [1902]; Tiktin (1986) [1895-1903], (1988) [1911], 1989 [1925]; Tomaschek (1980) 
[1893-1894]. 
147 Tale var. viene attestata secondo Mann (1948: 3) tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec. 
148  Çabej (1976a: 26-28), Topalli (2007: 257). Mann (1948: 3) documenta la forma ajk- come 
prevalentemente tosca e ghega centrale. 
149 ADGjSh (2008: 394). 
150 ADGjSh (2008: 532). 
151 Nell'Anonymus Caransebesiensis apud Drăganu (1933: 143). 
152 Dallo sl. *žętica < *žęti "pressare, spremere" secondo Ciorănescu (1958-1966: 452-453). 
153 Nessuna delle due voci riportate da Hasdeu vengono documentate altrove. 
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(1891: 5) considera come perfetto corrispettivo fonetico il lat. ălĭca "spelta (farro grande); 

semolina di spelta; bevanda fatta con spelta", ma ammette la grande distanza semantica154. 

 Studiosi quali Çabej e Ölberg hanno spiegato la voce alb. grazie ai mezzi di tale 

lingua, reputando le parole romene come prestiti. Secondo Çabej (1964: 26) arom. alcă e 

megl. alică preservano la forma alb. più antica alkë (mod. ajkë), così come rom. balegă 

rispetto ad alb. balgë (mod. bajgë, v.). Il suff. alb. -k viene ritenuto già da Xhuvani-Çabej 

(1962: 63) come ormai fossilizzato e riguardante anche sostantivi come berk "caprino 

(odore)" (accanto a berr "capo di bestiame minuto", v.). Tale suffisso sarebbe secondo loro 

– seguendo Jokl (1911: 92) – il riflesso alb. del formante ie. *-ko, presente p. es. nell'a. sl. 

znakъ "segno" ~ znati "sapere", a. al. ted. luog "tana" ~ lat. lateo "stare nascosto, 

nascondersi". In tal caso, alkë sarebbe il deverbale di una rad. ie. *el-, *ol-155 "marcire" 

[cfr. lat. alga, b. ted. alken "avvoltolarsi, arrotolarsi (nel fango ecc.)", norv. ulka "muffa, 

anhaftender Schleim", arm. ałt "sporcizia" in Pokorny (1959: 305)]. In alternativa, secondo 

Çabej (1976a: 26-28)156 sarebbe ammissibile anche una rad. ie. *al-, tuttavia restando 

preferibile quella *ol-157 (con regolare cambio *o > a) dal significato "sudiciume, unto". 

Tuttavia, Xhuvani-Çabej (1962: 64-65) seguendo Jokl (q. v.) e Barić (1955: 79) 

sostengono che, pur esistendo un suffisso alb. distinto di origine slava -ka/-kë158, esso ha 

spesso interferito con quello ereditario -k nella formazione delle parole albanesi. Ölberg 

(2013: 78) considera ajkë, t. mer. alkë come voce ereditata da *olkā < rad. *el + formante 

k, cfr. le voci date da Pokorny (1959: 305) di cui sopra. Secondo Ölberg le altrimenti poco 

chiare parole rom., arom. e megl. si spiegano grazie all'albanese, tuttavia con un senso 

generale di "crema, panna" legato alla comune terminologia pastorizia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154 Già Bugge (1892: 173) cerca di argomentare tale ipotesi ricostruendo il significato di "pappa, purea". 
Meyer-Lübke (1935: 26) esige al riguardo una delucidazione oggettiva. Cfr. inoltre Wagner (1960: 71): sard. 
(log.) áliγu "farina impastata con sapa, o vin cotto, da cui fanno dolci, pan giallo; pasta di sapa, semola, 
buccia d'arancia, pepe, cannella, noce moscata, mandorle, di forma rotonda", prob. anche áliγe < lat. alicum 
< alica [per cui v. Ernout-Meillet (2001: 21); < rad. *al- "bianco", Walde-Hofmann (1982: 29)]. La forma 
centrale aríkru "farina grossa" sarebbe invece identica a farríkru < farric'lu. Oštir (1913: 165-180) accosta la 
forma ajkë al lat. sēbum "sego, grasso (animale)" attraverso una base comune *sē(y)g. Orel (1998: 3) invece 
la fa risalire a un palb. *alkā, in relazione col lit. álkti "essere affamato", alka "fame", sl. *olkti "essere 
affamato".  
155 Demiraj (1996: 171). 
156 Il quale si oppone a un accostamento con una rad. *el "giallo, rossastro" presente nel lat. alces, gr. ἄλκη 
"alce", voci ritenute germaniche [a. al. ted. elaho, a. nord. elgr, ingl. elk, v. Ernout-Meillet (2001: 20), 
Walde-Hofmann (1982: 28); quest'ultimo fornisce anche un etimo ie. *olḱís], in quanto in molte lingue, per 
indicare questa voce, si ricorre al concetto dell'unto e della sporcizia piuttosto che a quello del colore. Cfr. ie. 
*el-, *ol-, *el "rosso, bruno", ie. *el-, *ol- "essere marcescente, marcire" in Pokorny (1959: 302, 305). 
157 Cfr. B. Demiraj (1997: 74), secondo cui la struttura morfonematica alb. testimonia una formazione 
nominale originaria di grado o, ovvero *HolK-. 
158 Topalli (2011: 1164). 
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 Una posizione incerta traspare dalle etimologie di Papahagi. Egli (1963: 75, 83) 

considera l'arom. aĭcă "panna" un prestito dall'alb. ajkë "crema, panna, fior di latte", 

mentre l'arom. álică (accanto ad alcă), seppur con riserva, dal srb. aljka "veste, 

cappotto"159, che non è altro che un derivato con suff. -ka dal srbcr. halj, (h)alja < hàljina 

< haljìna = bulg. halína160. 

 Secondo studiosi romeni quali Brâncuș (1983: 132) e Sala (2006: 83, 85)161, le voci 

rom. e alb. sono imparentate e derivano da un sostrato comune. In particolare, Brâncuș 

(1983: 132), contrario all'origine latina per motivi semantici, sostiene che è molto 

probabile che nel romeno comune sia esistita una forma aică "panna". Egli ammette la 

parentela con l'alb. ajkë/alkë e il fatto che il campo semantico pastorale ricoperto da queste 

ultime sia più ampio. 

 III. Se ajke (correttamente, áiche) fosse effettivamente la forma più antica del 

romeno, l'origine albanese sarebbe di facile argomentazione. Tuttavia, un cambio l > j in 

romeno avviene solo quando la laterale è seguita da una semivocale, giungendo alla 

sparizione (lat. filiu > rom. fiu; *tĭliu > teiu) ma conservandosi ancora nella fase 

intermedia l' /λ/ nei dialetti sud-danubiani (arom. hil'u, megl. il'u, istrorom. fil')162. Per 

avere una r in arichíța è necessaria la presenza di una l intervocalica, documentata 

dall'arom. alică. Il fatto che l in tale posizione avrebbe dovuto subire rotacismo in tutte le 

parlate romene (lat. sole > rom., arom. soare, megl. soari, istrorom. sǫri; lat. mola > rom., 

arom., megl. moară, istrorom. morę)163 non spiega la pluralità di forme in questo caso 

(rom. arichV-, arom. alcă, alică, aică, megl. alică). Il rotacismo l > r in posizione 

intervocalica viene considerato tipico dell'elemento latino del romeno164 secondo Pușcariu 

(1940: 177) e Vasiliu (1968: 115), ma non di quello prelatino. Considerando che il rom. 

arichíța è ritenuto termine dialettale sin da Hasdeu e non viene documentato nei dizionari 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
159 Proposta da Densusianu O. (1934-1935). Aspecte lingvistice ale păstoritului, corso litografato, 197. 
160 Parola secondo Skok (1971: 652-653) proveniente da un lessema romanzo balcanico halẹna, cfr. gr. 
χλαῖνα, ion. χλαίνη "vêtement de dessus, manteau de laine épais et chaud, couverture" [v. Babiniotis (2010: 
1600)], lat. laena "lined upper garment, cloak, mantle" [v. Ernout-Meillet (2001: 337), Walde-Hofmann 
(1982: 749-750)]. 
161 Secondo Sala la parola rom. appartiene al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come varietà 
della lingua tracia, mentre da quest'ultima proverrebbe l'alb.). 
162 Nandriș (1963: 258). 
163 Nandriș (1963: 258), il quale aggiunge che il rotacismo l > r in posizione intervocalica risale all'epoca del 
protoromeno; da esso sono esclusi i prestiti ed è dunque anteriore all'influsso slavo. La sua presenza in voci 
non latine quali rom. măgură (alb. magulë) "collina", abure (alb. avull) "vapore" ecc. (ma v. alb. dhallë, 
mullë) permette a suo parere di considerare tale gruppo come fondo autoctono preromano. 
164 Nandriș (1963: 258) sostiene che tale fenomeno ha interessato, oltre al romeno, tutti e tre i dialetti sud-
danubiani, ovvero aromeno, meglenoromeno e istroromeno; pertanto, esso viene fatto risalire all'epoca del 
proto-romeno. Tuttavia, egli, così come anche Dimitrescu (1967: 116) e Rădulescu (1984: 87) non escludono 
il fondo autoctono dal rotacismo l > r. Tutti e tre concordano nel considerare tale fenomeno molto antico e 
assente invece nell'elemento slavo del romeno. 
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moderni, ma è ben presente nelle parlate sud-danubiane, esso è molto probabilmente il 

riflesso di una voce romena sud-danubiana alică. Per quanto riguarda il suff. -íța, la cui 

origine slava è lampante (sl. -ica165), potrebbe trattarsi di un ipercorrettismo dovuto alla 

terminazione -că di alică, percepito come il suff. sl. -ka, quest'ultimo documentato nelle 

aree albanesi gheghe e tosche orientali (v. Xhuvani-Çabej sopra); oppure, più 

verosimilmente, potrebbe trattarsi di un'induzione morfemica dovuta al sinonimo rom. 

jíntiță "siero", che potrebbe aver determinato anche l'importante spostamento semantico 

"crema (del latte)" > "siero" nel romeno settentrionale. 

 Per quanto riguarda l'alb., la forma alkë, primaria rispetto ad ajkë significa "crema 

del latte, panna; latte cagliato". Tuttavia, il territorio albanofono fornisce ulteriori forme e 

significati: alk (Dibër) "macchie gialle e unte sulla lana sporca degli ovini", arb. (Calabria) 

alk "patina grassa sui liquidi; panna, crema; sudore, untume che si accumula sulla pelle dei 

bovini"; Gazulli (1941: 43) ha (me) aejkue, ẽjktisë "ungere (la lana)" < aejkë "unto della 

lana"; Çabej (1976a: 26-27) dà æjkë (Malësi e Madhe), ajk (Pukë) "unto della lana", gh. 

sett. ajkë "umore untuoso che trasuda il vello delle pecore, o il pelo di altri animali", me 

ajktue "trasudare di un umore untuoso (detto dei capelli, della lana o del pelo delle bestie)", 

ajkë (Lurë) "grasso della lana; la sostanza con cui nasce l'agnello, il capretto ecc.". In tutti 

questi casi, la l in alb. non si trova in posizione intervocalica. Nonostante le voci alb. 

possano ben rappresentare una forma primitiva *álika, ovvero sdrucciola166 (cfr. arom., 

megl. alică), vi sono alcuni ostacoli alla derivazione di tali voci da quelle romene sud-

danubiane: 

 a) Innanzitutto, le parole dialettali alb. e della diaspora suggeriscono un sign. 

primario di "unto, grasso" da cui è spiegabile un'evoluzione a "crema, panna" in base a un 

uso tecnico particolare, mentre il processo contrario risulterebbe arduo. 

 b) I nessi ie. *lk, *lg si sono anticamente conservati in albanese quando la gutturale 

era velare o labiovelare 167 . Lo stesso è avvenuto anche nei prestiti antichi (bulk 

"agricoltore" < lat. bubulcus), ma negli ultimi secoli essi hanno subito forti mutamenti a 

livello dialettale (la forma più recente alb. è infatti bujk): si è verificato un cambio l + 

velare > j in posizione post-tonica, che ha conosciuto un carattere generale, interessando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165 Riguardo alla produttività dei suffissi in questione nello slavo, v. Vaillant (1974: 344-355). 
166 Topalli (2007: 140) afferma che la caduta di vocali quali la i in tale posizione si è verificata molto tempo 
prima dell'inizio della tradizione letteraria, il che sarebbe testimoniabile da determinati fenomeni avvenuti 
dopo tale caduta, quali il mancato mutamento l > ll /ɫ/ in posizione intervocalica (ilqe < lat. ilicem, shelg < 
lat. salicem, qelq < calicem) o il mancato rotacismo nella medesima posizione (mãngë, mëngë < lat. manica 
ecc.). 
167 Pedersen (2003: 43-44), Çabej (2012: 84, 85), Demiraj (1996: 171), Topalli (2007: 293). 
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sia il tosco sia il ghego168. Un chiaro esempio è la voce ereditata ujk "lupo" (dial. anche uk) 

la cui forma più antica è ulk (prob. < palb. *(ṷ)ulka169) < ie. *ṷḷkṷ-, cfr. lit. vìlkas, got. 

vulfs170, sct. vṛka-, gr. λύκος, lat. lupus171. Si tratta tuttavia di un fenomeno recente, in 

quanto il nesso l + velare (asseme a quello velare + l) in Buzuku e negli altri autori della 

letteratura antica alb. appare nella sua forma originaria (ulk, klishë, gluhë). Tale fenomeno 

è dovuto a una palatalizzazione tarda (attiva tuttora in alcune parlate) della laterale 

approssimante alb. l, la quale viene riportata come laterale palatale l' – ovvero /λ/ – da 

molti linguisti stranieri tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Siccome in 

albanese tale palatalizzazione non è condizionata dalla presenza di vocali anteriori, nelle 

parlate romene sud-danubiane non andrebbe escluso a priori un fenomeno di anaptissi172, 

in questo caso con l'epentesi di i (cfr. alcă, v. alb. balgë ~ rom. balegă, arom. baligă 

"sterco"), quando il rotacismo non era più attivo. 

 c) Le forme aromene alcă e aică accanto ad alică sono spiegabili con mezzi 

fonetici propri dell'albanese (di cui sopra). 

 d) Qualora la spiegazione della voce alb. da un punto di vista indoeuropeistico sia 

semanticamente ammissibile, dal punto di vista formale è possibile ricostruire una base 

palb. *olkā < rad. ie. *el + formante k (cfr. alb. bark "ventre, utero" < ie. *bher-). 

 Pertanto, siccome il significato primario della parola in questione manca nelle 

parlate romene e siccome i fatti fonetici e di diffusione geolinguistica parlano a favore 

dell'albanese, le parole romene sud-danubiane vanno considerate di prob. origine da 

quest'ultimo. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168 Topalli (2007: 257). 
169 Orel (2000: 44). 
170 Topalli (2007: 237). 
171 Orel (2000: 44).	  
172 Tale fenomeno non è ignoto nel mondo romanzo, cfr. a. it. aliga per alga; inoltre, Nandriș (1963: 195) 
afferma che in romeno il fenomeno in questione ricorre nei prestiti, soprattutto slavi, per alleggerire la 
pronuncia di alcuni nessi, ad es. sl. višnja > rom. vișină "amarena", tc. (ott.) filcan > rom. filigean "tazzina" 
ecc. 
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 bajgë, bagël (< balgë) (f.) "sterco, letame (di animale di grossa taglia)"173 ~ rom. 

balegă, baligă (f.) "sterco di animale di grossa taglia", arom., megl. baligă, istrorom. 

balegă. 

 I. Bajgë174/bagël175 è voce diffusa in tutto il territorio albanofono, ma presenta 

differenze formali nei vari dialetti176. Secondo Çabej (1976a: 132-133), la var. bagël 

predomina nel ghego, ma è documentata anche nel çam. La var. bajgë invece prevale nei 

dialetti toschi. Baligă/balegă è ben attestata, oltre che nel romeno settentrionale (o 

cosiddetto "dacoromeno")177, anche in aromeno, meglenoromeno178 e istroromeno179. 

 In albanese si conoscono derr. quali t. balgore "a large basket smeared with mud 

for carrying grain"180, top. Bajgore (vicino a Mitrovica, Kosovo)181, vb. bagloj, (me) 

baglua "defecare (detto di bestiame di grossa taglia)", (prob.) baglushë "varietà di 

castagna" (Brisk/Briska, Montenegro)182. Il romeno invece conosce derivati quali: bălegá, 

băligá, băligărá (rifl. îmbăligá, îmbălegá) "evacuare, deporre lo sterco" (donde i derr. 

bălegare/băligare, bălegat/băligat), bălegar, băligar "sterco di animale di grossa taglia; 

miscela di sterco e paglia, usata come fertilizzante o come combustibile; stercorario 

(Geotrupes stercorarius)", băligos "stupido; indolente; trasandato; privo di energie o di 

voglia di fare", băligắu "sterco; persona inetta, smidollata", băliguță, top. Băligoși ecc. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: srbcr. balega, baljega, -ati, -ane, 

balaga, balago, baloga183, ucr. balyga, balega, belega, baloh, ungh. reg. báléga "letame", 

baliga, báliga, gályiba, bályegál, báligál, gályibál, báligás184  ecc. L'alb. si conserva 

presumibilmente nella voce bolkósam "orinare, sporcare di orina" dei criptoletti bulgari185. 

 II. Meyer, il quale ipotizza una forma alb. *balëgë, oscilla tra un'ipotesi slava e una 

romanza. Inizialmente, egli (1891: 23) sostiene un'origine dall'a. bulg., pur aggiungendo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
173 La Piana (1939: 77-78) descrive la voce alb. come "quello sterco bovino che depostitato dagli animali nei 
campi mentre pascolano, si lascia ivi prosciugare al sole e quando è ben secco, si raccoglie in forma di 
piastrelle rotonde e si usa in campagna sia per concimare sia come combustibile; in senso più esteso vale 
anche per qualunque concime animale". 
174 Attestata secondo Mann (1948: 17) dalla fine del XIX sec. 
175 Attestata secondo Mann (1948: 17) dall'inizio del XX sec.	  
176 Mann (1948: 17-18), Çabej (1976a: 133), Topalli (2007: 257, 269-271, 293, 372). 
177 La cui forma baligă viene attestata secondo Tiktin (1986: 271) dalla seconda metà del XVII sec. 
178 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/balig%C4%83]. 
179 Russu (1981: 257). 
180 Mann (1948: 18). Secondo Çabej (1976a: 133), "grande cesta coperta di fango e letame, in cui si tengono i 
cereali". 
181 Secondo Çabej (1976a: 133) ciò dimostrerebbe che una tale forma una volta esisteva anche nei dialetti 
gheghi.	  
182 Zymberi (1996: 22-23). 
183 Brâncuș (1983: 35) sostiene che la voce srbcr. potrebbe anche essere un prestito dall'alb. 
184 Russu (1981: 257-258). 
185 Tagliavini (1942: 78), Çabej (1976a: 133). 
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che tale voce apparentemente non è documentata in quest'ultimo. Tuttavia, in seguito 

(1896a: 116) egli cambia idea, proponendo un'etimologia romanza e quindi fornendo l'it. 

dial. sett. bagola, bagula "sterco (di bestiame minuto)", dim. di baga < lat. bāca "bacca". 

Al riguardo, Poghirc (1969: 336) afferma che, dal punto di vista fonetico, il rom. balegă 

non deriva dall'it. bagola; piuttosto, è quest'ultimo a derivare secondo lui dall'istr. 

baligola186, che a sua volta sarebbe un prestito dall'area albano-serbo-romena187. 

 Hasdeu (1893: 2384) vede nel rom. un etimo penetrato nei Balcani da popolazioni 

turche, cfr. tat. balgas, balhas, balgaš "id."; per tramite romeno esso sarebbe penetrato in 

serbo e in albanese, mentre il rut. belega, baloh potrebbe essere un prestito diretto da un 

dialetto tataro. Ciorănescu (1958-1966: 62-63) e Skok (1971: 100-101) considerano 

l'ipotesi turca inverosimile dal punto di vista fonetico. Secondo quest'ultimo, tale ipotesi 

dovrebbe sottintendere che la voce proviene dalla lingua di popolazioni turche (Cumani, 

Peceneghi) presenti nei Balcani in epoca medievale; egli tuttavia si chiede come mai tale 

voce manchi in bulgaro, dove dovrebbe essere stata presa in prestito dai Proto-Bulgari di 

Asparuhovo. 

 Molti studiosi si dimostrano incerti sull'origine delle voci in questione, tra cui 

Tiktin (1986: 271)188, Treimer (1917: 385), Weigand (1926a: 273)189, Philippide (1927: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186 Voce istriana proveniente da Sissano secondo Pușcariu (1940: 177). Russu (1981: 257) la confronta con 
l'istrorom. balegă. 
187 Treimer (1917: 385) si oppone a qualsiasi rapporto tra le parole italiane proposte da Meyer e l'etimo 
albano-romeno: ci si aspetterebbe piuttosto un mutamento -ullë < -ola (grumull < grumolo, rregullë < 
regola), pertanto il riflesso ë < o e ancor più l' palatale secondo Treimer restano inspiegati. Egli afferma che 
gli Albanesi che vivono temporaneamente in Italia non si occupano di allevamento e, d'altro canto, non si 
hanno testimonianze di colonie di allevatori italiani in Albania per poter giustificare l'origine italiana della 
voce albanese. La sua posizione contraria a un'origine romanza è condivisa dalla maggioranza degli studiosi, 
tra cui Meyer-Lübke (1935: 69) (secondo cui le voci alb., rom. e srbcr. hanno a che fare con un etimo diverso 
da quello delle voci it. sett.), Ciorănescu (1958-1966: 62-63), Rosetti (1962: 107) e Skok (1971: 100). Per 
Ciorănescu, l'ipotesi di un prestito di epoca medievale < it. bagola < lat. baca fornita da Meyer (q. v.) 
presenta grandi difficoltà dal punto di vista storico e semantico; egli aggiunge che in rom. gli escrementi 
animali che possono suggerire un confronto con il concetto di "bacca (di biancospino); frutto (del bagolaro)" 
hanno un altro nome, cfr. căcărează "escremento ovino, caprino, di coniglio, di ratto, il quale presenta una 
forma ovoidale". Egli vede inoltre un'aferesi poco chiara nell'etimologia romanza *caballica suggerita da 
Crețu (1900:  307). 
188 La voce rom. viene ritenuta oscura. 
189 Weigand afferma che il gh. bagël e t. bajgë dànno l'impressione di essere autoctone, mentre il rom. balegă 
sembra essere stato mutuato dal serbo. Per prendere una decisione sicura andrebbe secondo lui chiarita 
l'origine di queste voci. 
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698)190, Meyer-Lübke (1935: 69), Ciorănescu (1958-1966: 62-63)191, Papahagi (1963: 190-

191)192, Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 102)193 e Desnickaja (1984: 314)194. 

 Altri pareri vedono nel rom. e nell'alb. voci ereditate da un sostrato paleobalcanico, 

tra cui quello di Capidan (1921/1922a: 518), Pușcariu (1940: 177), Skok (1971: 100-

101)195, Russu (1981: 258), Brâncuș (1983: 35), Ivănescu (1993: 312)196 e Sala (2006: 83, 

84)197. Secondo Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 75), tale sostrato è rappresentato dal 

protoalbanese198.   

 In particolare, Pușcariu (1940: 177) afferma che tale voce ha una diffusione 

importante nel Nordovest della Penisola Balcanica e persino nell'italiano dell'Istria; egli 

considera la voce romena autoctona in quanto in essa non si verifica la rotacizzazione l 

intervocalica > r, come avviene invece con l'elemento latino199, cfr. anche rom. mal 

"margine, sponda", alb. mal "monte"200. Russu (1981: 258) invece, considerando come 

forma primaria il rom. baligă, ipotizza una base ie. *bali-ga, dove nella parte finale si 

avrebbe una rad. *gṷōu-, *gṷū- "rifiuti, sterco, sporcizia" ~ a. ind. gū-thah, -m 

"escrementi", av. gū-tha- "sporco, letame", a. sl. govǐno "sterco", a. al. ted. quat, al. ted. 

Kot ecc. Secondo lui, nella voce rom. si conserva la forma non suffissata della rad. ie. 

*gṷu- nel tema *gṷuā-. Per quanto riguarda l'elemento iniziale (che consisterebbe nell'ie. 

*belnós secondo Barić, v. sotto), Russu ipotizza una rad. ie. *bhel- "gonfiarsi" oppure, 

nell'indicare qualcosa di tondeggiante, un prob. *bul-, *bol-. Egli ipotizza una forma 

indigena originaria *ballega (non *bale-ga), prob. < ie. *bhelno-gṷa. 

 Altri studiosi ritengono ereditata solo la voce albanese, ignorando quella romena o 

ritenendola un albanismo. Tra questi vanno menzionati Oštir (1924: 370), Tagliavini 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190 Philippide si limita a riportare il parere di Barić (q. v.) senza tuttavia prendere una posizione. 
191 Ciorănescu considera la voce oscura, ritenendo insufficienti tutte le spiegazioni date finora dagli studiosi. 
Egli ritiene inoltre insoddisfacente una spiegazione attraverso l'albanese, in quanto la storia della voce 
sarebbe ignota in questa lingua. 
192 Papahagi si limita al confronto dell'arom. báligă con le voci albanesi, senza fornire un'etimologia. 
Similmente, il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A1lig%C4%83] si limita a confrontare la 
voce rom. al srb. balega, alb. balgë. 
193 Lei considera la voce rom. di etimo oscuro e sostiene che essa è penetrata nel srbcr. bȁlega, baljega, var. 
balog, baloga "stercus pecorum", attestato nel sec. XVII. 
194 Desnickaja si limita ad affermare che l'etimo di mold., rom. balegă e alb. balgë, bagël non è chiarito. 
195 Skok ritiene la voce un balcanismo dall'origine ignota, senza tuttavia escludere un'origine illiro-tracia. 
196 Il quale sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine ultima è 
molto prob. daco-misia. 
197 Sala afferma che la voce rom. appartiene al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come varietà 
della lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). 
198 Una simile affermazione implica una conoscenza ben precisa di tale protolingua, quando così non è. 
199 Anche Vasiliu (1968: 115) si limita a considerare il rotacismo un fenomeno proprio dell'elemento latino 
nel romeno comune. Tuttavia, Dimitrescu (1967: 116), Rădulescu (1984: 87) e Nandriș (1963: 258) non 
escludono le voci preromane da tale fenomeno. 
200 Che tuttavia dovrebbe derivare da un etimo con l geminata. 
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(1937: 77), La Piana (1939: 77-78), Barić (1955: 22), Çabej (1964: 26; 1988: 287), Rohr 

(1981: 80), Orel (1998: 14) e Ölberg (2013: 78). 

 In particolare, Oštir (1924: 370) collega alb. balgë, inteso come riflesso di una base 

*ball "bovino", a gr. βόλιτoν, βόλβιτoν 201  "sterco (bovino)" e a βόλινθoς "taurus 

indomitus". La Piana (1939: 77-78) prende spunto da tale confronto. Secondo lui, le due 

varr. dial. balgë e bágeĺë si completano a vicenda nell'alb. com. *bálgiĺa (= *bálgĺa = 

*bálguĺa = gh. *bálgëla > bágeĺë). Alb. *bálgiĺa "sterco bovino" e gr. βόλβιτoν "id." 

vengono considerate variazioni morfologiche di uno stesso composto ie.: per l'alb. una 

base *bol-gṷi̯-li̯o-m, per il gr. una base *bol-gṷi-to-m. Il fatto che in greco invece di 

*βόλδιτoν si abbia βόλβιτoν è dovuto secondo lui a un'assimilazione progressiva nella 

serie β-δ: *βόλδιτoν ~ βόλβιτoν. Quanto al valore del composto ie. *bol-gṷi-202, *bol- 

indicherebbe indubbiamente una massa tondeggiante203 (cfr. gr. βoλ-βός, lat. bulbus, bulla 

ecc.); il secondo componente *gṷi- sarebbe una forma ridotta connessa con ie. *gṷōṷ-s 

"bue"204 (cfr. una forma ancor più ridotta nel gr. ἑκατόµ-β-η < -gṷ-ā). Egli (1939: 100) 

sostiene che il rom. balegă, per metatesi da *bagelă, riproduce una forma alb. già 

dialettalmente evoluta; quindi la voce in questione sarebbe passata al rom. posteriormente 

alla formazione dei dialetti albanesi. Similimente, Çabej (1964: 26) afferma che il rom. 

balegă preserva la forma alb. più antica balgë (mod. bajgë), così come arom. alcă, megl. 

alică rispetto ad alb. alkë (mod. ajkë, v.). A suo parere (1988: 287), balgë è da considerarsi 

forma ormai dialettale, seppur primaria rispetto a bagël e bajgë. Egli non nutre dubbi 

sull'origine albanese del rom., arom. e srbcr. (e ed i in balega, baliga sono ritenute 

secondarie): in queste lingue si conserverebbe un consonantismo che l'alb. avrebbe oggi in 

gran parte perso, in quanto balgë si spiega secondo le regole fonetiche dell'albanese205. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Frisk (1960: 249) considera poco convincente il parere comune secondo cui il gr. βόλιτoν sia una 
dissimilazione progressiva di βόλβιτoν. Egli piuttosto ritiene βόλβιτoν come adattamento eufemistico o 
scherzoso di βoλβός "bulbo, cipolla", mentre per βόλιτoν propone un legame con βάλλω "lanciare, gettare", 
βόλoς "lancio (della rete, del giacchio)", cfr. βoλεών "letamaio". La difficoltà, concernente la derivazione 
poco chiara della voce greca, è secondo lui legata alla sua origine popolare. All'ipotesi di Frisk nel 
considerare βόλβιτoν/βόλβιτoς secondario si oppone Beekes (2010: 224-225). Quest'ultimo afferma che 
βόλιτoν non può nemmeno derivare da βάλλω, βόλoς o βoλεών, poiché ciò lascia la formazione in questione 
inspiegata. La "variation" in questione è secondo lui pregreca, il che verrebbe confermato dal suff. -ιτoν e le 
alternanze τ ~ θ (βόλβιτoν ~ var. βόλβιθoς) e ι ~ υ (βόλβιτoν ~ var. βόλβυθoν). La variazione tra β (βόλβιτoν) 
e zero (βόλιτoν) è prob. spiegabile secondo Beekes da una laterale labializzata, in questo caso risalente a un 
ie. *balṷ-it-. 
202 La base ipotizzata per l'alb. da Çabej (1976a: 133) è *bolgṷa ~ *balgṷa. 
203 Pokorny (1959: 103) infatti ha ie. *bol- "bulbo, rigonfiamento tondeggiante". 
204 Similmente, Barić (1955: 22) interpreta l'alb. come un antico composto (di due voci indigene) bále-gë 
(balgë) < *bǝ1lno-gṷā "sterco di bovini", dove -gë sarebbe il riflesso alb. dell'ie. *gṷōṷs- "bovino" (a. ind. 
gāuh, gr. βoῦς, lat. bōs, a. irl. bo, cfr. anche sl. gov-ędo). 
205 Brâncuș (1983: 35) considera priva di giustificazione tale ipotesi. Secondo lui, questo termine pastorizio 
dovrebbe aver avuto un'estensione importante nelle lingue delle popolazioni preromane. 
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Riguardo all'ipotesi di Oštir (q. v.), Çabej ammette solo il raffronto di balgë con il gr. 

βόλβιτoν206, βόλιτoν. Diversamente da La Piana (q. v.), Çabej suppone che anche il gr. 

βόλβιτoν potrebbe essere il riflesso di *bolgṷ-, con regolare sviluppo *gṷ > b; in 

alternativa, la voce gr. conterrebbe il suff. -b, mentre balgë il suff. -g/-gë. Dal punto di 

vista del vocalismo e del consonantismo, vale secondo lui il rapporto gr. βoλβ- ~ alb. 

bajgë, così come gr. δόρπον "cena" ~ alb. darkë "id."207. Ciò dimostra che la var. βόλβιτoν 

dovrebbe essere antica in greco e non può essere derivata da βόλιτoν. La sua tesi viene 

sostanzialmente condivisa da Rohr (1981: 80), Orel (1998: 14)208 e Ölberg (2013: 78). 

 Lahovary (1955: 314)209, Polák (1958: 694 nota 2; 1962: 85 s.)210 e Paliga (2006: 

39)211 ipotizzano per le voci in questione un'origine preindoeuropea. 

 Moutsos (1974: 78-72) considera la voce alb. un prestito dal ngr. dial. γκάβαλα < 

καβαλλῖνα "stercus". 

 III. Un'origine latina è difficilmente spiegabile poiché il tipo it. bagola "bacca 

mangereccia", nell'area settentrionale con diversi significati secondari (p. es. "caccola di 

cagna", cfr. bacola e macola), dovrebbe risalire al lat. bācula "piccola bacca"212 e quindi 

non spiega il tipo *bVl(V)gV in questione. 

 Fenomeni quali il mutamento lg > jg213 (v. ajkë), la metatesi balgë > bagël214, o il 

mutamento gl > gj (baglë > bagjë)215 sono interni alla lingua albanese. Va detto che una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206 Posizione condivisa con riserva anche da B. Demiraj (1997: 87). 
207 Kretschmer (1896: 101 nota 3), Jokl (1926b: 78). 
208 Orel considera il romeno un prestito dall'alb., a sua volta riflesso del palb. *balgā. 
209 Lahovary collega rom. e alb. al bur. bay'ein "letame" e ai dialetti it. del Pò (bagola, bagula, baiola), tutti 
da una rad. preie. bal, bala, pala, palu "pietra", a suo parere molto diffusa nella toponimia iberica e nel 
bacino occidentale del Mediterraneo; inoltre, col suff. dim. -ka, -kei, -ga "ciottolo, sassolino", per estensione 
"feci animali, letame", cfr. a. ib. balu-ka, palu-ka "cittolo, pepita, sterco", drav. centr. (gondi) parru-kei 
"ciottolo, sassolino" (< balu, come kann. par-al "pietra, sasso" < un più antico bal-). 
210 Polák considera le voci alb. e gr. di origine preie., supponendo si tratti di un etimo mediterraneo prossimo 
al lat. (Iberia) bal(l)ūca "sabbia d'oro", ipotesi contraddetta a ragione da Çabej (1976a: 133) per motivi sia 
fonetici che semantici. 
211 Paliga confronta il rom. baligă/balegă con le voci alb. e ritiene normale la conservazione della l 
intervocalica in romeno, trattandosi di un elemento preromano. Egli suggerisce una rad. preie. *BaL-, *PaL- 
"an elevation" > "elevated excrement, similar to a hillock" > "cow excrement", reputandola presente in 
numerosi top. e oron. quali Balica, Paliga, Paligora, Paluga, peleag(ă), Peleș. Lo spostamento di significato 
sarebbe avvenuto prob. dopo la romanizzazione. 
212 Battisti-Alessio (1950-1957: 406). 
213 Çabej (2012: 86) e Topalli (2007: 272) sostengono che, tra i mutamenti che interessano i nessi 
consonantici contenenti l, i più recenti sono i mutamenti di lk e lg, dove accanto alle forme mutate si sono 
conservate anche quelle arcaiche. Demiraj (1996: 175) aggiunge che la palatalizzazione l > j prima e dopo le 
velari k e g è più recente della comparsa della velare ll /ɫ/. 
214 Topalli (2007: 271): gh., çam. bagël "sterco" < balgë (cfr. t. bajgë) ~ ie. *bolgʷā [o *balgʷā, Demiraj 
(1996: 171)], gr. βόλβιτον. In questo caso, dopo la metatesi, c'è stata una ë /ǝ/ epentetica tra i due elementi 
costitutivi del nesso e la voce è stata integrata nella classe dei sostantivi con suff. -lë (vegël-a, gogël-a). 
215 Cfr. globë > gjobë "multa" < sl. globa, Topalli (2007: 301). 
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forma *balegë o *balëgë216 non è documentata in alb., sennonché nell'arv. baligë dato da 

Meyer (1896b: 69), quest'ultimo da ritenersi prestito (peraltro recente, data la 

conservazione della l intervocalica) dall'arom. baligă. Il fatto che la voce romena sia 

penetrata non solo in serbocroato ma anche in ucraino (v. Meyer sopra; l'attestazione delle 

forme slave è balVgV) e prob. anche in ungherese, conferma che essa è stata irradiata nelle 

lingue in questione grazie ai pastori nomadi romeni. Una comparazione col gr. βόλβιτoν 

"sterco bovino" non è sicura, date le etimologie della parola greca, le quali rimandano al 

concetto di "bulbo" (se non si tratta di una paretimologia) o a una base che indica il bovino. 

La mancata rotacizzazione della l intervocalica in balegă, arom., megl. baligă 

implicherebbe secondo Pușcariu (1940: 177) che si tratti di una voce non appartenente 

all'elemento latino del romeno [cfr. folia > foaie in Nandriș (1963: 139)]. Vasiliu (1968: 

115) si limita a considerare il rotacismo un fenomeno proprio dell'elemento latino nel 

romeno comune. Tuttavia, Dimitrescu (1967: 116), Rădulescu (1984: 87) e Nandriș (1963: 

258) non escludono le voci preromane da tale fenomeno. Infatti, quanto espresso da 

Pușcariu e Vasiliu non è determinante, visto che il rotacismo interessa anche voci non 

latine quali rom. mugure ~ alb. mugull, rom. zară ~ alb. dhallë (v.), rom. mazăre ~ alb. 

modhullë, rom. viezure ~ alb. vjedhullë ecc. Pertanto, la conservazione della l in tale 

posizione implica un etimo originario in cui essa si trovava in un nesso consonantico; 

essendo la base *ballega proposta da Russu (q. v.) una mera ricostruzione priva di 

riscontri, tale nesso pare si sia conservato nell'alb. balgë, il quale potrebbe risultare come 

origine delle voci romene, qualora in queste fosse verificabile un'anaptissi (relativamente 

più recente) di e/i dopo la l. Per ulterori approfondimenti relativi all'alb. e al rom. v. ajkë (§ 

III). 

 Infine, una presunta origine tatara (balgas, balgaš) delle voci romene ipotizzata da 

Hasdeu (q. v.), qualora fondata, contribuirebbe a confermare che la struttura dell'etimo è, 

come in albanese, del tipo balgV-. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216 Anche se questa forma viene data da Barić (1955: 22), Brâncuș (1983: 35) e Orel (1998: 14). 
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 balë (f.) "chiazza bianca sul grugno o sul corpo di un animale domestico; animale 

(capra, pecora o mucca) con una chiazza bianca sulla testa o sul corpo"; bal (m.) "cane con 

una macchia bianca sulla fronte; cane da caccia, segugio; cane (da) pastore", (agg.) "dai 

peli bianchi"; balash (m.) "cavallo con una macchia sulla fronte; vitello chiazzato217", 

balash, balosh (agg.) "con macchie bianche; variopinto (detto di animali); pomellato (detto 

dei bovini); roano; canuto, bianco grigiastro" ~ rom. băl, băláș "biondo"; báloș, bălai, 

bălan "bianco; biondo"; arom. bal'ĭŭ, bal'u (m.) "cavallo (o cane) con una chiazza bianca 

sulla fronte; nome dato a cavalli (o a cani) variopinti, spec. sul capo; pezzato; cavallo 

balzano", megl. bal' "(pecora) con una macchia bianca sulla fronte". 

 I. Balë218/bal219, balash/balosh sono voci panalbanesi220. Le voci rom. băláș/báloș 

invece non vengono documentate nei dizionari moderni. Băl è voce romena 

settentrionale221, ma è attestata anche nella romenità meridionale grazie all'aromeno e al 

meglenitico. 

 L'alb. conosce forme derivate quali: balë "gallina bianca o chiazzata; cavallo, 

bestiame con una chiazza sulla fronte", balëz "tasso; uccello nero con una macchia bianca 

sulla testa", i balë/balm (agg.) "con una chiazza sulla testa", (i) balër "id.", baliskë "capra 

chiazzata" (cfr. l'uva balisca dell'Illiria Meridionale), çam. balik "cane con chiazze 

bianche", balok "id.; cavallo rosso dalla fronte bianca", balikë "mucca con una macchia 

sulla fronte" (cfr. bálaku/báliku222 "violacciocca rossa" nei dialetti greci e italiani della 

Calabria), i baj/e bajë "(detto del bovino) chiazzato/a", balo "chiazzato (di bianco); toro 

bianco"223, "cane con macchia sulla fronte"224, balç "uccello acquatico con una chiazza 

bianca" (Kodër e Budanit/Kodrabudan, Grudë/Gruda), balishë "(nome di) mucca con una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217 Il secondo sign. è documentato da Çabej (1976a: 138) nell'area di Argirocastro. 
218 Secondo Mann (1948: 18), tale forma viene attestata dalla fine del del XIX sec. 
219 Secondo Mann (1948: 18), tale forma viene attestata dall'inizio del XX sec. 
220 Mann (1948: 18), Çabej (1976a: 140). Secondo Mann, tali forme vengono attestate tra la fine del XIX e 
l'inizio del XX sec. 
221 Voce attestata secondo Tiktin (1986: 295) dalla seconda metà del XVII sec. 
222 Çabej (1936: 55-56) collega bálaku, a causa del proprio colore bianco, all'ie. *bhelēi-, *bhelē-, *bhele-, 
*bhēl-, estensioni della rad. *bhā- "brillare, splendere". Secondo lui, si tratta di un "Reliktwort" illirico, 
associabile direttamente al messap. Balakrahiaihi (e al nome maschile macedone Bάλακρoς), così come alb. i 
bardhë "bianco" (v.) è associabile all'ill. Bardylis, Bardulis e al messap. Barzidihi. Çabej suppone così che il 
bianco, "colore nazionale degli odierni Albanesi nei Balcani", era usato in modo frequente anche dai loro 
progenitori. Egli spiega ciò grazie alla vita pastorale degli "illiro-albanesi", in cui la lana ovina era usata per 
la fabbricazione di vestiti, e suppone che bálaku potrebbe essere una voce messapica; pur non essendo a 
consoscenza di tracce messapiche nel sud della Calabria, Çabej afferma che Krahe ha potuto rilevarle fino in 
Sicilia. Tuttavia, egli avanza una seconda ipotesi al riguardo: i coloni dorici della Magna Grecia avrebbero 
portato la voce dalla loro patria. Il fatto che comunque si tratti di una parola illirica in greco sarebbe stato 
provato in modo efficace da Blumenthal, e per Çabej bálaku è verosimilmente di origine illirica. 
223 Çabej (1976a: 139). 
224 Sign. attestato da Zymberi (1996: 23) a Brajshë/Brajše, Anamali, Montenegro. 
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chiazza bianca sulla fronte" (Grudë), baloç/e "cavallo/giumenta con una chiazza sulla 

fronte; chiazza pelata sulla testa; chiazza, segno; macchia sui vestiti" (Brajshë/Brajše, 

Anamali), baluke "uccello nero con una chiazza bianca" (Muriq/Murići, Krajë/Skadarska 

Krajina)225. Il romeno, oltre ai derivati elencati (anche in seguito, v. in particolare 

Kalužskaja), ha: bălai, dim. bălăior, bălănel/bălănică, bălăiel/bălăică; bălăoară, bălăucă, 

(mold.) bălănuț; antr. Balan (XV sec.), Bălan (XVI sec.), Bălai, Bălaia (XVII sec.)226. 

 La voce alb. è presumibilmente penetrata nel ngr. µπάλιoς "dal muso bianco (detto 

del bestiame minuto); cavallo o montone con una macchia sulla fronte"227. Incerto un 

legame con l'oscuro lat. balĭŏlus "scuro, bruno, castano" < balius = bădĭus "castano, sauro, 

baio (raro, detto di cavallo)"228. 

 II. Molti studiosi considerano solo la voce alb. ereditata da un fondo paleobalcanico 

indoeuropeo, collegandola a βαλιός (a. gr. φαλιός) e Bαλίoς229 "Balio, cavallo di Achille", 

che viene fatto derivare da un'antica lingua non ellenica dei Balcani, cfr. Frisk (1960: 214) 

e Pisani (1933: 591 nota 1), dove quest'ultimo considera la voce "probabilmente d'origine 

macedonica, giunta in Grecia attraverso la Tessaglia". La forma-base balcanica sarebbe 

*bal(a)-. Tra questi vanno menzionati: Meyer (1894: 69)230, Walde-Hofmann (1938: 560), 

Mann (1950: 380), Krahe (1955: 53), Çabej (1976a: 140), De Simone apud Santoro (1984: 

151 nota 9) e Santoro (1984: 150-151).  

 In particolare, Walde-Hofmann (1938: 560) ipotizza una rad. ie. *bhel- "splendere", 

a cui riconduce a. ind. bhālam "lucentezza; fronte"231, alb. ballë "fronte", bal'ash, got. bala 

"cavallo con una macchia sul muso", ingl. dial. ball "cavallo con una macchia bianca sulla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225 Forme attestate da Zymberi (1996: 23) in Montenegro. 
226 Tiktin (1986: 296). 
227 Meyer (1894: 69), Jokl (1923: 241). Sandfeld (1930: 66) invece afferma che il ngr. µπάλιoς "pecora o 
capra nera dalla testa bianca", da Meyer fatto derivare dall'alb. balόsh, si spiega meglio dall'arom. balĭu (rom. 
băl "dalla testa bianca", detto delle pecore), aggiungendo che la voce non ha nulla a che vedere con lo sl. bĕl 
"bianco" e che si trova in molte lingue romanze, germaniche e celtiche. 
228 Confronto proposto da Papahagi (1963: 191). 
229 Scrive Ribezzo (1943: 8-9): "Non è dubbio che i nomi dei due cavalli di Achille, Ξάνθος e Βαλίος, siano 
stati derivati da due aggettivi del colore. Ma mentre il primo è greco, la fonetica del secondo è in parte 
illirica, giacché il corrispondente greco sarebbe stato φαλιός 'lucido, chiaro, bianco', cfr. φαλός· λευκός 
(Esichio), mentre la forma βαλιός 'macchiato di bianco' è di Callimaco, cfr. a. sl. bělŭ 'bianco'. Al Solmsen la 
forma di Callimaco sembrò tracia ed a questa indicazione pare che si fermi anche lo Schwyzer, che aggiunge 
il mcd. Bάλας (Ἀλέξανδρoς), che per me ha anche il pregio d'indicare più da vicino l'etimo dei nomi di 
persona messapici, Balet-, Balehi, Baledonas ecc. Alla nomenclatura equina il vocabolo pare applicato già da 
età ie., cfr. gall. bal, bret. bal (< celt. balio-), ingl. dial. ball 'cavallo che ha una macchia bianca sulla fronte'. 
L'alb. ballë 'fronte', originariamente 'la bianca', risolve il problema a favore dell'illirico, ed illirico (peonio), 
non tracio, è il fondo anellenico del macedone [...]". 
230 Meyer considera autoctona la voce alb., ammettendo che Βάλας "nome del cavallo di Belisario" (di cui 
parla Procopio di Cesarea) possa coincidere direttamente con l'alb. Meyer relaziona balash col lit. bálti 
"diventare bianco, impallidire", báltas "bianco, pulito", a. sl. eccl. bělъ "bianco". 
231 Secondo Toporov (1975: 187) a. ind. bhāla- "fronte" < bhā "brillare". 
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testa" (> cimr. bal "id.", mentre bret. bal, md. bret. baill < a. fr. baille "id.", sua volta prob. 

dal gotico), a cui Pokorny (1959: 119) aggiunge l'alb. baltë (v.), gr. φαλός "bianco", lat. 

fulica, fulix "folaga". Mann (1950: 380) invece ipotizza un ie. *bhălis a cui riconduce bret. 

bal' "id.", a. arm. bal, -i, -iv "paleness, dimness", gr. Φαλίς "sacerdotessa di Giunone" 

(legato a φάλιoς "white, glistening"232) e alb. bal [la grafia corretta è balë, N. d. A.] 

"chiazza bianca sulla fronte di un animale". Çabej (1976a: 140) analizza l'ill. Bardibalus 

fornito da Mayer (1957: 76 s.) vedendovi un possibile alb. Bardhë-balë, ovvero un 

composto con due sinonimi, cfr. oron. Balbardhë (Berat), top. Balibardhë (Ciamuria)233, 

essendo in disaccordo con la spiegazione "dalla barba bianca" 234 , in quanto 

un'interpretazione dell'ill. bard- come "barba" non sarebbe sicura. Çabej (1988: 407 nota 

127) collega le voci alb. a ballë "fronte" e a balushë "chiazza di luce formata in un luogo 

chiuso, dal penetrare dei raggi luminosi"235. Egli (1976a: 140) specifica che l'alb. bal non 

ha raggiunto la denominazione del colore bianco (come nello sl. bel-), per il quale si ha 

bardhë. Santoro (1984: 150-151) riprende le lezioni di Krahe e sostiene che la base bal(a)- 

è ampiamente attestata in messapico, ma anche in illirico e macedone236. Egli cita (1984: 

151 nota 9) in particolare De Simone, il quale considera l'alb. balash "cavallo o bue 

bianco" probabilmente collegato con le voci illiriche. Orel (1998: 15) considera ereditate 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232 Krahe (1955: 53) considera propriamente illirico il componente bal- (nel mcd. Bάλ-ακρoς "antroponimo", 
così come anche l'altro componente, cfr. Acra-banis, messap. gen. balakrahiaihi < nom. *balakrahias) e non 
una semplice macedonizzazione o illirizzazione del gr. Φάλακρoς, cfr. messap. balias, baleihi, baledonas, il 
composto bala-siiri(hi), ill. Bαλλαῖoς. Al contrario, la maggioranza delle documentazioni di 
Φάλακρoς/Φαλακρίων provengono dall'area illirica, così come anche Φάλιoς, fondatore della colonia 
corfiota in Illiria, dovrebbe essere in origine Bάλιoς, quest'ultimo nome di re illirico (verso il 150 a. C.) 
secondo Santoro (1984: 150). La forma baledonas è secondo Untermann (1964: 208-209) un nome in -edon-, 
mentre il suff. -as è genitivale. Untermann afferma che non vi sono indicazioni che il suff. -on- venisse usato 
nell'imposizione del nome in messapico come lo era nella formazione dei nomi propri (con varie estensioni 
nominali, specialmente con quelle relative ai nomignoli) in italico, gallico, venetico, greco ecc. In particolare, 
egli (1964: 173) asserisce che si tratta di un nome proprio. Bugge (1892: 199), il quale riporta il confronto di 
Deecke tra i nomi propri messap. *baledon (gen. baledonas), così come *baletθes (gen. baletθihi), ill. 
Bαλλαῖoς (nome di re, ma anche di città macedone: Bάλλα) e frig. βαλλήν, βαλήν "re", sostiene che i nomi 
messapici trovano una possibile spiegazione nell'alb. ballë "fronte", ball "fronte, inizio, testa". 
233 In questi casi la componente potrebbe tuttavia essere l'alb. ball(ë) "fronte". 
234 Krahe (1958: 260), v. anche bardhë. 
235 A tali voci Çabej aggiunge anche alb. bajukë "folaga", bajzë < balzë "id." (la forma in lz è considerata 
quella primaria, etimologicamente e semanticamente corrispondente al lat. fulica, ted. Belche, gr. φαληρίς, 
φαλαρίς "id."). Çabej (1976a: 139) collega queste voci ulteriormente ad alb. balë "tasso", t. baldosë, dosëbalë 
"id.", che letter. significherebbe "scrofa bianca". Alb. balë = bardhë "bianco" e l'animale sarebbe chiamato 
così in molte lingue per le chiazze che porta sul muso, sul collo e sulla coda e per il suo pelo bruno-
grigiastro, cfr. in Vasmer (1964: 57) fr. balireau < lat. *blarus "chiazzato", rus. barsúk/borsúk < tc., kirgh. 
borsuk "grigio" e in Fraenkel (1962: 31) lit. balėsas "criceto" ~ bãlas, báltas "bianco"; per il significato 
Çabej (1976a: 141-142) pone un confronto con fr. tais-chien, tais-porc "tasso", norv. svin-tosk, letter. "tasso-
maiale". 
236 P. es. ill. Bάλαυσoν (top.), Bάλoιoν (città macedone), Baletus (fiume del Bruzzio), Bάλας "epiteto di re 
macedone", Balius (antr. tracio di incerta lettura), tutti riconducibili all'ie. bhel "splendere", sct. bhālam 
"splendore". 



	   58	  

solo le voci bal/balë, ipotizzando un palb. *bala, raffrontato con lit. bãlas "bianco", lett. 

bàls "pallido", gr. φαλός (Esichio) ecc. 

 La tesi paleobalcanica viene rivista da studiosi che ritengono il romeno di origine 

comune (di sostrato) con l'albanese. Tra questi vanno menzionati Russu (1959: 58)237, 

Pușcariu apud Xhuvani-Çabej (1962: 81), Poghirc (1969: 328), Skok (1971: 103-104), 

Desnickaja (1978: 154)238, Neroznak (1978: 197)239, Brâncuș (1983: 133)240, Sala (2006: 

83, 84)241 e Paliga (2006: 43)242. Secondo Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 81) il 

sostrato in questione sarebbe protoalbanese.  

 In particolare, Poghirc (1969: 328), il quale propende per un etimo ultimo tracio, 

afferma che lo sl. bělu "bianco" non spiega né il rom. băl (per cui ci si aspetterebbe un 

rom. *biel, cfr. sl. bĕliti > rom. bili), né l'alb. (per il quale ci si aspetterebbe un *bjalash). 

L'arom., megl. bel invece potrebbero essere secondo lui slavismi. Skok (1971: 103-104) 

documenta il srbcr. balja "macula frontalis", baljin "chiazzato, pezzato" (Danilovgrad, 

Goransko, Montenegro) e parla di un'origine comune illiro-tracica dell'ambito della 

pastorizia. Ammettendo una base ie. *bhā, egli afferma che il trac. bala senza suff. 

aggettivale sarebbe confermato da Procopio, e aggiunge che in greco prob. si ha a che fare 

con un incrocio tra la voce a. gr. e il trac. dalios. Brâncuș (1983: 133) relaziona le voci 

rom., arom. e megl. all'alb. ballë "fronte", che a sua volta sarebbe la base di numerosi 

derivati quali bal(o), baluk "cane pastore (o bue) con una macchia bianca". 

 Altri studiosi ipotizzano un etimo ultimo germanico, ma con pareri tra loro 

discordanti. Tra questi vanno menzionati Philippide (1927: 699), Schwyzer (1929: 95)243, 

Gamillscheg (1935: 249-250) e Pudić (1964: 866)244. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237 Russu ipotizza un etimo trac. balion "bianco" < ie. bhel- "brillare". 
238 Desnickaja confronta mold., rom. bălan con alb. bal, balik, balo, balash < ie. *bhol- "bianco, splendente". 
239 Neroznak afferma che rom. băl ecc. va confrontato con alb. bal, balik ecc. e inoltre con una serie di nomi 
propri d'origine paleobalcanica (Balas, Balēs, Balēos, epiteti di Giove) nonché con voci baltiche come lit. 
bãlas, lett. balts "bianco". Si tratta secondo lui di un'isoglossa lessicale paleobalcanica che testimonia antichi 
rapporti fra l'area linguistica balcanica e quella baltica. 
240 Egli riconduce sia la voce rom. che quella alb. all'ie. *bhel- "bianco; testa" e a βάλας "nome del cavallo di 
Belisario" (in Procopio). 
241 Sala afferma che rom. băl appartiene al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come varietà 
della lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). 
242 Sostenitore dell'ipotesi tracica, Paliga confronta le voci alb. e rom. con l'alb. ballë "fronte", ingl. bald (< 
gmc. *bala "segno bianco"), sl. běl-, celt. belo- "bianco" ecc. e aggiunge che la conservazione della l 
intervocalica è normale nell'elemento indigeno. 
243 Schwyzer vede nel βάλασ- di Procopio una voce germanica. Tuttavia, da una parte egli relaziona ngr., alb. 
e arom., dall'altra vede nell'a. gr. βαλιός [anche βάλιoς] "screziato, pezzato; rapido", Bαλίoς "Balio, cavallo 
di Achille" una voce illirica o traco-frigia. 
244 Pudić considera l'arom. balu "con una macchia sulla fronte", alb. balos "id.", fcn. bali "id.", istrorom. 
balius "id." < gmc. *baleis. 
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 In particolare, Philippide (1927: 699) considera la voce bálan come gotica, in cui il 

radicale bal- corrisponde al gr. φαλ- (φαλιός) (got. b = gr. φ), mentre -an si spiegherebbe 

come suffisso derivativo (participiale) oppure come declinazione debole (Brugmann). Egli 

ipotizza che il rom. bălan possa essere un elemento gotico in questa lingua, penetrato dopo 

i fenomeni l intervocalica > r e án > ấn (che appartengono al romeno primitivo). Il rom. 

băl secondo lui deriva da bălan, quest'ultimo erroneamente considerato (per paretimologia) 

come derivato da băl + suff. rom. -án. Secondo lui, le voci romene non hanno nulla a che 

vedere né col lat. bellus, né con lo sl. bělu, né con l'alb. ballë, balosh, balash e nemmeno 

con l'a. gr. βαλιός "maculato, pomellato", ammettendo che quest'ultima non è una voce 

greca autoctona, bensì di probabile origine frigia. Gamillscheg (1935: 249-250) sostiene 

che l'alb. bal "cane con macchie bianche" e balosh "(cavallo o bue) con macchie bianche" 

(con corrispondenti aromeni e greci) derivino da una forma latinizzata balius del got. 

*baleis "(animale) con macchie bianche", in relazione col fcn. bali "id.". Da questo *baleis 

si è formato secondo lui anche il nome proprio Bala, citato da Procopio in riferimento al 

cavallo di Belisario. 

 Un'origine dall'a. sl. bĕlŭ "bianco" viene infine proposta con riserva da Tiktin 

(1986: 295), mentre solo per alcune voci (alb.) da Orel (1998: 15). Klepikova (1974: 64-

65)245 e Kalužskaja (2001: 101-104) invece sono a favore dell'origine slava sia del rom. sia 

dell'alb.  

 In particolare, Tiktin (1986: 295) obietta che in sillaba tonica ci si aspetterebbe un 

rom. bal (cfr. pag < pĕgŭ); anche supponendo che il maschile sia stato rifatto sul 

femminile bălă (belă), neppure la ă (e) di quest’ultimo è secondo lui foneticamente 

spiegabile. Pertanto, egli ipotizza che sia stato il vocalismo di molti derivati (bălan, băloi, 

bălot, ecc.) ad agire retroattivamente su quello della forma-base. Accettando tale ipotesi 

(cioè che la ă dipenda dall'influsso dei derivati) si potrebbe anche porre come etimo, 

almeno per i significati "bello" e "appellativo di cortesia nei confronti delle donne" di băl, 

il lat. bĕllus, che avrebbe sì dato bĭel in sillaba tonica, ma băl in sillaba atona, cfr. rom. 

șapte (< *sĭepte) < lat. sĕptem di contro a săptămână < sĕptĭmāna. Orel (1998: 15), pur 

considerando ereditate le forme alb. bal/balë, ritiene balash/balosh "cavallo o toro con una 

macchia bianca sulla fronte" < sl. *bělašь, *bělošь "animale bianco", dove la *ě è stata 

resa come a sotto l'influsso di bal. Kalužskaja (2001: 101-104), per quanto riguarda le 

radici rom. băl- e alb. bal-, considera più solida l'etimologia slava rispetto a quella 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
245 La quale afferma che è prob. che la fonte del rom. bălan (dial. băl) sia lo sl. *bêlŭ "bianco". 
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paleobalcanica o germanica, appoggiandosi su una lunga serie di esempi: sl. *bělъ (bulg. 

бял, dial. бел, srbcr. бȅo, бȕo, slo. bél "bianco, dal colore chiaro") ~ rom. băl "(di persona) 

biondo; (di animale) bianco su tutto il corpo o soltanto sul muso; soprannome per animali 

domestici dal colore chiaro", megl. bal' "con una macchia bianca sulla fronte (detto delle 

pecore)", alb. bal "cane dalle chiazze bianche; cane da pastore; chiazza bianca sulla testa o 

sul corpo degli animali domestici; animale domestico o bestiame dalle chiazze bianche"; 

sl. *běla (bulg. Бèлa "soprannome di animali dal pelo bianco; nome proprio femminile", 

slo. dial. bệla "pecora bianca") ~ rom. bălă, bală (agg.) (< băl), (f.) "pecora bianca", bale, 

bală "pecora", megl. bal'a "pecora dalla chiazza bianca sulla fronte", alb. balë "macchia 

bianca sul muso o sul corpo di un animale domestico; animale (capra, pecora o mucca) con 

una macchia bianca sul muso o sul corpo; tasso"; sl. *bělašь (srbcr. bjȅlāš "cavallo dal 

colore chiaro", rus. dial. бeляш "pesce che dal mar Caspio raggiunge i fiumi in primavera 

per deporvi le uova") ~ rom. bălaș "pecora dal pelo bianco e dal muso bianco-giallastro", 

alb. balash "cavallo o toro dalla macchia bianca sulla fronte; toro dal colore chiaro"; sl. 

*bělošь (srbcr. Bjèloš "nome proprio maschile; idronimo, oronimo", bjèloš "per indicare 

pecore o capre dal colore chiaro", cec. běloš "pietra bianca", slvc. beloš "cavallo bianco", 

md. rus. dial. белóшa "banco di pesci", белoши´ "il bianco degli occhi; occhi", белóшкa 

"tipo di pianta") ~ rom. băloș "dal colore bianco", alb. balosh "id. a balash; cane, cavallo o 

toro con una macchia bianca sul muso"246, (Kojë/Koći, Montenegro) baloshan "capro con 

una macchia sulla fronte"247. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
246 Seguono ulteriori esempi: sl. *bělonь/'a (srbcr. Beлoњa "soprannome dato a una mucca bianca", бeлoњa, 
биjeлoњa "animale dal colore bianco", slvc. beloň "bue bianco", md. rus. Бeлóнькa "nome dato a una mucca 
bianca") ~ rom. bălói, bălóiu "nome dato a un toro bianco", dove ni̯ in posizione intervocalica > i ̯ come 
nell'alb. balój "toro bianco; (Brajshë/Brajše, Anamali, Montenegro) toro con macchia bianca sul capo" 
[quest'ultimo sign. in Zymberi (1996: 23)], balojë "mucca con macchia bianca sul muso; mucca bianca"; sl. 
*běluša (bulg. dial. белýшa "pecora bianca", srbcr. бèлyшa "varietà di uva o prugna bianca", cec. dial. 
beluša "vitello; nome di cane", slvc. běluša "mucca bianca", md. ucr. dial. бiлýшкa "prugna bianca", huts. 
biluša "pecora bianca", bilusza "mucca bianca", бiл'yшкa "pecora", transcarp. бiл'yшa, morav. Běluša "nome 
di mucca", slo. bệluša "mucca bianca", srbcr. бeлyшa "capra bianca", mac. бeлyшкa "capra, pecora o mucca 
bianca", md. rus. dial. бeлýшкa "mucca o pecora bianca; pernice bianca; tipo di pesce") ~ rom. bălușă "nome 
dato a una pecora dalla testa bianca", alb. balushë "chiazza di luce; mucca con una macchia bianca sul muso; 
pecora dal muso nero"; sl. *běl⁽'⁾anъ/-ana ~ rom. bălan (agg.); sl. *běl⁽'⁾uška ~ rom. bălușcă; sl. *bělul'a ~ 
rom. băluică (< *bělulьka); sl. *bělanь/'a ~ rom. bălai, bălaie [v. nel dettaglio Kalužskaja (2001: 102-103)]; 
sl. *bělьcь (mac. dial. бeлeц "uccello acquatico", srbcr. бéлaц, билaц "cavallo bianco", бéљaц "cavallo, 
stallone bianco", slo. bệlec "bianco, detto di essere umano; bue o cavallo bianco", a. cec. bělec "uomo 
bianco") ~ alb. balecë "capra con una macchia bianca sulla testa" (sl. *ь > alb. e); sl. *bělica (bulg. бeлицa 
"pecora bianca", srbcr. bjèlica "animale dal pelo bianco", slo. bẹlíca, cec. bělice, slvc. belica "id.") ~ alb. 
balicë "cane, cagna", in Zymberi (1996: 23) per il Montenegro: "nome di capra dalla macchia sulla fronte" 
(Ftjan/Tejani, Krajë/Krajina), "nome di mula dalla macchia sulla fronte" (Shestan/Šestani, Krajë), "nome di 
giumenta dalla macchia sulla fronte" (Triesh/Zatrijebač), balican "nome di capro, mulo o cavallo dalla 
macchia sulla fronte" (Ftjan e Shestan, Krajë e Triesh), balicujë "(nome di) giumenta dalla macchia sulla 
fronte" (Krajë); sl. *bělikъ (bulg. бeлик "alburno", srbcr. бèљик "id.", md. ucr. dial. бiлик "pieride, cavolaia; 
cane bianco", bulg. dial. бeлицe "cane bianco") ~ alb. balik "cane dalle chiazze bianche"; sl. *běličьka [md. 
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 III. Per quanto riguarda l'aspetto morfologico, Jokl (1923: 12) sostiene che il suff. 

alb. -osh, comune in questo idioma, indica in parte la persona che possiede come 

caratteristica il significato della parola originaria, in parte ha funzione peggiorativa248; 

tuttavia, in alcune parole (p. es. djalosh "ragazzo", Gjelosh "antroponimo") esso ha perso 

la sua funzione specifica. Pușcariu apud Xhuvani-Çabej (1962: 81) vede nel suff. alb. -osh 

e rom. -oș (assieme a quello -ush/-uș) un'origine tracia. D'altro canto, Xhuvani-Çabej 

(1962: 22) ipotizzano un'origine slava per il suff. alb. -ash e per il suo corrispondente 

romeno. Ciò verrebbe confermato da Asenova (2012: 256), secondo cui forme bulgare 

quali palaš "lévrier, chien de chasse" o Murgaš (oronimo e oiconimo della Bulgaria occ., 

v. alb. murg ~ murgash, rom. murg ~ murgaș) contengono il suff. bulg. -aš < -axь. 

 Nei dizionari romeni moderni, invece del rom. băláș, báloș, si ha bălái "biondo 

(detto di persona); bianco-grigiastro (detto di animale); nome dato a mucche o giumente 

bianche", bălán249 "id.; nome dato ad animali domestici dal pelo bianco", entrambi derivati 

da băl250 "biondo (detto di persona); bianco su tutto il corpo o solo sul muso (detto di 

animale)", quest'ultimo generalmente ritenuto un prestito dallo sl. bĕlŭ251. Nonostante la ă 

/ǝ/ tonica in romeno possa derivare da una e tonica preceduta da un suono labiale252, 

l'origine slava pone due ostacoli: 1) L'evoluzione spontanea in questione è un fenomeno 

relativamente tardo, avvenuto dopo la divisione dialettale del protoromeno, poiché la e in 

tale posizione si conserva in aromeno, meglenitico e istroromeno (melu > mer ~ rom. măr; 

pĭru253 > per ~ rom. păr; vĭdeo > arom., megl. ved, istrorom. vedu ~ rom. văd)254; 2) 

L'albanese, le forme romene meridionali e il rom. sett. báloș dimostrano che la vocale 

tonica primaria è una a. Quest'ultima secondo molti studiosi, compreso Nandriș (1963: 17-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ucr. (carp.) бiличкa "nome dato a un cane bianco", pol. dial. beliczka "capra o pecora bianca", slvc. belička 
"pecora bianca", srbcr. бeличкo "bue o caprone bianco", bulg. бeличкa "pecora bianca"] ~ alb. baliskë 
"mucca o capra dalla fronte bianca"; sl. *bělъka (bulg. бeлкa "pecora bianca; nome dato ad animali", srbcr. 
bȋlka, bȉjelka "femmina di animale di colore bianco o con una chiazza bianca", slo. bȇlka "femmina di 
animale bianco; pernice bianca", cec. dial. bělka "mucca o giumenta bianca", slvc. bil'ka "pecora bianca", 
rus. dial. Бéлкo "nome dato a bambino dai capelli bianchi") ~ alb. balkë "mucca con una macchia bianca"; sl. 
*bělъkъ "albume d'uovo" [bulg, mac., slo., cec., slvc. belko "ragazzo biondo; animale (cavallo, cane) dal 
colore chiaro"] ~ alb. balok "cavallo con una macchia bianca sul muso"; sl. *bělašъka (ucr. dial. бiлaшкo 
"bambino biondo; animale dal pelo bianco", rus. dial. бeлáшкa "nomignolo/vezzeggiativo dato a una mucca 
bianca", бeляшкa "nome dato a una mucca bianca") ~ alb. balashkë "mucca con chiazze bianche; capra dalla 
fronte bianca". 
247 Zymberi (1996: 23). 
248 Quest'ultima funzione confermata da Xhuvani-Çabej (1962: 80-81). 
249 Voce di origine slava secondo Giuglea (1922: 398). 
250 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C4%83lan]. 
251 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/B%C4%83l].	  
252 Nandriș (1963: 17-19). 
253 Forma la quale implica una fase intermedia per-. 
254 Nandriș (1963: 18).	  
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21), non può essere il riflesso di una e slava in tale posizione. Tiktin (q. v.) tuttavia 

ammette un simile riflesso; qualora il linguista romeno avesse ragione, l'origine slava 

sarebbe facilmente dimostrabile. 

 Per quanto riguarda l'albanese, una base bal- con l inalterato potrebbe essere 

considerata autoctona solo nel caso in cui provenisse da un etimo in cui tale laterale non si 

trovasse in posizione intervocalica. Pertanto, la fonistoria albanese dimostra che le voci del 

tipo balV- non solo non possono essere considerate autoctone, ma nemmeno antiche in 

questa lingua, per i seguenti motivi determinanti: 1) La mancata velarizzazione l > ll255 in 

posizione intervocalica256 (che vale anche per bálë, cfr. ballë "fronte")257; 2) il mancato 

oscuramento (o conseguente caduta) della vocale pretonica nei derivati sopracitati258. 

 In base a quanto visto, la suffissazione slava dei derivati alb. e rom. appare 

argomentativamente solida. Nonostante l'origine ultima delle parole in questione sia molto 

prob. preromana, l'ipotesi di un influsso slavo, inteso come contaminazione con un etimo 

indigeno paleobalcanico, risulta essere verosimile sia per le voci romene sia per quelle 

albanesi. Ciò vale in particolar modo per il romeno settentrionale (băl e derivati), data la 

distanza semantica rispetto a quello meridionale, all'albanese e allo slavo (prevalentemente 

meridionale). 

 

 

 baltë (f.) "fango; terra(cotta); fanghiglia; pantano" ~ rom. baltă (f.) "palude, 

pantano; pozzanghera; brughiera", arom., megl. baltă "acqua stagnante; pozzanghera; 

stagno", istrorom. båtę "id.". 

 I. Baltë è voce panalbanese259. Baltă260 è altresì panromena, come dimostrato dal 

romeno settentrionale, aromeno, meglenitico e istroromeno261. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
255 Nonostante Orel (2000: 51) sostenga che a causa di influenze interdialettali e vari processi analogici, si ha 
un processo di restituzione l > ll > l, p. es.: bal "cane con una macchia bianca sulla fronte; cane da pastore; 
dal pelo bianco" < a. palb. *bala, prossimo al lit. bãlas "bianco", lett. bàls "pallido", gr. φαλός· λευκός 
(Esichio), cfr. anche a. gr. βάλιος, βᾰλιός "maculato, illuminato a chiazze", di probabile origine tracia < pie. 
*bhel- "splendere"; pelë "cavalla" < a. palb. *pōula ~ gr. πῶλος "puledro", got. fula "id.". 
256 Pedersen (2003: 31-32, 46); Çabej (2012: 85); Demiraj (1996: 172); Topalli (2007: 263).	  
257 Zymberi (1996: 23) attesta in Montenegro anche varr. quali (i) bajm "bovino chiazzato" (Delaj, 
Triesh/Zatrijebač), bajo "toro chiazzato", bajukë "mucca chiazzata" (Triesh). Ciò implicherebbe 
un'evoluzione j < lj, secondo Topalli (2007: 266) più recente in quanto comprende anche uno strato di 
slavismi, grecismi e italianismi. 
258 Çabej (2012: 36-37); Topalli (2007: 134-136). 
259 Mann (1948: 18), Çabej (1976a: 146-147), Topalli (2007: 271-272, 377). Çabej (1976a: 145) riferisce che 
la parola alb. è attestata dalla metà del XVI sec. 
260 Voce secondo Tiktin (1986: 272) attestata dalla seconda metà del XIV sec. 
261 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A1lt%C4%83]. 
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 In alb. si conoscono derivati quali: bultoj "riseminare un terreno con un seme che 

non ha germogliato", mbëltoj "piantare una pianta, un tubero ecc.; interrare, seppellire", 

bëltuc, peltuc "comprimere, stipare" (Dibër, Albania sett.), baltimë, baltinë, baltishte, 

baltishtë, baltovinë, baltomë, baltore "luogo fangoso, pantanoso", balcim (< baltsim) 

"residuo limaccioso che forma il tabacco nella pipa", baltuk "tipo di pesce", balçak "luogo 

paludoso, pantano" (Gash, Albania sett.), baltok "base di terracotta a forma di cono che 

sostiene l'asse del filatioio" (Sulovë, tra la prefettura di Elbasan e quella di Berat), "uno dei 

tre cilindri di terracotta che sostituiscono il treppiede" (Musacchia e Mallakastër, Albania 

mer.), agg. baltak, baltik, baltanik, baltos, vb. baltos, përbalt "sporcare di fango, 

infangare" (përbalcë "lotta"), çam. balcos "imbrattare di fango, di sangue ecc.", arb. 

(Calabria) (vb.) baltënj, baltësonj, (agg.) i baltëm, i baltësuar, (Greci) baltra "fango" (< pl. 

baltra), forse arv. báltërë, baltërók "ranno con foglie d'olivo (Rhamnus oleoides)", top. 

Beltojë, Baltëza (Catasto di Scutari del 1416-1417; il secondo è oggi documentato anche 

nell'area di Elbasan e Berat), Baltza (XV sec., area di Tirana), Balten, Bultica (Tirana), 

Kroi Baltazvet (Calabria), Balta, Baltëza (Cefalonia e Morea, Grecia), Baltak (Lurë, 

Albania sett.)262. In romeno si conoscono derivati quali: băltiță, băltuță, băltică, băltucă, 

băltoacă, băltoagă, băltoc, băltoiu, băltău, băltărău, băltărie, băltină, băltinos, băltiș, 

băltig, băltos, băltăreț, băltag (vento), băltăgan, vb. băltăci, bălți, băltui, antr. Baltă, 

Bălteanu, Băltățeanu, Băltescu, top. Baltă, Băltoci, Băltan, Bălteanu, Bâltești, Băltișoara, 

Băltărețu, Băltărești, Băltăgari, Băltăgești263, Bălți (XV sec.), Balta (XV, XVI sec.), 

Bălteni (XVI sec.)264, arom. băltoacă, bâltoacă, băltoc, băltos, top. Baltă, La-Baltă, Baltsi, 

La-Baltsî, Baltsili, megl. (top.) Balta-Mari, Balta-Mare 265 ecc. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: gr. µπάλτα, bulg. balta, baltina, top. 

Baltata, ucr. balta, Baltyna, srbcr. bata (Veglia-Krk), sass. bâlte "stagno, pozzanghera", 

ungh. reg. bálta "pozzanghera, pozza", bëltok "id.", tc. balta266. 

 II. Lo storico Jireček (1902: 88) è tra i primi a porre il problema dell'origine della 

parola albanese (assieme a quella del dalm. balta "lago"). Alcuni linguisti propendono per 

una sua origine autoctona: Miklosich (1870, v. sotto), Meyer (1891: 25; 1893: 155) e Jokl 

(1924: 86; 1929: 174) 267 . Tra essi, vi sono studiosi quali Barić (1919: 4-5) 268 , 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
262 Çabej (1976a: 146). 
263 Russu (1981: 258). 
264 Tiktin (1986: 273). 
265 Russu (1981: 258). 
266 Russu (1981: 259).	  
267 Jokl (1924: 86; 1929: 174) considera l'alb. una parola autoctona e non un prestito dallo sl., ovvero una 
formazione in -t connessa con alb. balósh, balash "(said of a horse or ox) with blazed face or spotted body; 
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Cimochowski (2004: 408) e Çabej (1976a: 146-147)269 i quali, restii nel parlare di sostrato, 

spiegano la voce in questione esclusivamente grazie all'albanese.  

 In particolare, Miklosich all'inizio (1861: 15) considera con riserva l'alb. uno 

slavismo, restando tuttavia perplesso davanti allo spostamento della liquida. Così, nel 

1870, in Albanische Forschungen I (die slavischen Elemente im Albanischen)270 egli non 

annovera la voce in questione tra gli slavismi. Meyer inizialmente (1891: 25) si limita al 

confronto dell'albanese con lo slavo, mentre considera albanismi o slavismi la parola 

romena e quella neogreca, intuendo inoltre una possibile parentela con il lomb. palta e lad., 

piem. pauta. Successivamente (1893: 155), egli suppone una voce ill. *baltom271, simile 

allo sl. com. *boltom (> blato) e accosta la voce alb. e sl. al lit. balà "palude, pantano". 

 Molti sono coloro che considerano le parole albanese e/o romena (assieme al ngr. 

βάλτoς "palude, stagno, maremma"272) come probabili slavismi antichi, provenienti da uno 

slavo balcanico che non aveva ancora subito la metatesi delle liquide (balt- > blat-)273. Tra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
roan; (said of hair or beard) dappled, black and white; white" [ma cfr. rom. băl, băláș "biondo", báloș, bălai, 
bălan "bianco, biondo", arom. bal'u "cavallo con una chiazza bianca sulla fronte" in Philippide (1927: 698-
699), Poghirc (1969: 328), Du Nay (1996: 81), Kalužskaja (2001: 22) e Paliga (2006: 43)] prossima al lit. 
balà "palude, pantano" ~ bãlas "bianco" e anche al toponimo ill. Aquae Balissae, per il quale v. Krahe (1940: 
67). 
268 Lo studioso croato fa risalire la parola a un palb. *bāłá-var- (su cui si baserebbe l'etimo *bāłavr- del rom. 
bălaur "mostro simile a un serpente, drago", srbcr. blȁvor "orbettino", alb. bullar "pseudopo") dal significato 
originario "serpente d'acqua/palustre" (ma cfr. alb. bollë "còlubro di Esculapio") in cui si avrebbe un palb. 
*bāła- "palude, acqua" collegabile all'a. al. ted. pfuol "pantano" e lit. balà "palude, pantano". In tale 
composto, *-var- "serpente" starebbe per *varh- < varš (come alb. ter "asciugare" per l'ie. *torsei ̯ō con noto 
mutamento rs > r) e quindi *vVrš- risalirebbe a un ie. *-ṷVrs- "serpente" < "strisciante, rettile" come *ṷr ̥s- > 
alb. *riš- "strisciare" (rrsh-as, rrsh-it "scivolare", ecën rrshan "strisciare, trascinarsi", rrëshajë "vipera", 
rrëshan "rettile", dove alb. r- < ṷr-). L'alb. e il rom. implicherebbero quindi un derivato in -t (*bālt-) che si 
trova nel rus. bolóto, srbcr. blȁto. Tuttavia, l'alb. e il rom. implicherebbero una a (e non una o come ci si 
aspetterebbe da ā) risalendo assieme al lit. balà a un *balta-. 
269 Il linguista albanese afferma che la diffusione della voce come balt- nell'Europa sudorientale e come palt- 
nelle Alpi e nell'Italia settentrionale – per cui va aggiunto anche il frl. palte "melma, fango" – testimoniano 
un suo carattere antico in tali aree. Le numerose derivazioni albanesi, comprese quelle con riduzione a 
pretonica > ë [mbëltoj "piantare (semenzali, bulbi, germogli, portainnesti ecc.; seppellire", bëltuc "schiacciare 
(rendendo in poltiglia)"] testimonierebbero a favore di una voce autoctona, anche se Brâncuș (1983: 37) 
riporta numerosi derivati con a pretonica conservata. Contrario alla teoria di un sostrato comune con il 
romeno, Çabej considera baltă semplicemente come albanismo e vede nel lat. blatea "pallina di fango" un 
etimo illirico. Il ngr. µπάλτα (Cefalonia) è secondo lui un probabile albanismo per ragioni geografiche. 
270 L'ediz. consultata è quella bilingue (albanese/tedesco) del 2007. 
271 Dalla medesima voce illirica Berneker (1908-1913: 70) fa derivare tutte le parole romanze (v. in seguito), 
compreso il romeno e il dalmatico e, con riserva, anche il ngr. βάλτoς, gr. md. βάλτα/βάλτη. Pokorny (1959: 
118-119) riconduce i termini indicanti il fango a quelli dal sign. di "bianco", tra cui anche il gr. φαλός 
"bianco" (e un probabile illirismo βαλιός), ill. *balta "palude" > lat. blatea "Kotklümpchen", a. dalm. balta 
"lago paludoso", lig. *bolā, idr. Duria Bautica (< *Baltica) da cui prob. mare Balticum (prob. venetico-
illirico). Queste voci le fa risalire a una rad. ie. *bhel- (in blt.-sl. anche bhelǝ-) "bianco" collegabile a *bhā- 
"brillare, splendere", quest'ultima rapportata (1959: 118-119) a *bhō-, *bhǝ "id.". L'etimo illirico del lat. 
blatea, balatro "grumo, zolla di fango" e del dalmatico viene inizialmente proposto da Brüch (1917: 83-85) e 
da Krahe (1955: 116-117). V. Ernout-Meillet (2001: 64, 72), Walde-Hofman (1982: 108-109). 
272 Dallo sl. blato secondo Babiniotis (2010: 254). 
273 Circa tale fenomeno slavo, Lehr-Spławiński apud Hujer (1933: 256-257) afferma che l'ie. *tort divenne in 
slavo dapprima tårəәt, che si mantenne in un ristretto territorio (polabo, pomerano) passando a tart/tort, 
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questi vanno menzionati: Cihac (1879: 8), Tiktin (1986: 273), Treimer (1917: 392), 

Weigand (1926a: 273)274, Scheludko (1926: 126)275, G. Nandriș (1929/1930: 350-357), 

Sandfeld (1930: 82-85)276, Rosetti (1962a: 107-108; 1962b: 111-113)277, il BER (1971: 

54)278, Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 103)279, Du Nay (1996: 73), B. Demiraj (1997: 88)280, 

Kalužkaja (2001: 93) e il DEX (2009)281. 

 In particolare, G. Nandriș (1929/1930: 350-357) reputa le forme romene prive di 

metatesi come antichi elementi slavi. Per sostenere tale tesi, egli porta numerosi esempi, 

tra cui l'a. bulg. mal(')dičije, pal'tŭ, palĭten'na, salnosyĭ, bal'tiny e il top. Varna accanto a 

forme slave occidentali quali il plb. gord (Viligard in area polaba, Garden in area 

slovinzia, Belgard, Stargard in Prussia ecc.). Inoltre, in base allo studio della 

toponomastica di area slavo-tedesca, egli afferma che i toponimi antichi tedeschi penetrati 

in slavo hanno subito metatesi (Schwarzach < *Swartahwa > cec. Svratka), ma gli 

elementi antichi slavi sono penetrati in tedesco con una forma che non presenta metatesi: 

Bersnicha < *Berzĭnića < *berza "betulla"; Walsnik < *Valžĭnića (sec. VI-VIII). Lo stesso 

sarebbe avvenuto nei Balcani nel sec. VII: quando gli Slavi occupano definitivamente la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mentre nel resto del dominio sl. diventò təәråt (metatesi quantitativa) passando a trat in ceco e sl. meridionale, 
trot in polacco e sorabo, torot in russo. 
274 Weigand si oppone a Capidan, che considera il rom. baltă e gard (v. gardh) non di origine slava. È 
incontestabile secondo lui che il rom. baltă derivi da una forma sl. balc. *balta (< sl. *bolta), così come 
anche il gr. βάλτoς "palude" proviene dallo sl. balc. del VI-IX sec. 
275 Scheludko vede nell'ucr. балтa un prestito dal rom., a sua volta uno slavismo antico < sl. *balto, blato. 
276 Sandfeld ammette che alb. baltë e rom. baltă siano prestiti mutuati non più tardi del IX sec. da una forma 
slava *balto antecedente la metatesi slava delle liquide. 
277 Rosetti inizialmente (1962a: 107-108) afferma che la spiegazione della voce romena dallo slavo è 
probabile, ma che la sua esistenza nel tracio non è escludibile a priori. Successivamente, egli (1962b: 111-
113) riporta voci bulgare che non hanno subito la metatesi delle liquide (risalenti al sec. X, ma anche ai 
giorni nostri) quali l'a. bulg. baltiny, bulg. dial. balta, a. bulg. zaltarinŭ, maldičie, paltŭ, ritenendo quindi 
come slavismi sia il rom. baltă che l'alb. baltë, prestiti avvenuti prima dell'azione della metatesi (prima del 
sec. VIII). Egli riporta anche l'ipotesi di prestito di ritorno dal romeno al bulgaro (Vaillant, q. v.) e quella 
tracia (di Georgiev). Rosetti tuttavia sostiene che la presenza della forma palta nell'Italia sett. (ma anche 
centr.) confuta ogni origine tracia, ma è spiegabile attraverso un'ipotesi illirica che permetterebbe di 
giustificare la presenza delle forme attestate nei dialetti italiani in modo indipendente. Giuglea (1923a: 184) 
include il tipo palta nel gruppo di balt-, asserendo che sono soprattutto le corrispondenze in baltico ad 
accertare un'etimologia "poli-indoeuropeană". Va detto che, risultando l'ipotesi illirica ormai superata per 
quanto riguarda l'area italica (compresi i presunti rapporti col venetico), essa è inesatta quanto quella tracica. 
278 Il BER considera il bulg. dial. nordor. бaлтa < rom. baltă, a sua volta un prestito dall'antico bulg., cfr. a. 
bulg. бaлтнин, e lo stesso varrebbe per le voci alb. e gr. L'origine dello stesso bulg. viene ricondotta a un psl. 
*bolto. 
279 Mihăilă-Scărlătoiu sostiene che la voce rom. deriva direttamente dal bulg. dial. бaлтa (che sarebbe una 
semplice var. della forma standard блaтo), forse anche con un influsso del gr. βάλτα o dell'alb.; ma è per un 
possibile tramite romeno (o aromeno) che essa sarebbe penetrata nel srbcr. dial. (Veglia) bâta "stagno, 
pozzanghera" in quanto il senso è identico al rom. e, dal punto di vista storico, la presenza romena è attestata 
nell'isola di Veglia (Krk) a partire dal sec. XIII-XIV. 
280 B. Demiraj propende per un influsso slavo (prob. meridionale) inteso come fonte (prob. originaria) 
comune dei termini alb., rom. e ngr. 
281 Il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A1lt%C4%83] ritiene la voce rom. < sl. blato e la 
confronta con l'alb. baltë. 
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penisola, il processo di metatesi delle liquide non risulta ancora concluso, poiché gli 

elementi autoctoni penetrati nello slavo vengono trattati come gli elementi slavi (lat. 

Albōna > cr. Labin, Scardona > Škradin) ma gli elementi slavi penetrati nelle altre lingue 

preservano la forma priva di metatesi (in Teofane Δαργoµηρός = Dragoměr, Γαρδίτσα, 

Kαρδίτσα, gr. βαλκός < sl. *valkŭ "rete da pesca"). Nandriș afferma che il processo della 

metatesi deve essersi concluso agli inizi del IX sec. poiché gli elementi antichi passati dal 

russo in finnico non presentano metatesi, così come anche le voci e i toponimi passati 

dall'antico svedese in russo dopo il sec. IX. Inoltre, nel nordest del territorio bulgaro nel 

900 sono state documentate forme senza metatesi del tipo baltiny. Egli pertanto separa le 

voci rom. e alb. dall'etimo "iliro-balcanic" *palta, considerandole di origine slava, ma 

aggiungendo che l'etimo poteva essere originariamente identico a quello slavo. Vaillant 

(1950: 161) afferma che il passaggio dallo sl. com. *balta "palude" all'a. sl. blato è 

posteriore alla venuta degli Slavi nei Balcani e le popolazioni limitrofe lo hanno preso in 

prestito nella sua forma primitiva. Successivamente, gli Slavi della Bulgaria avrebbero 

ripreso in prestito balt- dal romeno, e in questo periodo si sarebbe verificata in una serie di 

parole da essi usate un'alternanza la ~ al, passeggera in quanto oggi il bulgaro avrebbe solo 

bláto, zlatár. Kalužkaja (2001: 93) considera un tentativo dall'esito negativo quello di 

collegare le voci romena e albanese al trac. Di-baltum, interpretato da numerosi studiosi282 

come "due paludi", in quanto le testimonianze fornite da Dečev (1957: 122-123) – ovvero 

Δεβελτός, Δεoυελτός, Develton, Deultum, Δoυελτός – propendono a favore di un ie. 

*d(h)eṷel- "(detto dell'acqua) diventare torbida", cfr. gr. θoλός "poltiglia, sporcizia (gener. 

nell'acqua); torbido", θoλόω "intorbidare, sporcare", θoλερός "torbido". Allo stesso tempo, 

la proposta di un ie. *bholto- probabilmente è da attribuire al frig. Βελτη· χωρίoν 

Φρυγιακόν (Esichio), ipotesi proposta anche da Crevatin (1973: 207-214), il quale tuttavia 

identifica la voce frigia con il trac. Δεβελτός (e le fa risalire a una rad. in *ĕ). Kalužkaja 

asserisce che l'ipotesi illirica e, più ampiamente, paleobalcanica riguardo alle origini 

dell'alb. baltë e del rom. baltă poggia su dati di attribuzione etnolinguistica troppo vaghi 

per poter essere presi alla lettera. Lei afferma che un'origine slava non può essere esclusa a 

priori per mancanza di argomentazioni decisive dal punto di vista formale e semantico. 

L'esempio che solitamente si cita per argomentare l'esistenza di un nome più antico per 

"palude" in romeno283 non può essere considerato secondo lei definitivo, in quanto esso è 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
282 Oštir (1930/1931: 18), Georgiev (1968a: 36), Mihăilă (1973: 65) e Poghirc (1969: 328). 
283 Russu (1970: 137), Poghirc e Brâncuș (q. v.). 
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piuttosto ricorrente anche in moltissime altre lingue, cfr. sl. *bolto284 ~ sor. inf. błoto 

"sporco, fango; palude; rifiuti, immondizia" e "foresta decidua paludosa", rus. dial. болото 

"palude" e "foresta", biel. dial. бaлотa "foresta" ma spesso anche "palude". 

 Altri studiosi, opponendosi alla teoria slava, reputano come autoctona non solo la 

voce albanese, ma anche quella romena, considerandole retaggio comune di un sostrato 

paleobalcanico, ossia illirico, traco-illirico, traco-dacico, daco-misio ecc. Tra questi si 

annoverano Capidan (1921/1922a: 461), La Piana (1939: 100), Pușcariu (1940: 179-

180)285, Ciorănescu (1958-1966: 64)286, Poghirc (1969: 328), Toporov (1975: 189-190)287, 

Desnickaja (1978: 154; 1984: 308)288, Russu (1981: 259), Brâncuș (1983: 36-37)289, 

Duridanov (1987: 31), Ivănescu (1993: 311-312)290 e Sala (2006: 83, 86, 92)291.  

 In particolare, Capidan (1921/1922a: 461) rigetta la possibilità che il romeno derivi 

da una forma slava *balto anteriore alla metatesi delle liquide poiché in quell'epoca gli 

slavismi non erano ancora penetrati in romeno e in albanese. La Piana (1939: 100) 

concorda con Jokl nel ritenere ampiamente confutabile la dipendenza di alb. baltë dal 

"suppositizio" a. sl. *balto appositamente ricostruito su a. bulg. blato. La mancanza di 

corrispondenti nelle altre lingue slave, fuori dal bulgaro, e di elmenti fonetici nel romeno 

che implichino di necessità una mutuazione recente dall'alb. deve secondo lui portare 

logicamente all'ipotesi che si tratti di "parola superstite del substrato comune a gran parte 

dei paesi balcanici prima della invasione slava". Poghirc (1969: 328) afferma che, pur 

essendo l'ipotesi di un prestito slavo antico (la cui nota metatesi delle liquide, avvenuta 

intorno all'800, ha interessato alcuni toponimi traci, cfr. Almus > bulg. Lom) in linea di 

principio plausibile, essa potrebbe essere respinta a causa delle antiche attestazioni traco-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
284 Derksen (2008: 53) afferma che prob. la base psl. *bòlto < ie. *bʰelH- "bianco" sia dal punto di vista 
formale che semantico, cfr. pol. dial. biel, bielaw, biel. bel' "prato paludoso". Egli aggiunge che la forma 
protoslava *bolto viene a volte considerata come voce di sostrato "illirico". In tale collegamento vengono 
incluse, oltre ai termini balcanici, anche forme romanze quali il lomb. palta, piem. pauta. 
285 Pușcariu suppone un'origine illirica per il rom. (confrontandolo con alb., ngr. βάλτα, md. bulg. baltina, 
lomb. palta, piem. pauta, emil. pälta, mentre il rut. balta < rom.), imparentato con lo sl. blato. 
286 Ciorănescu considera la voce rom. di origine oscura, ma preferisce l'ipotesi autoctona (illirica) a quella 
slava, in quanto non si avrebbero tracce di forme *balt- nelle lingue slave moderne e le uniche esistenti 
sarebbero prestiti dal romeno (rut. balta, bulg. md., bulg. baltina). 
287 Il quale afferma che le voci sl. provengono da una base *bolto mentre il rom. baltă dall'illirico (l'alb. viene 
citato solo di sfuggita). 
288 La quale confronta mold., rom. baltă con alb. baltë e afferma che si tratta di una parola di origine 
paleobalcanica < ie. *bhol(ǝ)ta. 
289 Sia Russu sia Brâncuș sostengono una probabile origine illirica o tracia (*baltom) per il rom. e l'alb. 
290 Ivănescu sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, la cui origine ultima sarebbe 
molto prob. daco-misia. 
291 Sala afferma che baltă appartiene al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come varietà della 
lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.), ma riferisce che la voce rom. è stata anche considerata 
di superstrato. 
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illiriche. La comune evoluzione semantica del lat. palude(m) > rom. pădure "foresta", alb. 

pyll "id." potrebbe essere dovuta alla "concurența" dell'autoctono balta nel periodo della 

penetrazione della voce latina nei Balcani. Tuttavia, non sarebbe erroneo a priori pensare 

che tale spostamento semantico palude > bosco fosse già un'evoluzione propria del latino 

(cfr. nap. padularo "fruttivendolo ambulante" < nap. padule "terreno bonificato e coltivato 

prossimo a un fiume"). Duridanov, il quale inizialmente (1977: 691) dà come etimo un psl. 

*baltă "palude"292, in seguito (1987: 31), basandosi sull'interpretazione di diversi toponimi 

che trovano i loro paralleli nell'area baltica, ipotizza una base traco-dacica *bala "palude, 

acquitrino", contenuta nell'odierno idr. Vidbol (affluente del Danubio nella Moesia 

Superior) < trac. *Vidu-balis = lit. Vidù-balis (idr.), cfr. lit. balà "palude". 

 Altri linguisti quali Skok partono da un'etimologia slava293 di certo originale, per 

poi giungere a quella traco-illirica294 e, in ultima analisi, a quella preindoeuropea295. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
292 Così come l'alb. daltë "scalpello" (rom. daltă) < psl. *daltă (> sl. dlato) e alb. gardh "recinto" (rom. gard) 
< psl. *gardъ "castello, città" (> sl. gradъ). 
293 Skok inizialmente (1924/1925: 115-116), opponendosi a Cancel secondo cui la voce it. palta è la prova 
decisiva per cui le parole alb. e rom. non sono slavismi, afferma che la voce italiana molto prob. non ha nulla 
a che fare con quelle romena, dalmata e albanese e il passaggio p > b è inspiegabile. La mancanza della 
metatesi in rom. è secondo Skok un fatto secondario che si riscontra anche in daltă, che di sicuro non deriva 
dall'a. sl. *dalto [bensì dallo sl. dlato, N. d. A.] ma rappresenta uno sviluppo romeno al > la, dovuto alla 
mancanza in tale lingua del nesso dl- in posizione iniziale. Egli tuttavia non si spiega perché ciò avvenga 
anche nello slavismo baltă < blato, in quanto bl- già esisteva in romeno a partire dal periodo del lat. volgare 
(cfr. blandire > rom. ȋmblȋnzi). Egli pertanto considera la metatesi romena baltă < blato un problema ancora 
da risolvere. Tale metatesi secondaria assieme a quella ra > ar (v. alb. gardh ~ rom. gard) in rom. e alb. gli 
fa comunque supporre che si tratti di un prestito mutuato in un'area e in un'epoca in cui Albanesi e Romeni 
convivevano. 
294 In seguito Skok (1971: 168-169) ritiene il srbcr. blȁto "lago, palude; terra molto umida" voce panslava, 
ma di origini preslave < ill.-trac. *balta "id.", confrontabile col toponimo trac. Dibaltum. Egli riporta anche 
le var. it. in p- (tra cui l'emil. pälta, tosc. paltenna, pantena) e quelle iberiche in b- (dove un probabile iberico 
preie. *balsa sopravvivrebbe nello sp. balsa "stagno, palude coperta di arbusti", identico al top. lusit. Balsa 
"oppidum paludibus vastis cinctum", cfr. basc. baltsa "pantano" e il top. basc. Balsa-pe). L'unico parallelo 
baltico secondo lui è il lit. balá "palude", senza il suff. -to, e non l'agg. baltas "bianco". Skok dà anche il 
criptoletto dei muratori bálja "lutum" a Bratsigovo (Rodopi, Bulgaria) e collega le voci elencate anche al lat. 
palus, gr. πηλός, dor. πάλoς < *παλσός e ted. Pfuhl "pantano". L'etimo ultimo sarebbe una voce preie. che si 
riferisce a un terreno paludoso e che è presente anche a Veglia e a Vodice (Istria) come bȃta "pozzanghera, 
fango" < istorom. baltă e in Marco Marulo (Marulić) come bleča "pozzo = pantano", prob. da un derivato 
romanzo-dalmata in -eus di balta, ma dato che la voce non è documentata altrove, l'interpretazione resta 
incerta. 
295 Meyer-Lübke – che inizialmente (1911: 456) considera le voci del rom., antico dalm. e alb. in relazione 
con il lomb. palta, piem. pauta, nprov. pauto (di cui considera derivati l'it. pantano, cat. pantá, sp. pantano, 
triest. paltan, lucch. paltenna e ricostruisce una rad. romanza *palta "fango, palude") affermando "scheint 
das Wort germanisch zu sein" (ma aggiundendo che resta da chiarire come mai b- > p-, mentre la t si è 
conservata) – successivamente (1935: 75) riporta solo il cat. bassa "stagno", sp. balsa "pozzanghera", port. 
balsa "vegetazione bassa, sottobosco, macchia" e li riconduce, con riserva, a un iberico *balsa 
"pozzanghera". Hubschmid (1963b: 100) afferma che la famiglia di basc. balsa e varr. "pozza, luogo 
pantanoso" corrisponde a sp. balsa "stagno, pozza". Egli riferisce che Alessio vorrebbe riconnettere queste 
voci alla base preromana *balta/*palta, che arriva fino ai Balcani, ma un tale rapporto sarebbe secondo 
Hubschmid ipotizzabile solo supponendo che balsa sia di origine indoeuropea. 
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 Incerte appaiono le posizioni di studiosi quali Philippide (1927 : 698)296, Tagliavini 

(1937: 78)297, Pisani (1959: 117)298, Fraenkel (1962: 30)299, Vasmer (1964: 190), Solta 

(1980: 99-100) e Paliga (2006: 40)300.  

 In particolare, Vasmer (1964: 190) dà come etimo del rus. бoлóтo e delle altre 

lingue slave l'a. sl. blato "lago, stagno, palude" e considera voci imparentate il lit. báltas 

"bianco" (a. prus. Rythabalt, toponimo) e l'alb., mentre di origini illiriche le voci italiane 

settentrionali, dalle quali tuttavia separa il neerl. peel < *pali-, a. al. ted. pfuol, ingl. pool, 

a. ind. jam-bālas "palude, fango". Egli (1941: 66, 79, 146) fornisce numerose attestazioni 

toponimiche (Mπάλτες, Bάλτα < alb.) e antroponimiche (Mπαλτισιᾶνoς301 < alb. *baltësí, 

cfr. mal "montagna" ~ malësi "regione montagnosa") in Grecia. Solta302 (1980: 99-100) 

sostiene che la prima ipotesi di Vaillant (q. v.), ovvero che si tratti di uno slavismo antico 

nelle lingue in questione, è contraddetta dall'aspetto geolinguistico (se si tiene conto della 

presenza della parola anche in Italia); mentre alla seconda ipotesi di Vaillant riguardo a un 

influsso fonetico romeno-bulgaro se ne contrapporrebbero altre: quella di una metatesi non 

verificatasi (dialettalmente) in bulgaro303, oppure quella di un'azione di sostrato304. Solta 

trae così due conclusioni: 1) se la parola è slava comune, una spiegazione balcanologica 

appare fuori luogo; 2) se essa invece appartiene al lessico preslavo, bisogna fare ulteriori 

indagini nel tempo e nello spazio. Riguardo a baltă305, Solta sostiene che potrebbe essersi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
296 Secondo Philippide è incerta l'origine slava della voce romena, mentre l'ipotesi di una provenienza 
dall'alb. del tutto arbitraria. 
297 Tagliavini è indeciso tra un'origine dallo slavo e quella da una forma preslava *balta. 
298 Pisani semplicemente vede nell'alb. e nello sl. un'innovazione comune. 
299 Fraenkel sostiene che, assieme al lett. bala "valle argillosa e spoglia", bȩlute "pozza, pozzanghera", il 
lituano si ricollega allo slavo (tra cui anche l'a. bulg. blato, pol. błoto "palude"), al lit. bálti "diventare 
bianco", báltas "bianco" ma anche all'albanese. La rad. in questo caso è secondo Fraenkel *bhā- oppure 
*bhē-. Il romeno è secondo lui uno slavismo oppure proviene da una voce illirica. Il nome di "palude" 
deriverebbe da quello di "bianco"; a giustificazione di tale relazione, Fraenkel riporta l'idronimo rom. Baltă 
Albă "palude bianca" e pomer. Biale blutu "id.", cfr. pol. biel, in Masuria (Polonia) biel-bieli "foresta bassa e 
paludosa", rus. dial. bilь "Moosbruch" ~ bělъ "bianco", supponendo una relazione tra il toponimo Plön e il 
pol. błoń, błoto, plb. blåńǝ < *bolnjia e riportando anche gli idronimi Plattensee (in Ungheria) e srbcr. 
Blatno Jezero. Tale parere viene condiviso essenzialmente da Neroznak (1978: 197) quando afferma che la 
famiglia di baltă si ricollega a quella di băl (v. balash) in riferimento al colore "grigio, biancastro" dell'acqua 
paludosa. 
300 Paliga si limita a essere contrario a una derivazione del rom. dallo sl. per ragioni fonetiche. 
301 Vasmer dà anche il top. gr. Mπαλτινέσι < sl. Boltьnьsь, ma alb. Baltënesh (cfr. Arbënesh, Martanesh) 
secondo Çabej (1976a: 147); cfr. gr. Bαλτέτσι < sl. *Boltьce in B. Demiraj (1997: 88). 
302 Che inizialmente (1980: 48) parrebbe allinearsi col pensiero di Poghirc e Brâncuș (q. v.). 
303 Oltre agli esempi bulgari forniti da Rosetti (q. v.), simili fenomeni di mancata metatesi delle liquide si 
riscontrano in aree marginali arcaiche, p. es. pol. karw "bue inadatto al lavoro" ~ krowa "mucca".	  
304	  Riguardo a quest'ultima, Georgiev (1958: 36) ritiene che le forme di tipo balt- siano resti del sostrato 
tracio; una forma come zaltarin sarebbe sorta da una rad. tracia, cfr. l'elemento toponomastico Σαλτo-, 
Σαλδo- a cui si sarebbe aggiunto il suff. lat. -arius.	  
305	  Nonché gard "recinto" (cfr. alb. gardh "siepe, recinto", sl. gradъ "fortezza, città"). Solta (1980: 100) 
inoltre asserisce che il rom. daltă "scalpello" (cfr. alb. daltë, sl. dlato) presenta uno stadio più antico rispetto 
ai corrispondenti slavi (e Vaillant sostiene che gli esempi di metatesi non sono attestati prima del sec. VIII).	  
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verificata una fusione tra un etimo slavo e uno preslavo, nel senso di una "étymologie 

croisée". 

 III. Il nesso alb. lt rappresenta il tipo più comune tra i nessi laterale l + occlusiva 

dentale, dove inoltre la l si è conservata immutata306 [mjaltë "miele", baltë, (i) naltë "alto" 

ecc.]. Tale nesso è stabile anche in posizione atona (lter < lat. altāre, fultere "padella" < 

lat. *frictāria, top. Beltojë < baltë)307. La conservazione del nesso lt tuttavia non può essere 

garante di autoctonia per l'albanese poiché esso si conserva bene anche in romeno308.  

 Le voci iberiche fornite da Skok (q. v.) ampliano l'area di presenza della parola in 

questione, in modo tale che considerarla tracia o illirica sarebbe riduttivo. Se l'etimo ie. è 

*bhel-, con *ĕ si avrebbe avuto un alb. *bel- [anche < *bhō(l)-] o *bjel. Con *ē invece un 

alb. *bol-, medesimo riflesso di ā [nel caso di un etimo ie. *bhā(l)-], data la convergenza 

tra *ē ed *ā ie. in albanese. L'appartenenza dell'alb. baltë a un lessico ereditario potrebbe 

essere giustificata solo dall'ipotesi di Orel (1998: 15-16) su un palb. *baltā (pl. neutro 

singolarizzato), strettamente imparentato con lo sl. *bolto assieme al quale < ie. 

*bholǝtom, forma che apparterrebbe al paradigma dell'agg. ie. *bhelǝ- "brillante, bianco". 

Il romeno e il neogreco sarebbero invece possibili albanismi. Tuttavia, la rad. ie. in o 

tonica da Orel sembra rappresentare un parere isolato. 

 Tenuto conto di quanto riferito sinora, il vocalismo storico albanese dimostra che 

l'alb. baltë potrebbe essere una voce del fondo ereditario solo se proveniente da una base 

palb. *bhŏlt-. L'albanese costituirebbe così un caso parallelo con il romeno, entrambi intesi 

come termini ereditati da un fondo ie. comune309. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
306 Demiraj (1996: 171), Topalli (2007: 271). 
307 Pedersen (2003: 45); Topalli (2007: 271-272), che aggiunge: solo in certe parlate arb. come p. es. a Piana 
degli Albanesi (Sicilia) lt > jt (bajta, mjajti), anche se su larga scala nelle parlate arbëresh e arvanitika si 
verifica il contrario: j > l davanti a t (kultonj < kujtonj < lat. cogitāre, valtonj < vajtonj "piangere" < vaj 
"pianto", biltë < bijtë "i figli") ecc. Si tratterebbe di uno sviluppo della tendenza estrema a conservare la l. 
308 Nandriș (1963: 139, 141). Tranne in alcune parlate della Bessarabia (Moldavia sett. e Ucraina mer.) in cui 
si ha una velarizzazione l > ut, łt prob. per l'influenza russa e ucraina. 
309 Le ipotesi alternative (ma meno verosimili) potrebbero essere: 1) Le voci albanese e romena sarebbero 
prestiti da una forma slava (relativamente antica) priva della metatesi delle liquide. 2) La parola albanese 
(assieme a quella romena) proverrebbe da un'antica lingua balcanica, penetrata nell'epoca di contatto con il 
mondo romano, probabilmente per tramite latino (cfr. dalm. balta), visto che la stragrande maggioranza dei 
latinismi albanesi mostra una indifferenziazione tra toniche lunghe e brevi, fenomeno avvenuto già 
internamente alla lingua degli antichi Romani quando questi ultimi si espansero nei Balcani. 3) La voce 
albanese sarebbe un prestito dal romeno, risalente prob. all'Alto Medioevo, grazie alle transumanze dei 
pastori romeni (ipotesi di certo meno probabile, dato il carattere panalbanese del termine e il significato 
comune di "fango"). Naturalmente, dal punto di vista meramente formale, nulla vieta di vedere baltë come 
romenismo o baltă come albanismo, dato che le parole in questione sono foneticamente identiche. 
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 bardh(ë) (agg.) (i) "bianco", (f.) "colore bianco" ~ rom. barză (f.) "cicogna"310, 

barz, bardz (m.) "(detto di uccelli) grigio, grigiastro; dalle penne bianche e nere; bianco; 

(detto di capre) grigio; blu scuro, violaceo, (detto di frutta: mere barze)311; screziato, 

pezzato (detto di animali)312", arom. bardzu "biondo chiaro, variopinto (detto di cavalli e 

muli); nome dato a cavalli o muli di tale colore", barză "mulo bianco"313, megl. bardză 

"nome di capra; dal muso rossastro e dal corpo nero, oppure dal capo striato di vari colori". 

Cfr. alb. bardhash "bianco grigiastro; caprone, cavallo bianco(-grigiastro), colomba 

bianca", bardhosh "biancastro; grigiastro; pallido; biondo" ~ rom. bárdăș314, olt. bardoș 

"cicogna"315. 

 I. Bardhë è voce panalbanese316. Lo stesso risulta anche per quella romena317, 

anche se i significati sono divergenti tra romeno settentrionale e le parlate aromene e 

meglenitiche318. Inoltre, secondo Tiktin (1986: 280) barză "cicogna" è propria dei dialetti 

di Oltenia, Muntenia, Dobrugia e Transilvania meridionale, mentre secondo Brâncuș 

(1983: 37-40) essa è tipica della Muntenia, del sud della Moldavia e del sudest della 

Transilvania. Secondo lui (1983: 37-38) l'agg. bardzu, bardză, barz(ă) (riferito ad animali 

domestici bianchi o chiazzati) è documentato nei dialetti dei pastori transilvani e, 

isolatamente, nell'aria dialettale carpatica meridionale e nelle parlate aromene (anche in 

Albania) e meglenoromene. 

 Oltre ai derr. sopracitati, in alb. si conoscono anche: agg. i bardhemë, bardhavél, 

bardhók, bardhoshan, bardhúk, bardhúsh, agg. sostantivati bardhishe, bardhalishe, 

bardhushinë; bardhój "toro bianco" (Kastrat, Albania sett.), bardhūk(ë) "mucca bianca", 

bardhūc(ë) "capra bianca", agg. i bërdhukët, zbërdhuk (Shpal, Albania centr.), bërdhanë 

"nome di mucca"; bardhishkë "pecora bianca" (Krrabë, Albania centr.), "nome dato a capra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
310 Kalužskaja (2001: 29) aggiunge il rom. dial. trans. cocobarză "cicogna" ~ alb. kokëbardhë "dai capelli 
bianchi, grigi o biondi", dove la prima componente in entrambe le lingue potrebbe essere di origine latina 
(coccum "bacca"). Cfr. infatti alb. kokë, kukë "testa" (ma kokërr "bacca, granello"), koqe "bacca" (~ it. coccia 
"conchiglia; testa; piccola enfiatura, così detta perché globosa e però simile ad una piccola testa"). Tuttavia, 
l'etimologia per il rom. potrebbe essere diversa, cfr. cocostârc "cicogna", secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/st%C3%A2rc] < cocór "gru" [voce tuttavia ritenuta generalmente oscura, 
anche se vi sono studiosi quali Ciorănescu (1958-1966: 216) che la ritengono proveniente dallo sl. kokorĭ, 
kokora "riccio, ricciuto", cfr. bulg. kokorjă] + stârc "airone; cicogna" < sl. strŭkŭ, cfr. bulg. stărc. 
311 Russu (1981: 260). 
312 Tiktin (1986: 280). 
313 Papahagi (1963: 193). 
314 Var. tipica del distretto di Mehedinți (Oltenia) secondo Russu (1981: 261). 
315 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/barz%C4%83]. 
316 Mann (1948: 20), Çabej (1976a: 163), Topalli (2007: 382). Çabej (1976a: 162) riferisce che la voce alb. è 
attestata dalla metà del XVI sec. 
317 Secondo Tiktin (1986: 280), rom. barză "cicogna" è attestato dagli inizi del XVI sec., mentre rom. barz 
"grigio; screziato, pezzato (detto di animali)" dalla prima metà del XVII sec. 
318 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/barz%C4%83]. 
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bianca" (Seman, Albania mer.), bardhe "id." (Bregdeti i Poshtëm, Albania mer.), çam. e 

bardhëlleme "biancastra, sbiadita"; formazioni in z- quali vb. zbardh, zbardhoj "sbiancare; 

albeggiare", zbardhëllen, zbardhullon, zbardhullohet "albeggia", zbërdhulet, zbardhulet 

"sbiadisce", zbërdhahem "impallidire, sbiancare", agg. i zbërdhangët "biancastro, 

sbiadito", i cmbërdhazët "persona pallida", f. zbardhulinë, m. zbardhç "strato sottile tra 

alburno e corteccia", agg. zbardhuq, i zbërdhukët "biancastro" (quest'ultimo, usato a Lurë 

spec. per i lupi), i bërdhan, i bërdhushkt (Malësi e Madhe, Albania sett.), arb. f. bardhësi, 

bardhuri, bardhulli, m. bardhullim, agg. bardhullor ecc.; composti con i pref. ç-, çu-, kaci-

, lë-, ska-, shtër- quali çubardh, kacibardhë, i lbardhë, lbardhi, skabardh, i shtërbardhë; f. 

pl. të bardhat "creature delle credenze popolari" confrontabili con arom. albile, a. gr. 

(Delfi) λευκαὶ κόραι, a. nord. alfr, ted. Elfen, die Alben; "le mestruazioni"; antr. (lat.) 

Bardum (1321), alb. Bardh(i)319 (XV sec.)320, bardhë "(nome di) capra dal pelo bianco" 

(Grudë), bardhane "mucca dal pelo bianco" (Anamali), bardhoç/e "cavallo/giumenta dal 

pelo bianco; persona dai capelli bianchi" (Triesh)321, barllonj "toro dal pelo bianco", 

barllujë "mucca dal pelo bianco" (Brisk, Krajë)322, bërdhokan "montone bianco", bërdhoke 

"pecora bianca" (Delaj, Triesh)323. Oltre ai derr. sopracitati, in rom. si conoscono anche: 

barza, berzica "nome di capra" (Muscel), bărzuică (Banato), barză, bărzan(ă), bărzoiu, 

bardzuș "cicogna" (Orșova, Banato), reg. cocobarză (cocor "gru" + barză) "cicogna", top. 

Barza, Barzia, Barzul, Barzotă, antr. Bărzoancă, arom. (fărșer.) baρză, baρdușe, 

bardzucănat, megl. rușubardză "pecora bianco-rossastra"324. 

 La voce rom. è secondo Russu (1981: 260) penetrata nelle seguenti lingue: bulg. 

barz, bárzav, -a, -o, bardz, bardza, bardziv "grigio, grigiastro", srbcr. (Serbia, Croazia, 

Slavonia) barza, barzast "grigio" (detto di capra), barzilo (nome di capro), bàrzan, 

bàrzeša, barzica, top. Barzilovica (Serbia), crnobarza (Prilep, Macedonia) "pecora 

bianconera", sivobarza, mac. barz, barzav, ucr. barziu, barza "pecora dal petto bianco"325, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
319 Secondo Lambertz (1952: 307) < ill. Bardus, Bardylis. 
320 Çabej (1976a: 162). 
321 Forme attestate da Zymberi (1996: 24) in Montenegro. 
322 Forme attestate da Zymberi (1996: 24) in Montenegro, con il tipico mutamento dialettale dh > ll. 
323 Forme attestate da Zymberi (1996: 26) in Montenegro. 
324 Russu (1981: 260-261).	  
325 Per quanto riguarda le voci slave dell'ambito pastorizio, Miklosich (1886: 8) le confronta con l'alb. 
bardhë, da cui fa derivare il romeno. Capidan (1921/1922a: 679) invece afferma che le parole slave 
contengono un antico z presente nel rom. barză, implicando un'origine da quest'ultimo (l'arom. bardzu invece 
viene considerato come albanismo). Lo stesso afferma anche Sandfeld (1930: 68). Rosetti (1962a: 108) 
riporta il parere di Bernard secondo cui, dato il bulg. bardzíf, barzív, bárzav "gris cendré", bárdza "nom d'une 
chèvre au pelage gris et noir", la voce in questione si è diffusa in tutte le lingue balcaniche (eccetto il turco) 
grazie ai pastori nomadi romeni; egli riporta anche il parere di Vasmer, secondo il quale l'ucr. bárza 
"schwarzes Schaf mit weisser Brust", barzíj "schwarzer Widder mit weisser Brust" è un prestito dal romeno. 
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ungh. reg. bárza (kecske) "varietà di capra", ngr. µπάρτζo, tc. barza "capra dal busto 

bianco e dal dorso nero", baza. Secondo Brâncuș (1983: 38) la voce aromena è penetrata 

nell'alb. barxë "(detto di capra) grigia; metà nera, metà bianca" e nel gr. (epir.) µπάρτζια, 

µπάρτζoν "nera, dal muso rosso". Secondo Çabej (1976a: 163-164) la parola albanese è 

penetrata (nuovamente, stavolta nella sua forma recente) nell'arom. bărδușŭ "blanchâtre" < 

bardhush326 e nel srb. (Kosovo) brdȍka "nome di pecora bianca" < bardhok. 

 II. Molti studiosi sostengono la teoria dell'autoctonia per il romeno (termine 

ereditato dal sostrato) e alcuni anche per l'albanese: Cihac (1870: 85 nota 5)327, Weigand 

(1927b: 210)328, Philippide (1927: 698), Pușcariu (1940: 178)329, Reichenkron (1958: 87-

88), Rosetti (1962a: 103-104), Dimitrescu (1967: 110), Poghirc (1969: 336)330, Klepikova 

(1974: 68-69)331, Greppin (1977: 203-207)332, Desnickaja (1978: 155)333, Russu (1981: 

260)334, Rohr (1981: 80)335, Brâncuș (1983: 37-40), Ionescu (1985: 41-46), Ivănescu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L'ipotesi di prestiti dal rom. in srbcr. è sostenuta da Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 104). Secondo Jokl (1924-
1925: 167) invece è possibile che le voci slave siano prestiti diretti dall'albanese, con sostituzione dei suoni 
dh ~ z. Un'origine albanese per le voci bulg. бapз, бàpзaв, бapдз, бapдзѝв, бàpдзaв è sostenuta da Mladenov 
(1941: 17), Georgiev (1958: 49), Cimochowski (2004: 330) e Popović (1960: 590) (entrambi sostengono che 
tali termini, di origine albanese, si sono estesi al di fuori del territorio slavo meridionale grazie 
all'intermediazione dei pastori nomadi romeni), il BER (1971: 34) e Skok (1971: 115) (quest'ultimo mette a 
confronto il villaggio dell'Erzegovina Burmazi < alb. burrë i madh "uomo grande"). Secondo Çabej (1976a: 
163-164) si tratta di una questione aperta, ma potrebbe trattarsi di elementi in parte penetrati direttamente 
dall'albanese, in parte per tramite romeno. 
326 Papahagi (1963: 200). 
327 Il quale considera il rom. barză "cicogna" < ill. *bard-. 
328 Weigand ipotizza un trac. *barz > alb. bardh > rom. barză. Egli inizialmente (1910a: 221) dà una var. 
bardză "capra con manto striato di nero"; da confrontare con barză "cicogna", non direttamente con alb. 
bardhë "bianca". 
329 Secondo cui il fonetismo diverso in romeno e albanese suggerirebbe o che i progenitori degli Albanesi 
avessero preso in prestito tali voci da dialetti traci diversi da quelli alle fondamenta del romeno, o che i suoni 
traci fossero stati assimilati nei prestiti con quelli corrispettivi illirici. 
330 Secondo Poghirc, dall'etimo-base di tali voci (ie. *bherǝǵ-, *brēg- accanto alle varr. *bherǝḱ-, *brēḱ 
"bianco, splendente") potrebbero provenire prob. i toponimi Bersovia, Bersobis (Dacia), Berzana (Dardania), 
Bersamae (Tracia), comparati col lit. beržas, sl. brĕza "betulla". 
331 Similmente, Klepikova afferma che l'alb. sembra imparentato a sl. *brêzŭ, così come rom. barză, che 
alcuni pensano sia un prestito dall'alb., altri un elemento (dacico) autoctono. 
332 Greppin traccia una presunta corrispondenza semantica tra dac. *barðo- (> rom. barză) "cicogna" e arm. 
brdoṙ "gipeto, avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus)" basata sul folklore, che rappresenterebbe sia il 
rapace in questione sia la cicogna come "endowed with overtones strongly impregnated with parenthood". La 
parola da lui analizzata viene intesa come un relitto dacico dell'armeno classico. Greppin argomenta il suo 
accostamento basandosi sulla citazione di Vanak da parte del Nor baṛgirkʿ haykazean lezui (1836/1837), 
dizionario dell'armeno classico, nonché su brani di Oppiano di Anazarbo (II sec.), San Basilio (IV sec.), 
Claudio Eliano (II-III sec.) e Aristotele (IV sec. a. C.). 
333 Desnickaja confronta mold., rom. barză con alb. bardhë facendo risalire entrambe alla base che Walde-
Hofmann (1938: 510-511) applicava solo all'alb., ossia ie. *bherǝǵo- "bianco, splendente". 
334 Lo studioso romeno afferma che l'indigeno bardz- indicava certamente il colore bianco nell'epoca 
preromana, ma venne successivamente rimpiazzato dal latino (> rom. alb) e ridotto all'ambito rurale della 
pastorizia. Egli (1995: 34) afferma che ie. *ǵ(h) > z nel sostrato balcanico e dinarico, sia nel traco-daco 
(Aizis, Aizane, Arzos, Byzas, Cozeilas, Derz-/Dorz-, -dizos, -mazos, Raizdos/Razdos, Verzela, Vezina, 
Zamolxis, Sarmizegetusa ecc.) sia nell'illirico (Barizan-, Barzid-, Birzim-, Derzinnes, Dizeros, Maezei, Verzo, 
Zanatis ecc.), conservato nel romeno ma rappresentato da dh /ð/ in alb. Egli già in precedenza (1962: 115) 
affermava che le corrispondenze lessicali in romeno non sono prestiti dall'albanese, visto che subiscono lo 
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(1993: 311-312)336, il NODEX (2002)337, Sala (2006: 83, 84, 85)338 e Paliga (2006: 42)339. 

Secondo Du Nay (1996: 78) il sostrato del romeno è protoalbanese.  

 In particolare, Reichenkron (1958: 87-88) afferma che l'ie. *bhǝ´rǝǵ- "splendente, 

bianco" > agg. alb. bardhë "bianco", così come anche in daco, per cui tale significato 

dialettale è ancora documentabile in romeno a livello dial., donde il rom. barză "cicogna" 

< "uccello bianco". Oltre che a livello semantico, quanto visto in traco-daco vale secondo 

Reichenkron in romeno anche a livello fonetico: ie. *ǝ > trac. a (seguendo Dečev) e ie. *ǵ 

finora s'era riscontrato solo a inizio di parola e in posizione intervocalica; la posizione 

post-consonantica condurrebbe allo stesso risultato. Egli aggiunge che, se bárdăș, bárdoș 

sono voci romene genuine e non prestiti dall'ungherese (il che secondo lui sarebbe 

indimostrabile), allora per l'ie. *ǵ dopo una consonante si avrebbe un terzo riflesso. Così, 

l'albanese assieme al romeno fornirebbero la testimonianza di un terzo riflesso della 

palatale ie. preceduta da consonante, così com'è noto anche in iranico: ie. *bhǝ´rǝǵ- > 

palb.*bárðo- > alb. bardhë, mentre dal dac. *barðo- > rom. barză e bard- (+ -ăș/-oș). In 

seguito, Reichenkron (1966: 92) aggiunge accanto all'ie. *ǝ anche *ŏ, entrambi con un 

riflesso a in traco-daco; inoltre, siccome secondo Pokorny la rad. ie. presenta tutti e due i 

vocalismi, entrambe le basi [*bhǝrǝǵ- e *bhŏrǝǵ, N. d. A.] vengono reputate accettabili. 

Rosetti (1962a: 103-104) si oppone a un'origine albanese del tipo barză poiché il 

trattamento dello stesso suono albanese in modo diverso in romeno resterebbe 

ingiustificato (alb. dh ~ rom. z, d340). Per contro, se si ammette che gli elementi comuni in 

albanese e romeno sono dovuti a una lingua primitiva (rappresentata, almeno in parte, 

dall'albanese moderno, ma sostituita dal latino nell'area danubiana), si può constatare che i 

suoni del romeno rappresentino suoni di origine varia che, in tal modo, giustificherebbero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
stesso trattamento del lessico latino ereditario. Tali voci romeno-albanesi proverrebbero da una lingua (di 
sostrato) che si parlava anticamente nella Penisola Balcanica e in area carpato-danubiana. 
335 Secondo Rohr, rom. barză e alb. bardhë risalgono a ie. *bheraǵo (rad. *bhereǵ "splendere; bianco") con 
una chiara differenziazione. 
336Ivănescu sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, la cui origine ultima sarebbe 
molto prob. daco-misia. 
337  Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/barz%C4%83], mentre quest'ultimo si limita a 
confrontare la parola rom. con l'alb. bardhë. 
338 Sala similmente considera la voce rom. appartenente al sostrato traco-dacico (inteso come varietà della 
lingua tracia, dalla quale proverrebbe l'alb.). 
339 Paliga invece dà come forma base il rom. barz "biancastro" (imparentato con l'alb. bardhë) e ipotizza un 
trac. bher-z (< ie. *bherǝǵ), proponendo come forma antica il rom. bardz(ă) (come nell'arom. bardzu), ma 
obietta che potrebbe anche trattarsi di un'innovazione basata su forme parallele di origine latina (per es. zâna 
< Diana, cfr. alb. gh. zãnë, t. zërë) dove, in determinate circostanze, lat. d > dz > z. Egli dà anche: top. 
Barză, Bărzoi(u), Bârzoiu, Berza, Berzeanu, idr. Bârzava [dove secondo Paliga (2006: 48) la conservazione 
di v intervocalica sarebbe normale in una parola indigena tracia, mentre l'associazione con lo sl. *brъzъ 
"veloce" sarebbe fortuita e il suff. -ava non dovrebbe portare all'idea che si tratti di un etimo slavo]. 
340 Così come anche alb. th /θ/ ~ rom. s, ț /ts/, č /tʃ/; alb. gj /ɟ/ ~ rom. j /ʒ/, ǵ ecc. 
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il trattamento diverso in questa lingua. Dimitrescu (1967: 110) parla di una corrispondenza 

di sostrato alb. dz ~ rom. z (alb. *bardzë ~ rom. barză), aggiungendo che l'attuale z del 

romeno letterario corrisponde in realtà a dz nelle forme dialettali e in quelle più antiche, 

come quelle documentate nei sec. XIII-XV nella regione della Moldavia. Il suono dz 

secondo lei non appartiene all'elemento latino né a quello slavo della lingua romena. 

Brâncuș (1983: 37-40) collega il rom. barză "cicogna" (voce non panromena secondo lui) a 

un rom. com. bardzu, bardză, aggettivo dal senso primitivo di "bianco", sostenendo sulla 

linea di Russu (q. v.) che, prob. per evitare la sinonimia con il prevalente agg. alb "bianco", 

il campo semantico di bardzu si è ridotto a quello della pastorizia (ambito che contempla il 

numero maggiore di voci di sostrato), indicando il colore bianco o chiazzato di un animale 

domestico; col tempo, tale aggettivo si è sostantivato, indicando l'animale dal pelo bianco. 

L'agg./sost. barz(ă) (con i significati relativi al mondo della pastorizia) si sarebbe diffuso 

in tutte le lingue balcaniche in tempi remoti. Tali significati nell'area meridionale del 

romeno settentrionale (ossia "dacoromeno") si sarebbero invece perduti, non essendo lì 

l'allevamento del bestiame minuto un'occupazione di rilievo341. Per l'evoluzione semantica 

del rom. barză "cicogna" cfr. alb. kanushë, kanjushë "id." < lat. canosus "grigio" [ma è 

preferibile un'etimologia < lat. (avis) canōsa "uccello bianco" < cānus "bianco", N. d. A.]; 

cfr. anche rus. бyceл, pol. busieł "cicogna", ecc. appartenenti a бycыŭ "grigioscuro, color 

cenere"342. In linea con Çabej e Ajeti apud Brâncuș (1983: 39) (dove tuttavia si parla di 

una forma *barz), egli suppone un dz in alb. com. antico (quindi precedente a dh), che a 

sua volta deriva da ie. *ǵ oppure da d preceduto da r (cfr. ill. Bardus, Bardulli, Bardyllis, 

ma d'altro canto messap. Barzides, Barzidihi, Barizaniates). Pertanto, il rom. e l'alb., dalla 

medesima forma originaria, avrebbero un etimo comune e deriverebbero prob. < ie. 

*bherēǵ-, *bherǵ-, brēǵ-, bhorǵho-; per un'evoluzione normale del vocalismo in rom. e 

alb. sarebbe preferibile un etimo dal tema in o oppure a, ovvero *bhorǵ-, *bharǵ-. 

Riguardo a bardăș, bardoș "cicogna", proprie del Banato e dell'Oltenia, Brâncuș sostiene 

che si tratta di formazioni tarde, derivate da barză con la differenziazione della fricativa z 

dal suffisso343. Ionescu (1985: 45-46) reputa una simile ipotesi sorprendente, chiedendosi 

come mai il romeno e l'albanese abbiano creato, in epoca recente e in modo indipendente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 Soprattutto in Muntenia, ma anche in altre regioni meridionali, proprio per questo motivo, si verifica 
secondo Solta (1980: 51) lo spostamento di significato "bianco" > "cicogna". Lo spostamento "bianco" > 
"chiazzato" (o altri colori) invece sarebbe prob. dovuto all'influsso del superstrato latino.	  
342 Vasmer (1953: 152). 
343 Egli aggiunge che tali forme hanno indotto in errore Hasdeu (1893: 2528-2529) e alcuni linguisti di oggi, 
ricostruendo una base primitiva *bardă, che avrebbe dato barză a causa di un'interferenza con *arză (< lat. 
ardea). 
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derivati con il medesimo suffisso, dal medesimo radicale. La studiosa tuttavia ipotizza per i 

derivati romeni una rad. rom. com. *bard- < dac.-mis. *bard- < ie. *bhārdh, *bhōrdh (pur 

riconoscendo che un simile radicale non viene contemplato dal Walde-Pokorny), mentre 

per il rom. barz un rom. com. *bardz < dac.-mis. *bardz < ie. *bhorǵ, *bhārǵ. L'alb. 

invece potrebbe provenire sia dalla prima rad. ie. (in *dh), sia dalla seconda (in *ǵ). 

 L'alb. bardhë è stato confrontato con l'a. ind. bhrā´jatē, "brilla, luccica", bhargas 

"splendore, lucentezza", av. brāzaiti "brilla, emette raggi", got. baírhts "chiaro, 

illuminato"344, gr. φορκόν· λευκόν, πoλιόν, ῥυσόν (in Esichio), md. al. ted. brehan "brillare 

all'improvviso e con forza, splendere", a. al. ted. beraht, a. ingl. beorht, briht 

"splendente"345, lit. brė´kšti "albeggiare, farsi giorno"346. In particolare, Pokorny (1959: 

139) ricostruisce una base blt.-sl. *brēsk- < *bhrēg-sk-, cfr. slo. brệsk, cec. břesk, pol. 

brzask "alba", obrzasknąć "diventare chiaro", a. sl. eccl. pobrězgъ "alba, lo spuntare del 

giorno", rus. brezg, pol. brzazg ecc. Per quanto riguarda la base di bardhë, il parere degli 

studiosi appare diviso tra *bhor-ǵho-, *bhorǵo-347 e *bh
erǝǵo-348. Tra questi, numerosi sono 

coloro che sostengono l'ipotesi di un'origine albanese della parola romena: Meyer (1891: 

27), Tiktin (1986: 280)349, Vasmer (1911: 166-167)350, Treimer (1917: 393, nota 3)351, 

Capidan (1921/1922a: 519), Scheludko (1926: 126)352, Jokl (1936: 635), La Piana (1939: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
344 Meyer (1891: 27). 
345 Le voci germaniche presentano un grado alto nella prima sillaba secondo Pokorny (1959: 139). 
346 Fraenkel (1962: 55-56).	  
347 Meyer (1892a: 17, 33), Tagliavini (1937: 79), La Piana (1939: 41). 
348 Walde-Hofmann (1938: 510-511); Reichenkron (1958: 87), la cui protoforma < ie. *bhereǵ- "splendente, 
essere bianco", dove a volte è accentuata la prima vocale (e), a volte la seconda, cfr. lat. fraxinus e farnus 
"frassino"; Pokorny (1959: 139), che come Reichenkron parla di grado ridotto nel caso dell'albanese; B. 
Demiraj (1997: 90) aggiunge anche *bʰṛǵ-. Cfr. a. ind. bhūrjá-ḥ "una specie di betulla", osset. bärz "betulla", 
lat. farnus "frassino" (< *fár-[a]g-s-no-s), a. al. ted. birihha (< *bherǝǵ-i ̯ā), ags. beorc, birce, a. isl. bjǫrk (< 
*bherǝǵā), lit. béržas "betulla" [Pokorny (1959: 36-37)], rus. berëza, biel., ucr. beréza, bulg. brė´za, srbcr. 
brȅza, slo. brẹza, cec. bříza [a. cec. břieza, Pokorny (1959: 139)], pol. brzoza, sor. sup. brė´za, sor. inf. 
brjaza [Vasmer (1953: 77)]; Orel (1998: 17). 
349 Tiktin tuttavia sostiene l'origine alb. solo per il rom. barz "grigio, pezzato". Il rom. barză invece lo 
considera prob. imparentato con lat. ardea, sp. garza, port. garça, ponendo tuttavia a confronto anche l'alb. 
bardh(ë). Treimer (1917: 393 nota 3) afferma che garza, dal medesimo significato di "bibbio", assieme a 
barză, non è latina. Secondo Corominas-Pascual (1980: 116-117) lo sp. garza "airone" (di cui l'omonimo it. è 
un prestito) è una voce iberoromanza di origine incerta (forse celtica o preceltica); essa sicuramente non ha 
niente a che fare col lat. ardea né tantomeno col rom. barză. 
350 Secondo Vasmer, il sign. originario del rom. era "bianco", come dimostra l'ucr. barza "pecora nera col 
petto bianco", che è un prestito dal rom. 
351 Treimer afferma che il rom. barză "cicogna" è riconducibile all'alb. bardh "bianco", sia dal punto di vista 
fonetico sia da quello semantico, in quanto esistono numerosi esempi di termini designanti colori usati come 
ornitonimi. 
352 Il quale ammette l'origine romena dell'ucr. бapзій, бapзa "caprone nero, pecora dal petto bianco", ma vede 
come etimo ultimo l'alb. bardhë. 
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39, 41, 101), Barić (1955: 52)353, Çabej (1964: 20-21; 1976a: 163; 2014: 37)354, Huld 

(1984: 40), Janson (1986: 35, 144), Orel (1998: 17)355 e Holm (2009: 198)356.  

 In particolare, Meyer (1891: 27) considera la voce alb. in rapporto di apofonia col 

ted. berk- (< ie. *bherg) e sostiene che l'alb. dh /ð/ < ie. *ǵ, riflesso considerato sicuro 

anche da Pedersen (2003: 109), Kretschmer (1896: 271)357 e Cimochowski (2004: 248)358. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
353 Barić afferma che la voce alb. è penetrata in rom. quando le palatali ie. erano riflesse ancora nella fase t'š, 
d'ž. 
354 Sottolineando l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand), bensì "antico albanesi". 
355 Lo studioso russo ipotizza un palb. *bardza (< *bhorǝǵo- < ie. *bherǝǵ-), particolarmente vicino al sct. 
bhárga- "splendente" (con uno sviluppo irregolare di *ǵ). 
356 Holm sulla linea di Pokorny e Huld vede una base ie. *bherh1ǵ-o- "bianco; splendere" > palb. *bhorh1ǵ-o 
> barða-, aggiungendo che per la parola in questione ci sono voci ie. corrispondenti, ma con signn. diversi. 
357 Ie. *ǵ > alb. δ (= alb. dh /ð/), cfr. ill. Bαρδύλλις. Kretschmer (1896: 265) afferma che un esempio sicuro 
riguardante il trattamento delle palatali in messapico è Barzidihi, comparabile con l'alb. bardh-i "bianco" 
(rom. barză "cicogna"), sct. bhrā´jate, av. b(a)rāzaiti "splende", a cui si collega anche il nome del re illirico 
Bαρδύλλις. Secondo lui, il messap. z si rapporta all'ill./alb. δ così come z a δ all'interno dell'albanese stesso. 
Trattandosi della medesima voce, la differenza tra le forme messapiche e quelle illiro-albanesi è secondo 
Kretschmer considerabile come dialettale. Mann (1941: 16) invece confronta l'alb. bardhë con l'ill. (antr.) 
Bardus, Bárdylis e il top. ellenizzato Πάρθoς e lo considera un "extended r-grade" riconducendolo a una rad. 
*bhṛgh-, cfr. sct. bhrāj- "shine", bhṛgu "brightness" e notando una "reduced form" nell'alb. bërdhémë 
"whitish" e ill. (top.) Birziminium, Burzumi-, Burzumno-. Untermann (1964: 165, 167, 169) dà barzidihi, 
ba(r)ẓidihi, ba(r)zidihi, genitivo dal quale Deecke (1881: 578) ricostruisce *barzides, secondo lui una 
formazione indubbiamente patronimica come nei nomi greci in -ίδης (come anche in -δης, -ιάδης ecc.), che 
risalirebbe secondo Bugge (1892: 199) a un nome proprio *barzas. Bugge afferma che esempi come questo 
dimostrano che, per quanto riguarda il trattamento delle palatali ie., il messapico risulta distante dal greco e 
prossimo all'albanese. Secondo lui (1892: 193), il messapico era una lingua strettamente imparentata con 
l'albanese. Tornando a Bαρδύλλις, Whatmough (1927: 227) è contrario nel vedere in δ un ie. *ǵ come nel dh 
dell'alb. barδi, riportando l'ill. Bargulam, Bάργαλα. Egli afferma che una parentela tra Bαρδύλλις e alb. 
barδi, sct. bhrā´jate non è provabile, in quanto, trattandosi di un nome proprio, la sua connotazione resta 
ignota. Egli aggiunge che Ribezzo, il quale condivide il parere di Kretschmer riguardo al trattamento delle 
gutturali in illirico e messapico, tuttavia rigetta l'etimologia di quest'ultimo riguardo a Bαρδύλλις in favore 
all'associazione con l'ill. Bardus proposta da Schulze. Considerate le forme con g (γ) sopracitate, Whatmough 
sostiene che δ in Bαρδύλλις è indubbiamente una vera e propria occlusiva /d/, non una fricativa /ð/; inoltre, 
egli aggiunge che l'etimologia di Ribezzo secondo cui il messap. barzidihi (che secondo Kretschmer è 
imparentato con Bαρδύλλις e l'alb. barδi) derivi da un ie. *bṛǵh- (cfr. sct. bṛhánt-) viene confutata quando la 
voce messapica viene confrontata col messap. brigannas. Infine, la perplessità di base espressa da 
Whatmough è la mancata certezza che il messapico labializzasse le velari o sibilantizzasse le palatali. Si 
consideri che Kretschmer (1925: 95 nota 1) afferma che le forme messap. gen. Baoχtas, Daχtas accanto a 
Dastas < Dazet testimoniano il carattere gutturale del messapico, così come il top. pugliese Barduli (oggi 
Barletta) difficilmente si può separare dall'ill. (antr.) Bαρδυλις (l'origine del toponimo risalirebbe al nome dei 
coloni), che a sua volta si collega all'alb. (antr.) Barδi, Barδok assieme a barδ-i "bianco", cal. [arb. della 
Calabria, cfr. gh. bardhulluer "bianco, biancastro, pallido", N. d. A.] barδulor. Jokl (1929a: 189) tuttavia 
osserva che Whatmough non tratta la questione importante sulla storia e sullo stadio antico delle spiranti 
albanesi; inoltre, se Bαρδύλλις non va considerato come antroponimo, lo stesso dovrebbe valere per il 
messap. (antr.) kordomaos ~ Cordus, a. sl. eccl. sъrdьce. Krahe (1929: 16) riporta l'antr. Bardylis, Bardulis, 
Bάρδυλ(λ)ις "re illirico", cfr. Bardurius "illyrischer nichtkaiserlicher Gentilname" ~ Bardus "illyrisches 
Cognomen" in Alföldy (1969: 66, 163). Krahe (1958: 259-260), così come Whatmough, sostiene che il nome 
proprio ill. Bardus (identificabile anche nel ricorrente ill. Bάρδυλις), non ha nulla a che vedere con l'alb. 
bardh-i "bianco" in quanto la parola illirica è interpretabile piuttosto come una forma abbreviata del 
composto ill. Σκενό-βαρδος. Il significato del componente -βαρδος risiede secondo lui in maniera 
inequivocabile nella riproduzione dello stesso nome nelle iscrizioni latine, frequentemente attestato come 
Sceno-barbus (paretimologia dovuta al lat. barba); ciò dimostra secondo Krahe che in -βαρδος vi è un ill. 
*bardā corrispondente al lat. barba. Quanto al secondo elemento dell'antr. Bardibalus, Krahe lo riconduce 
alla rad. ie. *bhel- "bianco". Quindi, il significato di Bardibalus sarebbe "uno la cui barba è bianca" o "il 
Barbabianca". Mayer (1957: 77) considera Bάρδυλις ~ Bardus provenienti da una base comune *barđ- e 
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Secondo Meyer, il rom. barză "cicogna" < alb. bardhë359. Jokl (1936: 635-636) sostiene 

che la base del toponimo alb. Bërzeshtë è mutuata dall'arom. bardzu "bianco", che a sua 

volta risale all'alb. bardh(i) o, per meglio dire, a una sua forma più antica, poiché 

l'interdentale alb. dh deriva da un'affricata dz, mantenuta in aromeno360. La Piana (1939: 

39, 41, 101) la pensa diversamente, sostenendo che "il riflesso diretto e immediato di ie. ǵ 

nell'albanese satem è z, suono che diviene dh quando segue a r", pertanto bardhë < *barzë 

= ie. *bhorǵo-, cfr. gr. φoρκός "bianco", sct. bhrā´śatē, bhrā´jati, zend. brāza¿ti 

"splendere, brillare". Il rom. barză viene fatto dipendere direttamente dall'alb., con dh 

(suono estraneo al romeno) regolarmente modificato in z, come in altre parole in cui la dh 

alb. non proviene affatto da ie. ǵ (vjedhullë361 > rom. viezure). Çabej (1964: 20-21; 1976a: 

163; 2014: 37) invece torna alla tesi del suo maestro Jokl, vedendo nel rom. barză un 

prestito da una fase anteriore dell'albanese, dove al posto dell'attuale spirante interdentale 

si aveva un'affricata362. Il linguista albanese (1964: 27-28) inoltre sostiene che casi come 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1959: 19), pur riportando il parere di Bugge e Kretschmer sul legame messap. barzidihi, ill. Bardus, 
Bάρδυλις, top. Barduli ~ alb. barth, bardh-i, antr. Bardhi, Bardhok (< ie. *bherēǵ "splendente, bianco"), 
propende per la tesi di Whatmough e Krahe, sostenendo che i nomi messapici e illirici potrebbero essere 
legati a una base *bhardhā "barba" (cfr. Barden ~ Langobarden, a. al. ted. Bardo, Parto) e aggiunge che un 
confronto con le voci albanesi sarebbe poco probabile, qualora l'interpretazione di skeno- (in Σκενόβαρδος) 
come "chiaro, lucente" fosse corretta. Quanto all'ill. Bardibalus, Mayer (1957: 76-77) segue Krahe nel 
considerarlo come composto da *bardā (base *barđ-, riscontrabile p. es. in Scenobardus, Bardus, Bardylis) + 
*bal- (base *bel-, riscontrabile p. es. in Ballaios) e, partendo dal presupposto di Krahe, identifica (1959: 19) 
l'ill. -βαρδος con l'ie. *bhardhā (a. bulg. brada, lett. ba'rda, dial. bárda, a. al. ted. bart, lat. barba con 
assimilazione da *farba), confermando la base ill. *bardā "barba". Çabej (1976a: 140) invece rigetta la 
spiegazione "dalla barba bianca" per l'ill. Bardibalus (reputando poco sicura un'interpretazione dell'ill. bard- 
come "barba") e vi vede un possibile alb. Bardhë-balë, ossia un composto con due sinonimi, cfr. oron. 
Balbardhë (Berat), top. Balibardhë (Ciamuria) [che tuttavia potrebbero contenere l'elemento ball(ë) "fronte", 
N. d. A.]. 
358 Lo studioso polacco aggiunge che *ǵ, originariamente in corpo di parola, si è trovato in albanese in 
posizione finale in epoca antica. 
359 Cfr. alb. dhjetë ~ t. (Mandrica, Bulgaria) zjetë "dieci". 
360 Quanto al passaggio -rdz- > -rz- (che si nota nel top. citato) si tratterebbe secondo l'albanologo austriaco 
di un fenomeno interno all'alb., come mostra il gh. mërzej rispetto al t. mërdzej (< lat. meridiare). 
361 La parola alb. significa "tasso" e viene comunemente legata al vb. vjedh "rubare" (pur non avendo il tasso 
le caratteristiche di un animale che "ruba"), a sua volta ricondotto da alcuni linguisti quali Meyer (1891: 474-
475) (che tuttavia confronta vjedhull anche con a. al. ted. wisala, ags. wësle, nrl. wezel "donnola") e Pokorny 
(1959: 1118-1120) a ie. *ṷegh- "to move, carry, drive" ~ a. ind. váhati "leads, travels; tira", av. vazaiti, lat. 
vehō, gr. ϝeχ-, got. gawigan "to move, shake", lit. vežù, vèžti "to drive", a. bulg. vezǫ, vesti "vehere". 
Pedersen (1900: 335) riguardo a vjedh afferma che il rapporto con lat. vehō ecc. non è sicuro, perché il rus. 
loševodĭ "ladro di cavalli" risalirebbe a rad. diversa (ie. *vedho), mentre il lit. vagìs "ladro" andrebbe escluso. 
Jokl (1923: 322-323) si limita ad affermare che alla base di alb. vjedhull, vjetullë ~ rom. viezură c'è una 
forma che originariamente conteneva un'occlusiva sonora. La Piana invece dà erroneamente come sign. delle 
voci alb. e rom. quello di "lontra" e riconduce l'alb. vjedhullë a ie. *ṷedo- "acqua" + suff. f. -lā, cfr. gr. ἐν-
υδρίς, zend. udra, a. norv. otr, a. al. ted. ottar, a. sl. vydra, lit. údra, lett. údrs e lat. lutra (modificazione di 
*udra). Cimochowski (2004: 269) propone una rad. *ṷedos > vjedh, *vjed, *vjet + suff. -ullë. La voce rom. 
viene considerata da lui un albanismo. 
362 Secondo Çabej (1964: 20-21), nonostante casi come thark (v.) dimostrino che alb. th /θ/ < ie. *ḱ, ci sono 
tuttavia esempi in cui a un'interdentale alb. corrisponde una fricativa rom., cfr. bardhë ~ barză, tharbët (v.) ~ 
sarbăd, dhallë (v.) ~ zare; forse sono casi di "sostituzione fonetica" (Lautsubstitution), senza tuttavia negare 
che arom. e megl. coi loro bardzu, bardză potrebbero conservare uno stadio più antico rispetto al romeno 
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rom. barză, sarbăd rispetto ad alb. mod. i (e) bardhë, i tharbët fanno pensare che in epoca 

antica l'aggettivo alb. si usasse senza articolo preposto, cioè che da un punto di vista 

morfologico non ci fosse distinzione fra aggettivo e avverbio. Çabej (1976a: 163) infine 

ritiene una corrispondenza esatta il gr. φορκός "canuto; bianco o grigio". Huld (1984: 40) 

afferma che l'accento lituano (cfr. bèržas "betulla") contraddice la base *bhorǵ- ricostruita 

da Meyer e rivela la presenza di una laringale, mentre una rad. di grado o non viene 

confermata in altre lingue. Egli propone una base palb. *barð-ë < ie. *bhṛHǵ-, ipotizzando 

così una voce di grado zero comparabile con l'a. ind. bhūrjá- "specie di betulla". Il rom. 

barză "cicogna" viene considerato un possibile prestito dall'alb., inteso come "uccello 

bianco". Opponendosi a Huld, B. Demiraj (1997: 91-92) sostiene che un grado zero 

avrebbe dato un risultato diverso, ovvero *bʰṛHǵ- > alb. **bradh. Egli si oppone anche a 

un accostamento della voce al greco363. Pertanto, nonostante la mancanza di casi paralleli 

nelle altre lingue ie., B. Demiraj considera foneticamente verosimile l'ipotesi di una base di 

grado o avanzata da Meyer (q. v.) e quindi ipotizza una base *bʰorHǵ-o-364. 

 Vi sono anche linguisti che propongono ipotesi alternative a quelle viste finora, 

ossia un'origine preindoeuropea per entrambe le voci365 oppure slava per l'albanese, prob. 

latina per il romeno366. 

 III. Per quanto riguarda la fonistoria albanese, Topalli (2007: 286) afferma che la 

trasformazione delle palatali ie. in questo idioma è passata attraverso varie fasi, le quali 

restano ignote a causa del tempo remoto in cui possono essere iniziati tali mutamenti e per 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
settentrionale. Secondo lui, l'affricata sorta da una palatale ie. e l'originaria dentale presente nel gruppo rd 
sono confluite in alb. in un unico suono, l'interdentale dh. 
363 Ipotesi avanzata da Fraenkel (1962: 55-56) e seguita da Çabej (q. v.). 
364 È invece in casi come l'alb. bredh "abete" (~*bʰṛHǵ-) che si avrebbe a che fare con una formazione di 
grado zero. Secondo B. Demiraj, tali rapporti apofonici non sono estranei all'albanese, cfr. darkë (~ *dorkʷ-o-
) "cena" rispetto a drekë (< palb. *drikā ~ *dṛkʷ-eh2) "pranzo". Dal punto di vista diacronico, B. Demiraj nota 
che (i) bardhë come aggettivo con l'articolo preposto rappresenta una formazione interna alla lingua, cfr. al 
riguardo balë "chiazza bianca (sulla fronte)" > (i) balë "chiazzato di bianco, pezzato". In tale contesto, 
secondo lui è innegabile la derivazione della base nominale bardh- (in origine, un sostantivo) da una 
formazione originaria di grado o anche dal punto di vista strutturale. 
365 Lahovary (1955: 315) riconduce le parole rom. e alb. a una rad. preie. bar riscontrabile in camito-semitico 
e in dravidico, anche nella forma non rotacizzata bal (ebr. bār-āq "lampo", ar. bār-iq "lustre, ce qui est clair, 
brillant", barr-aqa "brillare, luccicare", drav. centr. ber-uth "le soleil", drav. mer., kann. bel "ce qui brille"), 
aggiungendo che tale rad. è molto vicina a quella ie. a cui appartengono l'alb. balash (v.) e il rom. bălan, 
bălaiu. 
366 Ciorănescu (1958-1966: 69) sostiene che alb. bardh "bianco", rut. barza "oveja de pecho blanco" e srb. 
barzast "grigiastro" non abbiano nulla a che vedere col nome della cicogna e derivino piuttosto dallo sl. 
brězŭ "bianco", in una fase anteriore alla metatesi delle liquide. Egli considera invece oscura la voce romena, 
prob. < lat. *gardea < ardea "airone", dove l'esistenza di un lat. g sarebbe garantita dall'it., sp. garza (v. 
Tiktin sopra), port. garça. Secondo Ciorănescu è possibile che si tratti di un b- primitivo, alterato in epoca 
tarda in italiano e spagnolo, come nel caso di vadus > guado o vastare > guastare; oppure, più 
verosimilmente, si tratterebbe di una "confusión balcánica" di g con b, costante secondo lui in serbo (cfr. srb. 
briziti ~ sl. griziti; srb. bozduvan < tc. bozdugan), mentre in romeno ricorrente soltanto davanti a u: rubus > 
rug, lingua > limbă, nebula > negură (cfr. anche lat. gula > sard. bula). 
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il fatto che in tal caso gli antichi grecismi e latinismi non sono d'aiuto. Pedersen (1900: 

340) ipotizza che le palatali ie., prima di evolversi in albanese come fricative, hanno avuto 

in questa lingua dei fonemi affricati come fase intermedia, *ḱ > *ć367 > *ś368 > th; *ǵ [e 

*ǵʰ] > *dź > *ź > dh369. Su questa linea, Demiraj (1996: 186) afferma che, considerando 

l'evoluzione simile delle palatali in altre lingue satem, si può supporre che in una fase 

antica dell'evoluzione dell'albanese (o meglio, della sua lingua "madre"), esse si siano 

gradualmente trasformate in consonanti spirantizzate. L'inizio di tale spirantizzazione delle 

gutturali palatali ie. nella lingua "madre" dell'albanese, così come nelle altre lingue satem, 

sarebbe iniziata secondo lui nella preistoria, in questo caso concreto molti secoli prima dei 

contatti col greco antico e col latino. Pertanto, il passaggio a th e dh/d sarebbe avvenuto 

non più tardi dell'evoluzione d > dh, ossia prima della penetrazione degli slavismi in 

albanese. 

 Il fatto che la maggioranza degli albanologi ipotizzi un suono fricativo precedente a 

dh in bardhë e il fatto che un dz370 venga da molti studiosi ipotizzato sia per il romeno 

comune sia per una forma albanese più antica, potrebbe far pensare a un etimo primario 

*bardz(ǝ) < *bʰŏrǵ- < ie. *bʰerǝǵ- "splendere; bianco"371, ovvero a un retaggio comune 

paleobalcanico che si è evoluto in modo parallelo nelle due lingue secondo le rispettive 

regole fonetiche. Alla luce di tale ipotesi, il rom. reg. bárdăș, bárdoș "cicogna" (cfr. alb. 

bardhásh, bardhósh "bianco-grigiastro, biancastro") accanto all'alb. gh. dhãndër "genero" 

> rom. reg. dandăr "estraneo, straniero" suggerisce una situazione di prestito per la parola 

romena. Ciò tuttavia non esclude del tutto la possibilità che la forma rom. barză "cicogna" 

possa rappresentare un'eredità antico-albanese (ovvero un antico albanismo che riflette un 

suono che in alb. ha dato successivamente dh)372. La semantica al riguardo non pone 

ostacoli insormontabili, in quanto l'animale può essere facilmente chiamato col nome del 

proprio colore (predominante) (cfr. alb. pulëbardhë "gabbiano", letter. "gallina bianca") e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367 Graficamente si dovrebbe trattare di un'affricata alveolo-palatale sorda (/ʨ/, acusticamente molto simile a 
/ʧ/). 
368 Graficamente dovrebbe trattarsi di una fricativa alveolo-palatale sorda (/ɕ/, acusticamente molto simile a 
/ʃ/). 
369 Le due fasi intermedie *ć /ʨ/ ~ *dź /dʑ/ e *ś /ɕ/ ~ *ź /ʑ/ di Pedersen (1900: 340) vegono tuttavia 
impropriamente interpretate da Topalli (2007: 286) come suoni affricati simili alle attuali alb. c /ts/ ~ x /dz/, ç 
/tʃ/ ~ xh /dʒ/; infatti, *ś e *ź sono fricative, non affricate. 
370 Nandriș (1963: 130, 134-135) afferma che il più antico /dz/ > /z/ nel romeno letterario e nella lingua 
comune, subendo una semplificazione; esso tuttavia sopravvive ancora (accanto a /z/) in alcuni dialetti 
(Banato, Maramureș, Bucovina, Moldavia sett. e Bessarabia). 
371 Pokorny (1959: 141-142). 
372 Ciò che tuttavia è certo è che alb. dh risale a una palatale ie., prob. *ǵ. 
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in quanto il nome alb. autoctono della cicogna è stato storicamente soppiantato da lejlek (< 

tc. leylek "cicogna"). 

 Per quanto riguarda il romeno, problematica risulta l'affermazione di Reichenkron 

(q. v.) secondo cui rom. d sarebbe la testimonianza di un terzo riflesso della palatale ie. 

preceduta da consonante, in quanto tale riflesso ricorre ancora solo nel rom. dandăr e brad 

(alb. bredh). Inoltre, risulta artificiosa l'ipotesi di una "differenziazione della fricativa z dal 

suffisso" avanzata da Brâncuș (q. v.). Un fenomeno di restituzione dz (> z) > d è 

difficilmente giustificabile, considerando che l'opposizione d (pl.) ~ z (sg.) si verifica 

quando la dentale è seguita da i373 (crud ~ pl. cruzi, brad ~ pl. brazi ecc.), nonostante il 

parere comune dei linguisti romeni quali Graur, Rosetti, Poghirc, Russu, Brâncuș ecc. (q. 

v.) secondo cui si tratterebbe di un'analogia dovuta ai sostantivi rom. terminanti in -d che 

formano il plurale in -zi (rom. brad < *braz, cfr. pl. brazi). Del tutto azzardata invece 

l'ipotesi di Ionescu (q. v.) che vorrebbe il tipo rom. barz- proveniente da una rad. ie. 

diversa dal tipo bardăș, bardoș (questi ultimi, provenienti tra l'altro da una radice 

inattestata altrove). 

 In ultima analisi, in base anche alla larga diffusione dei corradicali di origine 

romena barz- "grigio (detto di animale), nome di animale domestico", è probabile che rom. 

barză rappresenti un retaggio paleobalcanico ie. comune all'albanese. 

 

 

 bark (m.) "ventre, pancia; superficie convessa, concavità; interiora; utero; 

dissenteria374", cfr. mbarsë (agg.) "gravida (detto di animale)" ~ rom. burtă, dial. bârtă, 

bârță, (f.) borț (n.) "addome; pancia (della donna gravida)". 

 I. Bark è voce panalbanese, anticamente di genere neutro375. Per quanto riguarda il 

romeno, la voce viene comunemente usata solo in quello settentrionale376. 

 L'albanese ha numerosi derivati, p. es.: barkalec "pancione", barkaliq, barkaçuer, 

barkashore "panciuto/a", barkanjos, barkiç (anche) "capro/a panciuto/a" 377 , barkos, 

barkosh "panciuto", barkaç "panciuto; ingordo", avv. barkas, barkazi "sul ventre"; barkës 

"specie di corpetto"; barkje "sottopancia; fascia (di lana per tenere il bambino nella culla); 

pancetta", çam. barkezë "fascia di lana per tenere il bambino nella culla"; barkore "tipo di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Nandriș (1963: 136). 
374 Cfr. rom. vintre "ventre, utero; dissenteria", Çabej (1976a: 169). 
375 Çabej (1976a: 168) riferisce che bark-(ë)të è attestato dalla metà del XVI sec. 
376 Secondo Tiktin (1986: 404), burtă è attestato dalla prima metà del XVI sec. 
377 Sign. attestato da Zymberi (1996: 24) a Brajshë, Anamali (Montenegro). 
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grembiule; sottopancia"; vb. barkësoj "fare pancia (di muro); spanciare", barkosem; agg. 

barkor "ventrale; convesso", barkushe "ventricolo", barke (Kastrat, distretto di Malësi e 

Madhe) "il grasso del maiale che si trova sopra l'intestino". L'alb. inoltre conosce numerosi 

composti378. Il rom. ha derivati quali: burtică, burticică379, burtos/bortos, burte, burteș, 

burtical; burticale "interiora", burtucan "stomaco di ruminante", burtioară; vb. îmburtoșá; 

burtă-verde, burtăverzime, burtă de popă; antr. Burtea, Burtică380. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: bulg. reg. burtă, srb. burta381. 

 II. Una parte consistente di linguisti hanno ricondotto il termine alb. a una rad. ie. 

*bher- "portare", tra cui: Meyer (1891: 27), (inizialmente) Pedersen (1900: 325-326)382, 

Jokl apud Walde-Hofmann (1938: 457), Cimochowski (2004: 346), Pokorny (1959: 129-

130), Ölberg (2013: 59), Çabej (1976a: 169) e Huld (1984: 41).  

 In particolare, Meyer (1891: 27)383 ipotizza per l'alb. una rad. *barka- < palb. 

*bhorko- "che porta, che contiene" < ie. *bher- "portare". Sulle orme di Meyer, Jokl384 

riconduce allo stesso etimo ie. l'alb. bark e mbars "ingravidare", assieme a mbëratësë, 

mberat "gravida" (attestate in Bardhi dal 1635), t. mbrat "ingravidare" (dove il suffisso -t < 

-s). In particolare, -k385 in bark viene considerato da Jokl un suffisso, tesi condivisa da 

Cimochowski (2004: 346)386 e Ölberg (2013: 59). La tesi di Meyer viene essenzialmente 

ammessa da Pokorny (1959: 129-130)387, Çabej (1976a: 169)388 e Huld (1984: 41)389. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378 Çabej (1976a: 168), Leka-Simoni (1996: 35-36). Un es. è in Zymberi (1996: 24) barkamadh "animale 
panciuto; persona panciuta" (Krajë e Anamali, Montenegro). 
379 Tiktin (1986: 404), Russu (1981: 279). 
380 Russu (1981: 279). 
381 Russu (1981: 279).	  
382 Il linguista danese successivamente (1905a: 344) suppone (con riserva) un accostamento della voce alb. al 
gr. φάρυξ "gola", a. nord. barki "collo, gola". 
383 Egli non esclude a priori il collegamento proposto da Schuchardt apud Meyer (1891: 27) con sp., port. 
barriga "ventre", enneb., lad. bariccia "botte", frl. buriçhott "piccola botte" e aggiunge che tali voci, assieme 
al frl. buraçhott difficilmente sono separabili dall'it. borraccia = sp. borracha "piccolo otre da vino", fr. 
barrique = sp. barrica "barilotto", it. barile ecc. in quanto i significati "barile" e "pancia" sono prossimi. 
Inoltre il nlat. barca dovrebbe essere ancora più prossimo per la forma e il significato, anche se generalmente 
viene fatto derivare da barica [Walde-Hofmann (1938: 96)]. 
384 Apud Walde-Hofmann (1938: 457). 
385 Elemento poco chiaro secondo Rohr (1981: 80). 
386 Il quale ipotizza una base *bhor-k. 
387 Pokorny collega bark internamente all'alb., in particolare a barrë "fardello, gravidanza" (*bhornā, cfr. got. 
barn "bambino"), mbaj "tenere, portare", bie "portare" (*bherō) < ie. *bher. Il fenomeno ie. *rn > alb. rr 
viene ammesso anche da Barić (1955: 34), che confronta l'alb. barrë col gr. φερνή "dote" (< gr. φέρω, cfr. 
arm. beṙn, lit. bérnas, lett. ḅérns). Secondo Çabej (1988: 132) invece la rr alb. rappresenta una geminazione 
espressiva, non etimologica. 
388 Çabej collega la voce internamente alla lingua a barrë "carico, fardello; gravidanza", prob. deverbale di 
bar "portare" ~ a. ind. bhará- "carico, fardello", gr. φoρά "il trasportare, carico", φoρτή "peso, carico" [Çabej 
(1988: 101)]; cfr. alb. mbars "ingravidare", mbarsë "(di animale) gravida", mbratë "id.", il cui significato 
originario era quello di "gravidanza". 
389 Huld propone un palb. *bark-, "with a collective plural" ˔-i ̯o. 



	   83	  

 Durante (1954: 158) sostiene che la glossa tarentina βαρ[υ]κα· αἰδoῖoν παρὰ 

Tαραντίνoις390 (in Esichio) è "esattamente sovrapponibile" all'alb. bark "ventre". Il suo 

parere viene condiviso da Cimochowski (2004: 285), Çabej (1976a: 169) e Orel (1998: 

18)391. Inoltre Çabej (1976a: 169, 174), considerando che sia a livello di letteratura antica 

sia a quello dialettale contemporaneo bark significa anche "utero", stabilisce un legame tra 

barsë, mbarsë "gravida" (come gruvë barsë anche nel tosco di Mandrica, Bulgaria) ed 

equa bardia· ἵππας φoράς "giumenta gravida"; quest'ultima, una glossa latina provinciale 

che viene relazionata da Ernout-Meillet (2001: 66, 228) al lat. *fordus, forda (bos) "quae 

fert in uentre". Con queste voci (in particolare, con l'alb. mbars "ingravidare"392) Çabej 

collega anche βαρδῆν· τὸ βιάζεσθαι γυναῖκας (in Esichio), che Pisani (1954: 62 nota 14) 

considera come voce prob. illirica dal significato originario di "gravidam facere", 

proveniente da una base *bhorda-i̯ō o *bhṛda-i̯ō e confrontata col lat. forda. 

 Vi sono linguisti che confrontano la parola alb. a formazioni del tipo lat. farcio o 

del tipo celtico risalente a una base *bʰṛk. Wiedemann (1902: 231) ammette l'accostamento 

di bark a mbars "ingravidare" e infine entrambe al lat. farcio393, parere condiviso da Barić 

(1919: 22). Mann (1941: 17) associa bark, inteso come base dal grado ridotto *bhṛk-, al 

cimr. bru "ventre, utero" (< *bryu), brych "placenta (e membrane fetali)" (quest'ultimo < 

*bʰṛks-). Il suo parere è contraddetto da Huld (1984: 41), il quale afferma che l'alb. avrebbe 

un vocalismo in a per una liquida sillabica soltanto "in a laryngeal context". Mann inoltre 

associa la voce albanese anche agli antr. ill. Baracō, Baraciō, Barcinus e ipotizza un 

significato originario di "full, swelling, crammed", proponendo un confronto anche col lat. 

farcio e gr. φράσσω. B. Demiraj (1997: 92) considera problematiche le etimologie 

proposte da studiosi quali Schuchardt, Wiedemann, Pedersen e Durante. Egli vede 

semanticamente possibile, ma formalmente difficile, l'associazione con le voci celtiche 

proposte da Mann (q. v.), rus. brjúcho "basso ventre, pancia" (base *bʰṛk-) e ipotizza un 

etimo *bʰṛHu-(k(w)-). Secondo Holm (2009: 175), tutti gli studiosi sembrano tralasciare una 

spiegazione che non presenterebbe alcuna difficoltà, cioè una diretta derivazione dalla base 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
390 Diversamente da Durante, Krahe (1955: 41) riporta l'ipotesi di Blumenthal, che vede in βαρ⟨ύ⟩κα una 
voce messapica < ie. *bher- (lat. feriō, gr. φάρω, φάρυξ ecc.), formazione simile al lat. verrūca < *vers-ūca, 
col suff. ie. -ūkā. Tale ipotesi è riportata da Frisk (1960: 221), il quale si limita ad affermare che l'evoluzione 
semantica può essere interpretata altrimenti. 
391 Orel (1998: 18) quindi ipotizza un palb. *baruka < *bhor-uko- < *ie. bher-. Egli sostiene che la caduta di 
u in corpo di parola mette in evidenza l'accento sulla prima sillaba nel palb. *báruka. 
392 Tagliavini (1947: 80) dà il gh. (Dalmazia) (me) barŝúa, barθua "futuere, coitum inire (si dice solo degli 
animali)", cfr. scut. (me) barrsue "ingravidare". Il senso fondamentale è ritenuto quello di "ingravidare" e la 
voce sarebbe denominale da barr "carico", cfr. me bar "gravida". 
393 Cfr. md. irl. barc "abbondanza". 
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ie. *bharekṷ "colmo, zeppo"394, aggiungendo che per l'alb. bark ci sono parole ie. 

corrispondenti, ma dai significati differenti. 

 Per quanto riguarda le voci romene, i pareri di alcuni studiosi si limitano al 

confronto. Tiktin (1986: 404) ritiene il rom. burtă etimologicamente oscuro ma prob. 

connesso al rom. borț "pancia (di donna gravida)", bârdăhan "stomaco di ruminanti; otre, 

sacco ricavato da questo", burduf "sacco, otre ricavato dallo stomaco di un animale 

(caprino, ovino o bovino) in cui si conservano o trasportano alimenti quali formaggio, 

farina ecc.; sacco ricavato dallo stomaco bovino o dalla pelle di un capretto o di un 

agnello"395. Giuglea (1924-1926: 1554) relaziona il rom. burtă "fardello" al gr. βαρύτης 

"peso, pesantezza". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
394 Pokorny (1959: 110-111). 
395 Il rom. burduf, burduh, burduv, burduș "otre, sacco di pelle bovina, ovina oppure ricavato dallo stomaco 
di tali animali", burduhan "id.; stomaco dei ruminanti", deriva secondo Șăineanu (1929) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/burduf] da un primitivo *burd imparentato con burtă, mentre secondo Scriban 
(1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/burduf] sarebbe una var. di burduh, a sua volta var. di 
târbuh, târboc per cui Scriban rimanda a târban (Banato) "stomaco dei ruminanti; membrana sottile ricavata 
dall'intestino o dalla vescica del bestiame (una volta utilizzata al posto del vetro per le finestre)", dallo stesso 
considerato < srb. trba. Le voci rom. sono invece ritenute oscure dal NODEX (2002) e dal DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/burduf]. La parola esiste anche nell'arom. burδă "grande sacco di canapa", 
oscuro secondo Papahagi (1963: 230), e nel bulg. burda "borsa, sacco" (< ngr. µπoύρδα, BER apud Çabej, v. 
sotto; la voce ngr. è secondo quest'ultimo di origine straniera, per via del suono b- iniziale). L'alb. ha burdhë, 
termine secondo Çabej (1976a: 378-379) documentato nell'arvanitika con il sign. di "tela da sacco; sacco", 
mentre nel tosco di Përmet "federa di canovaccio (da cuscino); tappeto di lana caprina". Voce rara, tosca in 
quanto documentata anche da Tase (2006: 56) col sign. di "tessuto grezzo ricavato da fibre di ginestra e usato 
per fabbricare sacchi". Çabej inizialmente collega burdhë internamente all'alb. con bie "portare", barrë 
"carico" e quindi ie. *bhṛ-dhā – parere seguito anche da Poghirc (1969: 329), che dà ie. *bher/*bhor 
"portare" e da Orel (1998: 42), che premette un palb. *burdā ma erroneamente collega anche l'a. nord. borð 
"board, edge", a. ingl. bord "id." –, con r sillabico > alb. ur ~ ted. Bürde "carico, fardello", cfr. lat. burdo, 
burdus "mulo". Tuttavia, in ultima analisi Çabej considera la parola in questione, con diffusione pressocché 
panbalcanica, come prestito dall'ar. burd (> sp. burdo "ruvido", lana burda "lana grezza"), cfr. anche alb. 
byrde "coperta di lana con cui si coprono i fianchi del cavallo da sella", a Scutari anche "veletta (con cui le 
donne musulmane coprivano il volto)" < tc. bürde "vêtement en étoffe rayée de deux couleurs; an outer 
garment covering a woman from head to foot and designed to hide her body from the view of men", ott. "a 
single one of the Arabian blankets used as a wrap or mantle" < ar. burda "veste, mantello" [Redhouse (1890: 
355)]. Dizdari (2001: 132) ritiene come turchismo sia byrde sia burdhë (Tase). B. Demiraj (1997: 113) ritiene 
convincente la proposta di ricollegare burdhë a byrde, byrdhe [anche se la seconda var. non viene 
documentata dai dizionari alb., N. d. A.], ma insostenibile foneticamente l'ipotesi di Hamp di partire da una 
forma participiale *bhorH-dā. Brâncuș (1983: 134-135) riferisce i collegamenti effettuati tra il rom. burduf 
"sacco" e i vb. burduși, îmburda "scaricare; sbattere per terra", zburda "saltare, saltellare allegramente, 
correre agilmente avanti e indietro", quest'ultimo secondo Russu (1981: 422) voce autoctona (< s-burd- < 
*bur < ie. *bher- "bollire, ribollire"). Diversamente la pensano Giuglea (1923a: 595) (îmburda < bord 
"masso, pietra" < lat. volg. *bolodus, *bolidus < a. gr. βῶλoς "mette de terre") e Pușcariu (1923d: 838) 
(zburda < lat. burdus "mulo"). Brâncuș sostiene che, nonostante il segmento finale e l'accento diverso, la 
voce rom. è confrontabile con l'alb., ritenendole con riserva autoctone (di sostrato comune) e concordando 
con il parere iniziale di Çabej secondo cui lat. burdō, -onis, burdus "mulo" sarebbe mutuato da una fase 
antica dell'alb. Secondo Ernout-Meillet (2001: 78) la parola lat. è attestata in tutto il mondo romanzo, tranne 
che in romeno; cfr. a. al. ted. burdihhīn. Si tratterebbe di una parola di epoca imperiale, prob. di un prestito. 
Considerando che Burdō, Burdōnus e Burdōniānus parrebbero appartenere all'onomastica celtica e 
considerando la doppia flessione della voce lat., essi propendono per un'origine celtica. In conclusione, le 
parole balcaniche vanno considerate di origine turca. In particolare, la var. alb. burdhë ha come fonte 
l'arabismo turco-ottomano bürde, penetrato in alb. per tramite greco (qualora in neogreco esista veramente un 
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 Altri propongono per la voce rom. o alb. confronti o etimologie relative a termini 

germanici. Diculescu (1922: 177) ipotizza un legame della voce rom. col got., gep. baurþei 

(> ted. Bürde "carico, peso"), dan. bör "seno materno". L'origine germanica proposta da 

Diculescu presenta secondo Rosetti (1962a: 80) difficoltà di natura fonetica e semantica. 

Trombetti apud Tagliavini (1965: 86) analizza la voce alb. come bar-k (secondo Tagliavini 

"arbitrariamente") e la pone nella serie del ted. Nabel "ombelico"; tale parere è rigettato da 

Çabej (1976a: 168). 

 Altri ancora suppongono per la parola romena (la maggioranza di essi includono 

anche l'alb. bark, mbarsë ecc.) un'origine autoctona (di sostrato paleobalcanico), 

applicando essenzialmente la tesi di Meyer anche al romeno. Tra questi vanno menzionati 

Poghirc (1969: 355), Brâncuș (1983: 133), Ivănescu (1993: 312)396, Kalužskaja (2001: 24), 

Sala (2006: 83, 84)397 e Paliga (2006: 58)398.  

 In particolare, Poghirc (1969: 355) considera il rom. burtă, dial. bârtă, bârță come 

possibile elemento di sostrato, prossimo all'alb. (prob. legato altresì al rom. burduf, 

burduhan) e quindi da una rad. ie. *bher- + suff. -to (*bhr-to). Riguardo alla var. borț egli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
turchismo del tipo µπούρδα) oppure per tramite aromeno. Tuttavia, due sono gli ostacoli a tale ipotesi: a) in 
aromeno la δ fa necessariamente pensare a un albanismo o a un grecismo; b) la voce greca viene riportata 
solo dal BER (1971: 91), peraltro senza significato né fonti, e non risulta attestata nei dizionari greci 
consultati. Pertanto, l'ipotesi di un'intermediazione mac. бурда "cappa, mantello di lana" sarebbe preferibile 
grazie all'attestazione sicura della parola slava in Jašar-Nasteva (2001: 182) e nell'ORML (2016) 
[http://recnik.off.net.mk/recnik/makedonski-leksikon/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0]. 
Nonostante l'apparente difficoltà relativa al mutamento rd > rdh, che in albanese dovrebbe essere cessato al 
tempo dei contatti con il mondo slavo (carde "piccolo carico" < sl. čerda, ma kordhë "sciabola, spada" < 
srbcr. kôrda), Topalli (2007: 307 nota 307) porta esempi di turchismi quali alb. perdhe (accanto a perde) < tc. 
perde, alb. çardhak (accanto a çardak) < tc. çardak, alb. bardhak < tc. bardak ecc. in cui si ha lo stesso 
fenomeno, causato dalla r ma ritenuto strettamente dialettale, tipico soprattutto di alcune parlate tosche. 
Secondo lui, in questo caso il fenomeno in questione non sarebbe da ricollegare a quello antico, ma si 
tratterebbe di una manifestazione più tarda legata ad altre condizioni spazio-temporali. Le voci rom. sett. non 
hanno nulla a che vedere con l'alb. e le altre lingue balc. meridionali per motivi sia fonetici sia semantici, ma 
la loro origine è comunque turcica. Infatti, Hubschmid (1955b: 110-111) dimostra che rom. burduf con le 
varr. burduș, burduj, burduh "otre" (usato soprattutto dai pastori per conservare il formaggio e il caglio, ma 
anche per l'acqua, l'olio, la farina ecc.) < ucr. burdjuh "otre di cuoio per conservare liquidi", che ha puntuali 
corrispondenti nel pol. burdziuk e nel rus. burdjuk "id.". L'origine ultima turca è dimostrata dal tat. (Kazan) 
burdjuk e az. burduk "otre per il vino". Si tratta secondo lui di una parola turca autoctona poiché termini 
imparentati vengono riscontrati nelle lingue mongole, cfr. calm. bortoγa "fiasca di cuoio per conservare 
bevande". 
396 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine è molto prob. 
daco-misia. Egli ricostruisce per il romeno una base *borts-, con vocalismo o invece di a. 
397 Sala afferma che rom. borț appartiene prob. al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come 
varietà della lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). 
398 Paliga ammette per il rom. burtă "stomaco; pancia", dial. borț "pancia di una donna incinta" un'origine 
dalla rad. ie. *bher-, col cambio specifico ie. *ṛ > trac. ur, aggiungendo che la voce veniva originariamente 
usata prob. per indicare la pancia delle donne gravide, come dimostrato da borțos, f. borțoasă "grasso/a; 
gravida". 
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ipotizza un suff. -tio, cfr. sct. bhṛtáḥ "portato", gr. φoρτίoν "carico, fardello"399. Secondo 

Brâncuș (1983: 133) la parola rom., prob. autoctona, conserva il fonetismo antico (o). 

L'alb. comune dovrebbe aver avuto secondo lui una forma più simile a quella rom., se la si 

spiega da una base *barti̯â400. Kalužskaja (2001: 24), confrontando il rom. borț e borțoasă 

"gravida" con l'alb. mbarsë "id.", mbars "ingravidare" e mbratë "(di animale) gravida", 

afferma che la voce romena presenta un vocalismo più arcaico, e va considerata primaria 

(come riflesso genuino di un etimo di sostrato), senza l'intermediazione dell'albanese. 

 Lahovary (1955: 319) vede nella voce romena un etimo preindoeuropeo e, oltre che 

con l'alb., la confronta con le seguenti lingue: a. basc. bor, tϰil-boŕ "ombelico", baram. 

buru "id.", nig.-seneg. biri "id.", nub. beri "addome", kam. (Sahara) bir "ventre", drav. 

mer., tam. puri "id.", drav. centr., mal. pur-ath "ventre". Le parole rom. burduf "stomaco 

animale, otre", burduhan, burd-ulea "uomo grosso panciuto" derivano secondo lui dalla 

medesima radice, cfr. anche arm. port "ventre" (appartenente al sostrato preie. 

dell'armeno), sic. berta "id." (di origine preie.). 

 Ciorănescu (1958-1966: 98) sostiene che il rom. borț è usato ampiamente in 

Romania, eccetto in Transilvania settentrionale. Egli la considera come creazione 

espressiva, dovuta da una parte alla consonanza brf, blf (che dà l'idea di "masa blanda o 

fofa", cfr. bârfi "spettegolare, calunniare", bolfă "piccola protuberanza, rigonfiamento"), 

dall'altra alla rad. espressiva borh- (ghiorț-), che esprime il brontolio dello stomaco. Egli 

cita Ernout-Meillet (riguardo al lat. abdomen) secondo cui "en general, los nombres del 

abdomen son de origen oscuro" e insiste che in questo caso il punto di partenza dovrebbe 

essere quello di "rumore intestinale", come nel rom. burduf "borsa di pelle bovina, ovina 

oppure ricavata dallo stomaco di tali animali" e burdihan "id.; stomaco dei ruminanti"401. 

Ciorănescu considera il rom. burtă un "singular regresivo", formato secondo il modello del 

pl. borți, burți. 

 III. La fonistoria dell'albanese, in base anche ai pareri concordanti della 

maggioranza degli studiosi, dimostra che bark appartiene al fondo ereditario ie. di tale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
399 Egli fornisce inoltre un prob. raffronto con i seguenti antroponimi: Burtzi (Grumentum, Basilicata), 
Burtinus (Tomis, Romania), Burtilinus (regione di Târnovo, Bulgaria), Burtsitsinis (Histria, Romania). 
400 Meyer (1891: 28). Brâncuș (1999: 41) si unisce al parere degli studiosi che vedono nel rom. burtă e l'alb. 
bark, barrë, (m)barsë la provenienza da un'unica radice. Egli inoltre afferma che l'alb. bark risulta avere un 
alto numero di derivati e composti, oltre a una ricca fraseologia; alcune di queste corrispondono in romeno a 
burduf, burdihan. Molte espressioni sono infatti identiche al romeno, p. es. rom. I s-a lipit burta de spate = 
alb. Iu ngjit barku pas shpine, letter. "Gli si incollò la pancia sul dorso (per la fame)"; rom. burta ulciorului = 
alb. barku i shtambës, letter. "la pancia della caraffa"; rom. perete cu burtă = alb. mur me bark, letter. "muro 
con pancia". 
401 Ma cfr. alb. burdhë. 
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lingua. Ciò che è certo è che non si può parlare di una situazione di prestito dal romeno in 

albanese o viceversa, ma che si tratta verosimilmente di voci ereditate da un fondo comune 

e sviluppate in modo del tutto indipendente nelle due lingue, come dimostra la divergenza 

di vocalismo e consonantismo. L'affermazione di Kalužskaja secondo cui la parola romena 

borț presenti un vocalismo più arcaico rispetto a quella albanese sarebbe verosimile, se si 

pensa che ie. *ŏ > alb. a402 (oppure u403); tuttavia, se βαρ[υ]κα, bardia e βαρδῆν fossero 

effettivamente connessi all'alb. bark, tale affermazione risulterebbe discutibile (cfr. rom. 

baltă ~ rus. бoлóтo < a. sl. blato, per cui v. alb. baltë). 

 

 

 bashkë  (f.) "vello (di pecora) tosato, parte del vello" ~ rom., arom., megl. bască 

(f.) "lana ovina, l'insieme della lana tosata da una singola pecora". 

 I. Bashkë è ritenuta generalmente voce panalbanese404. La voce romena è attestata 

anche in aromeno e meglenitico, anche se per quanto riguarda il romeno settentrionale 

("dacoromeno")405 essa viene ritenuta obsoleta da Papahagi (1963: 193), Russu (1981: 

261), Brâncuș (1983: 40)406 e Kalužskaja (2001: 22), e anche di carattere regionale dal 

DOOM2 (2005)407. Tiktin (1986: 280) invece la ritiene voce tipica dei dialetti moldavi. 

 Secondo Çabej (1976a: 178-179) e Brâncuș (1983: 40) la parola è conosciuta 

nell'alb. pop. col sintagma një bashkë lesh (tradotta in rom. come o bască de lână) sul 

modello del quale è stato formato l'arom. (Albania) bască de γănă. Il motivo per cui essa 

continua a essere usata in tale dialetto è secondo Brâncuș dovuta al fatto che gli Aromeni 

dell'Albania si occupano quasi esclusivamente di pastorizia. Il sintagma in questione viene 

tuttavia documentato anche nel megl. bască di lǫnă. 

 La voce rom. è penetrata nell'ucr. basĭka, bas'ka "nome di pecora"408. 

 II. Molti studiosi considerano entrambe le parole come ereditate da un fondo ie. 

(che in romeno riguarderebbe il sostrato): Meyer (1891: 28), Hasdeu (1893: 2594-2596), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
402Orel (2000: 2), Topalli (2007: 91), Ölberg (2013: 78).	  
403 Topalli (2007: 91): kush "chi" ~ ie. *kʷos; punë "lavoro" ~ ie. *pondā "peso", lat. pondus; hudhër "aglio" 
[< a. palb. *skurdā, Orel (2000: 44)] ~ ie. *sḱor-, gr. σκόρδον "aglio"; lëkurë "pelle" (lë- + kurë) ~ ie. *kor- 
"tagliare, dividere", lat. corium "pelle". Ölberg (2013: 78-83) non tiene in considerazione tale riflesso. 
404 Çabej (1976a: 178-179), Topalli (2007: 383). Çabej (1976a: 178) e Brâncuș (1983: 40) affermano che alb. 
bashkë "vellus" viene attestato a partire dalla seconda metà del XVII sec. (in Bogdani). 
405 Tiktin (1986: 280) riferisce che la voce rom. sett. è attestata dal XVI sec. 
406 Il linguista romeno afferma che nel cosiddetto "dacoromeno" (ovvero rom. settentrionale) la parola in 
questione appare casualmente, essendo documentata una sola volta nel Psaltirea Scheiană (manoscritto 
romeno del XVI sec.).	  
407 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A1sc%C4%83]. 
408 Russu (1981: 262). 



	   88	  

Jokl (1923: 170-171), Philippide (1927: 698), Rosetti (1962a: 101, 105, 108), Vraciu 

(1964: 20), Poghirc (1969: 336), Russu (1981: 262), Brâncuș (1983: 41), Ivănescu (1993: 

312)409 e Sala (2006: 83, 86)410. Secondo Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 75) il sostrato 

in questione è protoalbanese.  

 In particolare, Meyer (1891: 28) riporta una grafia baskë (seguendo Hahn)411 e 

considera l'alb. identico all'arom. bască, come aveva precedentemente rilevato Kavalliotis. 

Egli ipotizza un confronto con il trac., lid. βασσάρα, che Lagarde (apud Meyer) intende 

come barsara e lo confronta con l'av. varǝsa, arm. waṛs "pelo, capelli". La voce alb. 

proverrebbe quindi da una base *vars-kë (prossima alle lingue iraniche412), dove alb. s = ie. 

*ḱ. Hasdeu (1893: 2594-2596) invece riconduce i termini alb. e rom. a una base comune 

trac. *baska, da una rad. *vas + suff. -ka prossima all'a. ind. ūrṇā "lana", a. sl. eccl. vlьna 

"id.", lat. vellus, got. vulla ecc. Jokl (1923: 170-171) respinge l'etimo di Meyer per motivi 

fonetici, in quanto sk non può diventare šk in alb. Secondo lui la voce bashkë va collegata 

all'a. ind. bādhate "spinge, preme", proponendo la derivazione da una rad. ie. *bad(h)-ese 

+ suff. k. Lo sviluppo semantico non presenta secondo lui difficoltà, cfr. lat. frequens 

rispetto a farcio "riempire, farcire" e inoltre il parallelo offerto da alb. bashkë ~ bashkonj 

"avvicinare, unire, unirsi (anche sessualmente)" e lat. pressus (> it. presso, fr. près) ~ 

premere che significa anche "unirsi sessualmente". Poghirc (1969: 336) afferma che la 

corrispondenza rom. s ~ alb. sh /ʃ/ sarebbe la prova di reciproca indipendenza. Egli, seguito 

da Paliga (2006: 42), ipotizza un etimo ie. *bhasko- "fascio"413 > mcd. βάσκoς "fascio di 

legna", lat. fascia, fascis. Perciò, il significato originario del rom. bască e alb. bashkë, 

baskë sarebbe "cumulo, mucchio (di lana dopo la tosatura di una pecora)". Egli inoltre 

ipotizza una relazione con l'avv. alb. bashkë "insieme", bashkonj "unire". Su questa linea, 

Russu (1981: 262), prendendo spunto da Mann (q. v.), aggiunge al confronto il gr. 

φάσκος414 e interpreta la base ie. già ipotizzata da Poghirc come estensione con un 

elemento -k- < rad. ie. *bhas-. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
409 Secondo Ivănescu le voci dovevano esistere anche in illirico, ma l'origine ultima è molto prob. daco-misia. 
410 Sala afferma che la voce rom. appartiene al sostrato traco-dacico (inteso come varietà della lingua tracia, 
dalla quale secondo lui proviene l'alb.). Egli seguendo la teoria di Coseriu sostiene che i termini di origine 
latina sono generici (lână "lana") mentre i corrispodenti di sostrato presentano un sign. specializzato (bască 
"lana ovina, l'insieme della lana tosata da una singola pecora"). 
411 Grafia errata secondo Restelli (1957a: 467), Çabej (1976a: 178), Brâncuș (1983: 41) e Ölberg (2013: 79). 
412 Confronto rigettato da Çabej (1976a: 178), in quanto il parere generale degli studiosi vede nell'av. varsa 
una r < l, simile all'a. sl. eccl. vlasъ "lana". 
413 Pokorny (1959: 111). 
414 Frisk (1960: 996) dà il significato di "vello di muschio pendente dalle querce", riporta una forma base 
*φάρσκος [morfologicamente uguale a gmc. *bars-ka-z, b. ted. barsch "tagliente, aspro", Restelli (1957a: 
468)] e quindi annovera le tre possibili etimologie della voce proposte da Solmsen: 1) parola greca legata al 
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  Vi sono studiosi che invece considerano autoctona solo la parola albanese (mutuata 

invece in romeno): Densusianu (1901: 352415; 1938: 537416), Mann (1941: 13)417, Çabej 

(1976a: 178-179), Janson (1986: 110), Orel (1998: 19)418 e Ölberg (2013: 79).  

 In particolare, secondo Çabej (1976a: 178-179) l'uso panalbanese della parola era 

originariamente sintagmatico: një bashkë lesh "una parte intera del velo ovino" > bashkë 

(ellissi di lesh "lana"); l'estensione semantica "una parte del vello" > "vello" è 

probabilmente avvenuta a causa dell'influsso dell'avv. bashkë "insieme" (ovvero inteso 

come "il vello nella sua interezza"). L'alb. bashkë < *barshkë (~ gr. φάρσoς419 "pezzo 

strappato, parte staccata, porzione; quartiere", irl. berraim "tosare", berr "corto", a. al. ted. 

brestan "rompere, strappare"420), grazie alla testimonianza concreta dell'alb. barukë (id. a 

një bashkë lesh) inteso come bar-ukë421. Çabej (1976a: 179) suppone una base palb. 

*bhorskā-, qualora il suff. -shkë422 non si sia aggiunto più tardi. È secondo lui irrilevante 

l'affermazione di Pușcariu (1940: 178) secondo cui l'alb. sh < alb. s423, per cui la forma 

romena sarebbe più antica; questo poiché in molti casi i prestiti albanesi in romeno 

conservano una fase più antica della lingua modello, fenomeno frequente nella linguistica 

di contatto. Çabej (1976a: 179-180) infine si oppone al parere di Poghirc (1963: 98) 

secondo cui la var. gh. mashkë testimonierebbe un cambio antico b ~ m dell'albanese, 

confrontabile con un fenomeno simile in traco-daco, per cui bashkë sarebbe una voce di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
b. ted. barsch "tagliente, pungente, ruvido", a. irl. barr "punta, cima" (celt. *barso-), a. al. ted. burst "setola" 
= a. ind. bhṛṣṭí- "punta", lat. fastīgium "sommità del tetto, del frontone; cima, estremità"; 2) legata al gr. 
φάρσος "pezzo, parte"; 3) tramite una fase intermedia *φάρκ-σκος, legata a φoρσκόν· λευκόν, πoλιόν, ῥυσόν. 
Beekes (2010: 1557) riguardo a φάσκος "tufts of moss drooping from oak trees" considera impossibile una 
scelta definitiva tra le ipotesi di Solmsen (q. v.), Mann (q. v.) e l'accostamento a φάσκωλος "leather bag, bag 
for clothing, for metal objects, etc." e a βάσκιoι "bundles of dry wood" ecc.; egli conclude affermando che si 
tratta molto prob. di una voce pregreca. Lo stesso vale secondo lui per φάσκωλος, connesso a φάσκος, "in 
which case the bag would have been denominated after a skin from which the hairs have been removed", 
aggiungendo che la parola viene collegata da Pokorny a βάσκιoι, quest'ultima ritenuta macedone (> lat. 
pasceolus, phascolum). 
415 Il quale vede nelle voci romene un prestito dall'alb. per tramite serbocroato o bulgaro. 
416 Dove si parla di un alb. baskë. 
417 Mann collega la voce alb. all'avv. bashkë "insieme" e, al di fuori dell'alb., al gr. φάσκος. 
418 Orel considera bashkë "vello" < palb. *bar(u)ška, etimologicamente connesso all'alb. barukë "id." < alb. 
berr "bestiame minuto (ovino o caprino)". Un'evoluzione semantica simile si ha secondo lui nel sct. ajína- 
"pelle" ~ ajá- "capra". 
419 Corrispondenza albano-greca secondo Çabej (1976a: 179) simile all'alb. bār "erba, medicina" ~ gr. 
φάρµακoν. 
420 Per il significato cfr. in Berneker (1908-1913: 553) biel. skumát "pezzo; ciuffo di capelli" < gr. 
κoµµάτι(oν) "pezzo". 
421 Etimologia ammessa anche da Topalli (2007: 383). 
422 La funzione di tale suffisso è secondo Xhuvani-Çabej (1962: 86-87) poco chiara. Secondo Jokl (apud 
Xhuvani-Çabej) si tratta essenzialmente dell'agglutinazione di due suffissi -sh + -k, p. es. avv. bashkë 
"insieme" < *bad(h) ese + -k ~ sct. badhate "schiacciare", oppure bjeshkë "pascolo di montagna" < *bier-
shkë < vb. bie "portare" ecc. Xhuvani-Çabej affermano che la storia della formazione di una parola antica 
come bashkë "vello" resta ignota in quanto voce etimologicamente oscura. 
423 Caso secondo Çabej identico all'alb. shkrumb > rom. scrum, ngr. σκρoῦµoς. 
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sostrato. Egli si oppone anche al confronto di Poghirc (q. v.), Russu e Mann (v. sotto) con 

l'avv. bashkë "insieme", voce generalmente considerata in origine un sostantivo (cfr. alb. 

tok "mucchio, gran quantità" ~ tok "insieme", ngr. µαζί "insieme" < a. gr. µᾶζα "mucchio, 

massa") < *baksk- ~ lit. bakske "fascio (di paglia)"424, lat. fascis, fascia, md. irl. basc 

"collana"425. 

 Capidan (1921/1922a: 480-481) invece sostiene il contrario degli studiosi 

sopracitati. Partendo da una forma alb. baskë "pelle di lupo" (ovvero sinonimo di ujkth in 

Kavalliotis)426, egli afferma che dal punto di vista semantico la voce alb. non era nota col 

significato di quella aromena e che quindi non era molto diffusa427; mentre dal punto di 

vista fonetico, data la conservazione di s, tale voce pare essere recente in alb., pertanto 

viene considerata un prestito dall'aromeno. 

 Restelli (1957a: 467-468) collega l'alb. bashkë (la cui forma preistorica sarebbe 

*bars-ë-kā) alla voce greca ipotizzata da Mann (q. v.) e al gmc. *bursti "setola" (< 

*bhṛsti), a. irl. barr "cima, fogliame, pelo" ecc. (gruppo a cui veniva precedentemente 

collegato l'alb. bredh "abete"), tutte da una rad. ie. *bhares-/*bhores- "che sta in alto, 

punta, setola", specificando che non è possibile determinare con esattezza con quale 

colorazione della vocale radicale sia continuata tale rad. perché ie. *o, *a > alb. a. In linea 

con Jokl, egli aggiunge che: 1) il nesso shk non è originario in quanto ie. *sk > alb. h 

davanti a vocale scura, pertanto "è necessario supporre tra rad. e suffisso una vocale di 

collegamento, caduta dopo il suo indebolimento quando il passaggio da sk a h non era più 

operante"; 2) "la liquida è scomparsa davanti a sh come del resto davanti ad altre spiranti", 

donde l'es. bjeshkë "terreno montuoso" < *bjer-shkë. 

 B. Demiraj (1997: 93-94) sostiene che l'unico raffronto possibile è quello con la 

voce romena, per cui si può ipotizzare che nei Balcani la parola fosse usata in epoca 

relativamente antica per denotare un'unità di misura. Altre proposte etimologiche come il 

collegamento col tracio (Meyer, q. v.), col greco (Mann, q. v.) o col tedesco (Restelli, q. v.) 

sono secondo lui molto discutibili. Anche se l'aspetto socioculturale che ne è alla base resta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
424 Voce tuttavia non documentata nelle fonti consultate. 
425 Çabej (1976a: 180-181). Brâncuș (1983: 41) dinanzi alla tesi di Çabej secondo cui il rom. (comune, 
secondo Brâncuș) bască provenga dall'alb. bashkë obietta che all'epoca del romeno comune l'albanese aveva 
già sviluppato il fonema /ʃ/ < /s/ nelle voci autoctone e in quelle mutuate dal latino e dall'antico greco. 
426 Forma e significato considerati erronei dalla maggioranza degli studiosi, cfr. Çabej (1976a: 178), Ölberg 
(2013: 79).	  
427 Su questa linea, Papahagi (1963: 193) afferma che la voce albanese ha una vitalità inferiore in albanese 
(rispetto all'arom. bască), essendo usata maggiormente la forma lesh "lana". Il suo parere è contraddetto da 
Çabej (1976a: 179), il quale afferma che lesh e bashkë interessano ambiti di uso diversi. 
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poco chiaro, l'alb. bashkë "vello" e l'omofono avv. bashkë "insieme" sono difficilmente 

separabili secondo B. Demiraj, cfr. tok come sostantivo e avverbio (q. v.). 

 Kalužskaja (2001: 96) afferma che l'ostacolo principale per quanto riguarda il 

confronto con le voci paleobalcaniche (trac. βασσάραι, mcd. βάσκιoι "fascio di rami 

tagliati", βασκευταί "bracciate, fasci") è il riflesso sk in albanese. Tale problema sarebbe 

tuttavia superabile se tale voce la si considera un prestito, non una parola ereditata. 

Pertanto, in base alla sua ipotesi sul rapporto di adstrato tra protoalbanese e realtà 

linguistica paleobalcanica e alla forma simile nell'antico macedone e nel tracio, lei afferma 

che bashkë è verosimilmente un prestito da una lingua paleobalcanica. Per quanto riguarda 

il riflesso di *sk paleobalcanico in albanese, Kalužskaja fornisce i seguenti esempi: ill. 

Σκoῦπoι, Scupi > alb. Shkup [mac. Skopje, srbcr. Skoplje, ngr. Σκόπια, N. d. A.], ill. 

Scampinus > alb. (idr.) Shkumbini, trac. σκάλµη "spada" > alb. shkallmë "id."428. Tuttavia, 

la voce romena, obsoleta in tale lingua secondo Kalužskaja e Papahagi (q. v.), non fornisce 

secondo lei (2001: 96) una base credibile per cui considerarla un prestito dall'albanese o 

una voce di sostrato. 

 III. Da quanto testimoniato dalla fonetica storica albanese, il fondo ereditario di 

questa lingua non prevede un riflesso ie. *sk > alb. shk429. Tale risultato interessa 

normalmente i prestiti antichi in alb., ovvero gli antichi grecismi e latinismi430, pertanto un 

tramite (latino, greco o paleobalcanico) tra l'alb. bashkë e l'etimo originario è in questo 

caso un'ipotesi altamente probabile, cfr. anche Shkodër < Scodra. Il rom. bască, 

considerando che il nesso sk (latino) è conservato in questa lingua 431 , non è 

necessariamente riducibile a un albanismo, nel cui caso ci si aspetterebbe piuttosto un 

*bașcă. Si consideri che in albanese ci sono voci provenienti molto probabilmente dal 

latino tardo/volgare, oppure che risultano come prestiti arcaici dall'italiano (mushkull < lat. 

muscŭlus "muscolo" oppure un antico italianismo, cfr. la var. odierna muskul "id."; pjeshkë 

"pesca" < lat. volg. *pĕsca < *pĕssica < lat. Persica malus, oppure < it. pesca; shkatërr 

"pastinaca" < lat. squātus, squātĭna "Squalus squatina" oppure < ven. squatura, squadro), 

le quali conducono lo sviluppo sk > shk fino in epoca medievale, periodo in cui tra l'altro i 

contatti con la pastorizia nomade romena dovevano essere di una certa intensità. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
428 Voce ghega settentrionale considerata prestito dall'a. gr. σκάλµη "spada" (parola in sé ritenuta di origine 
tracica), oppure direttamente dal tracio, Çabej (2006: 58). 
429 Nonostante tale riflesso venga ammesso da Barić (1955: 34) riguardo a bashkë ~ a. irl. bask, mentre 
sarebbe ie. *sḱ a dare alb. h. Anche Luka (2010b: 299) ammette il riflesso shk, ma solo quando *sk è seguito 
da ă, ŏ, ŭ. 
430 Cfr. shkëmb "roccia" < lat. scamnum, Topalli (2007: 349 nota 72). 
431 Dimitrescu (1967: 125), Nandriș (1963: 130). 
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 L'interferenza ipotizzata da Çabej (q. v.) tra bashkë "vello" e l'avverbio omofono 

"insieme" potrebbe avere conferma dal fatto che nel Vocabolario albanese-italiano di 

Massolini-Buttafava (1979: 15) il lemma bashkë è tradotto come avv. "insieme" e come 

sost. "l'insieme della lana tosata alle pecore, vello". D'altro canto, ciò potrebbe anche 

prospettare l'ipotesi di studiosi quali Poghirc, Russu, Mann e B. Demiraj432 che si tratti 

dello stesso termine con sviluppi semantici diversi. 

 

 

 berr (m.) "bestia minuta (pecora, capra), capo (di bestiame minuto)" ~ rom. bâr 

"interiezione con cui il pastore incita le pecore". 

 I. Berr è voce panalbanese 433 . Essa è documentata in tutta l'area romena 

settentrionale434, mentre è assente nei dialetti sud-danubiani435. 

 L'alb. conosce composti quali gh. rraberr (con pref. rrë-) "bestiame in pessime 

condizioni, malnutrito" (Mirdizia), gh. kaberr "idiota, grossolano; animale macilento", 

(Elbasan) gaberr436. In romeno settentrionale vengono documentate forme regionali quali 

bâră "pecora" (Moldavia) e bârâiac "agnello" (raro, Moldavia)437. 

 La voce rom. sett. sarebbe penetrata secondo Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 105) nel 

srbcr. bir "action d'élever et garder les moutons", bar (qualora non si trattasse di 

un'abbreviazione di baran "agnello") "mot prononcé par les bergers afin de faire tenir 

tranquilles les moutons durant leur traite". 

 II. Le primissime ipotesi di studiosi quali Stier (1862: 208-209)438, Schuchardt 

(1872: 253; 1912: 36)439 e Berneker (1908-1913: 43-44)440 relative alle origini delle voci in 

questione si presentano molto incerte.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
432 Il quale (1997: 93-94) afferma che quasi certamente ha ragione Meyer (q. v.), supponendo che qui ci sia 
un uso avverbiale di un sostantivo ormai scomparso (cfr. tok, q. v.) le cui tracce sono chiaramente 
riscontrabili nella terminologia pastorale alb., cfr. bashkë "vello". I suoi collegamenti col lat. fascis, gr. 
φάσκωλoς "borsa di cuoio", md. irl. basc "collana" rappresentano finora la migliore soluzione etimologica 
secondo B. Demiraj, che propone una base (p)alb. *bask-. 
433 Mann (1948: 25), Çabej (1976a: 202-204), Topalli (2007: 275). Çabej (1976a: 203) riferisce che la voce 
alb. è attestata dal 1416-1417 (Catasto veneziano di Scutari). 
434 A partire dalla prima metà del XIX sec. secondo Tiktin (1986: 337). 
435 Brâncuș (1983: 42); DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A2r]. 
436 Çabej (1976a: 203). 
437 Brâncuș (1983: 42), il quale riferisce che Hasdeu sostiene che la voce in questione sia documentata anche 
in nomi propri quali Bără (Bâră), Bârcă, Băroaie, Bărăști, Bărilă (Berilă), Berești, Berică, Bârle, Bărac, 
Berc, Bărcan ecc. 
438 Stier sostiene che, se l'alb. berr è un prestito, dato che rr deriva spesso per assimilazione da kr, rk, si 
possono prendere in considerazione ungh. birka, zing. bakra (entrambi "pecora") o nlat. pecora; quest'ultimo 
sarebbe preferibile se si trovassero altri esempi di sincope di o [ipotesi difficilmente sostenibile, N. d. A.]. Se 
la parola alb. è invece ereditaria, si possono confrontare secondo lui non solo le forme di Esichio βάρειoν, 
βάρα, ma anche quelle lituano-slave baronas, baran. 
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 Per un etimo antico preromano propendono lingusti quali Meyer (1891: 33)441, 

Pușcariu (1905: 16-17)442, Philippide (1927: 700)443, Brâncuș (1983: 42-43), Ivănescu 

(1993: 312)444 e il LEI (2002: 783-784). Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 75) 

sostengono l'ipotesi di una voce di sostrato protoalbanese.  

 In particolare, Meyer (1891: 33) afferma che l'alb. berr rappresenta un'antica voce 

alpina445 documentata anche nelle parlate italiane settentrionali: cmsc. bar, bara, barìnn, 

berg. bar, rmgn. berr "montone", mil. bera, piem. bero "montone, pecora", engad. bar, lor. 

ber. Egli suppone un legame anche con a. sl. eccl. baranъ "montone" = srbcr. baran ecc., 

considerando invece di origine slava lit. barónas "caprone", ungh. bárány "agnello", 

riferendo inoltre il collegamento col mordv. boran "montone" effettuato da Miklosich, ma 

opponendosi a un nesso col curd. berh' "agnello". Meyer infine collega berr all'alb. barí 

"pastore", anche quest'ultima secondo lui antica voce dell'ambito pastorale. Brâncuș (1983: 

42-43) sostiene che il confronto con l'alb. berr si impone per motivi semantici, poiché solo 

in alb. e in rom. il termine in questione avrebbe un significato generico: in albanese esso 

indica il bestiame minuto (pecore, capre, arieti, caproni), mentre in romeno viene usato 

come interiezione in riferimento a questi animali. Secondo lui, è possibile che nel romeno 

comune esistesse un sost. bâră (bără) dal senso generico come in albanese, 

successivamente scomparso a causa della "concurența" del sinonimo latino. Egli afferma 

che le parole con cui vengono chiamati o mandati via gli animali sono in molti casi i nomi 

stessi di animali in lingue vicine (cfr. Poghirc), oppure nella lingua medesima: p. es. il 

rom. oaie, ripetuto, è divenuto anche un'interiezione nel linguaggio pastorale. Il LEI (2002: 

783-784) considera come punto di partenza di brr- (grido di richiamo soprattutto per 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
439 Schuchardt confronta alb. berr con engad. bar, cmsc. bara, barinn, rmgn. berr, piem. bêro, lor. ber, beura 
ecc. Egli afferma che in alb. si trovano molte parole imparentate con voci romanze di origine non latina, 
anche se il tipo di parentela è spesso oscuro. Si può trattare secondo lui di: comune eredità ie.; o di prestito 
romanzo > alb.; o all'inverso a. alb. > romanzo; o ancora di prestito comune in alb. e nlat. da una terza lingua. 
440 Berneker sostiene che le voci slave (baranъ, boranъ ecc.) sono da confrontare con l'a. gr. βάριχoι· ἄρνες, 
βάριoν· πρόβατον (Esichio), alb. berr, bari "pastore", gh. "bestiame". Difficile a suo parere dire quanto tali 
concordanze dipendano da parentela originaria e quanto da fenomeni di prestito. Egli reputa poco credibile 
Pogodin, che parte da un ie. *ber- "piccolo animale con le corna". 
441 Il quale tuttavia non include il rom. 
442 Pușcariu riporta il rom. bec "montone" = it. becco, che potrebbe derivare da un abbreviamento di berbex, 
il cui primo elemento ber- richiamerebbe la sinonima voce alpina berr-/barr-, che ritorna nell'alb. berr. 
443 Philippide (1927: 700) considera il rom. bâr < *ber, sostenendo che le voci alb. e rom. sono sicuramente 
autoctone. 
444 Il quale propone un etimo *berr- e sostiene che le parole in questione dovevano esistere anche in illirico, 
ma che l'origine ultima è molto prob. daco-misia. 
445 Jokl (1923: 242-245) critica tale tesi. Egli inoltre ritiene che l'alb. beronjë "sterile" sia formato da una 
base ber "montone" di origine romanza (da cui anche la forma letteraria berr) + suff. -onjë anch'esso 
derivante da un nlat. -onia. Il significato si spiega secondo lui in base all'osservazione semasiologica che 
l'animale maschio è quello che non figlia, ossia "sterile"; pertanto beronjë sarebbe analizzabile come "pecora 
con caratteristiche da montone", cioè incapace di generare. 
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pecore e capre446, con alternanza vocalica *ber(r)-, *bir(r)-, *bar(r)- e variazione della 

consonante iniziale b/p) il suono br con il quale i pastori imitano il verso delle pecore per 

tenerle al sicuro o richiamarle. La storia etimologica dell'ampia famiglia viene tuttavia 

considerata complessa, "generalmente ricondotta a un prelatino *berr- (addebitato da 

taluni al sostrato mediterraneo447) in assenza di connessioni più trasparenti e scartando 

quindi varie proposte": nome proprio Béroul (Marchot), lat. verres (Nigra), belare (Jud), 

collegamenti germanici (sved., norv. dial. barri "montone") ecc. Viene riconosciuta 

l'ampia diffusione nell'Europa balcanica e centrale (a partire dalla glossa di Esichio "e 

soprattutto dall'albanese" berr "pecore", bari "pastore", rom. bărăi "condurre le pecore", 

per finire al gruppo slavo e marginalmente al germanico). Viene così ammessa la tesi di 

Caldarini, la quale inquadra tale tema nel gruppo lessicale europeo-centrale, basandosi, 

oltre che sulla dispersione areale, sui cospicui fenomeni d'irregolarità formale (alternanze a 

~ e(i), l'influsso dell'onomatopea, ampiezza delle derivazioni suffissali), nonostante alcuni 

indizi in direzione mediterranea (varianti iberiche settentrionali con m-, presenza di tipi 

semitici come accad. parru "giovane montone", a. sir. parrā) e forme con p- nell'a. occit. 

paroc "montone". Per quanto riguarda l'area italiana, "assai povera di riscontri letterari o 

sovradialettali", l'estensione geolinguistica viene considerata essenzialmente cisalpina, 

toccando marginalmente l'area veneta e i suoi dintorni "ma scendendo fino ai dialetti 

mediani". Tale area conosce "qualche ampliamento marginale" come l'engad. bar "ariete" e 

"forti riscontri in territorio galloromanzo (il che potrebbe indirizzare verso un 

collegamento antico di tipo celto-ligure)". 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
446 Cfr. infatti in Zymberi (1996: 31) brry-brry! "interiez. per avvicinare l'agnello" (Karanikiq/Karanikić, 
Krajë/Krajina, Montenegro), "interiez. per stimolare il bestiame minuto ad abbeverarsi" (Brajshë/Brajše, 
Anamali, Montenegro). 
447 Ossia studiosi quali (inizialmente) Hubschmid (1955a: 194-196), Lahovary (1955: 316-317), Polák (1962: 
87-88), Skok (1971: 110) e Paliga (2006: 47, 363) (il quale riporta anche idr., oron. Bârsa, cec. beran 
"montone", pol., ucr., rus. baran "id.", fr. dial. berri "id.", lat. vervex, berbex; la voce rom., anziché un 
prestito, sarebbe il risultato di un restringimento di significato). In particolare, Hubschmid (1955a: 194-196) 
ritiene berr, inteso come grido di richiamo e per designare ovini maschi, largamente attestato nelle lingue 
romanze. Oltre all'alb. e al rom., egli cita l'a. gr. βάριoν "agnello piccolo" e prosegue citando voci slave, 
germaniche, caucasiche, asiatiche e africane. La rad. romanza berr con i suoi corrispondenti eurasiatici e 
africani è secondo lui un antichissimo termine della pastorizia introdotto in occidente all'epoca del neolitico. 
Pare impossibile secondo lui ritenere che tutti questi termini per "pecora" risalenti al tipo berr siano parole 
recenti, sorte indipendentemente l'una dall'altra. Lahovary (1955: 316-317) aggiunge l'accad. parru "pecora 
che ha meno di due anni", a. sir. parā "pecora" e afferma che il termine in questione è riscontrabile 
ampiamente in camito-semitico e "méditerranéen" come berro "pecora". Polák (1962: 87-88) confronta l'alb. 
col basc. barro "agnello di un anno" insieme a molte altre concordanze basco-albanesi [da ritenersi presunte, 
N. d. A.] che secondo lui non possono essere casuali. Quindi le voci albanesi in questione apparterrebbero 
certamente a un sostrato protoeuropeo o mediterraneo. Skok (1971: 110) riguardo al srbcr. baran "ariete" 
afferma che la voce non viene documentata in altre lingue slave meridionali, mentre essa è comune in quelle 
settentrionali (ungh. bárány "agnello" proverrebbe invece dallo sl. pannonico). La sua esistenza nei Balcani 
sarebbe provata, oltre che dall'alb., anche dall'a. gr. βάριoν (in Esichio). Egli infine riporta anche il confronto 
effettuato da Miklosich con il mordv. boran, prob. di origine russa. 
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 Un'origine onomatopeica per le voci in questione viene ipotizzata da Hasdeu (1893: 

3234)448, Jokl (1923: 242-245), Rohlfs (1925a: 674)449, Meyer-Lübke (1935: 91), Vasmer 

(1953: 53-54)450, Ciorănescu (1958-1966: 83)451, Hubschmid (1963b: 93)452, Georgiev 

(1965b: 76)453, Poghirc (1969: 337)454, Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 105)455, Çabej (1976a: 

202-204)456 e dal DEX (2009)457.   

 Vi sono studiosi che propendono per un etimo iranico. Wędkiewicz (1914: 277-

278) afferma che la voce birka di varie lingue slave è stata più volte spiegata come parola 

di origine valacca. Non risultandogli attestata in romeno, neppure per via indiretta [il che è 

falso, cfr. mold. biarcă, bircă, bârcă "pecora"458], egli ipotizza un rapporto con la famiglia 

di larga diffusione berr- (barr-), a cui si riallaccia anche sl. baran "montone", mentre il 

rom. barán è un prestito dal russo. Egli riferisce che Vasmer pensa a un'origine orientale di 

questa famiglia, ponendo come confronto un pers. berre "agnello". Difatti, Densusianu 

(1923-1924: 56 s.) vede nella voce in questione un'origine iranica. Tuttavia, secondo 

Meillet (1925: 88) è difficilmente credibile che il gruppo dell'engad. bar "pecora" ecc. 

risalga al pers. barra "agnello", in quanto non vi è un'adeguata concordanza di significato 

[affermazione tuttavia discutibile, N. d. A.] e la b- iniziale è un suono propriamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
448 Hasdeu afferma che il rom. bar/bârrr è un'interiezione che non ha nulla a che vedere col lat. belare (da 
cui viene fatto derivare da Laurian-Massim) in quanto essa si trova anche in fr. brrr! brrr! (Senna e Marna, 
Francia; Blavignac, Svizzera), occit. beri-beri!, berou-berou! "pour appellar les moutons on leur dit". Egli fa 
notare che da questo "grup fonetic" ha avuto origine lo stesso nome della pecora in albanese. 
449 Rohlfs riporta anche il basc. barro "agnello di un anno", sl., ungh. birka "pecora", pers. mod. berre 
"agnello", ar. bir! bir! "richiamo per le capre", ted. dial. burr "id." ecc. facendole tutte risalire a un grido di 
richiamo bérr. 
450 Relativamente al rus. бapáн. 
451 Ciorănescu afferma che il rom. bâr è una "creación expresiva" e che rr "bilabial" viene usato in varie 
lingue, cfr. sp. arre "arri!, interiez. nei confronti degli animali". 
452 Hubschmid reputa non convincente il confronto fra le basi *marr- e *barr- fatto da Bertoldi (secondo cui 
*marrone "montone" è vivo nel basc. marro, barro, nel guasc. marrú e nel valtell. barro, cmsc. barínn ecc.). 
In realtà si tratta secondo Hubschmid di due basi etimologicamente diverse, anche se entrambe presenti in 
basco. A suo parere, il tipo barr-/berr- "ariete" si riallaccia a un grido di richiamo per ovini, di vasta 
diffusione. 
453 Sottolineando che simili interiezioni "primaires" possono ricorrere in modo indipendente in molte lingue, 
senza che abbiano un nesso di affinità. 
454 Specificando che in romeno molte interiezioni di richiamo degli animali (spesso prestiti da lingue 
straniere) rappresentano il nome stesso dell'animale in questione. 
455 Limitandosi al romeno. 
456 Çabej è contrario a una relazione dell'alb. berr dall'ipotetico significato base di "ciò che viene portato (al 
pascolo)" con barrë "carico", bie "portare" inteso come riflesso di un collettivo *barr-i ̯ā, poiché il passaggio 
da *barr-i ̯ā a berr è secondo lui foneticamente difficile. Inoltre, dal punto di vista semantico, tale voce 
avrebbe dovuto designare una bestia da soma e non il bestiame minuto. Sulla linea di molti altri studiosi (q. 
v.), egli afferma che sia il rom. sia l'alb., così come anche le altre voci sinora elencate – compreso il pers. 
ber(r)e "agnello", ma curiosamente escluso il basc. barr "agnello di un anno" – provengono dall'interiezione 
con cui tale animale viene chiamato, la quale a sua volta è una formazione onomatopeica che imita il belato 
(bē) degli ovini. 
457 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/b%C3%A2r]. 
458 Forme date da Desnickaja (1984: 314), secondo lei dall'etimo non chiaro assieme all'alb. berr. 
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persiano, non iranico in senso lato. Rosetti (1962a: 108-109) ritiene che l'ipotesi di 

un'origine iranica si scontra con difficoltà fonetiche insormontabili. 

 B. Demiraj (1997: 95-96) sostiene che, separando b- iniziale, che potrebbe essere 

una prostesi popolare richiamante il belato della pecora, si otterrebbe un possibile 

collegamento con t. rrunjë, gh. rrunë(z) "pecora di due anni" < palb. *ṷrēn-, cfr. gr. 

βάριχoι· ἄρνες (in Esichio). 

 Orel (1998: 21-22) considera la voce alb. da un palb. *barṷa etimologicamente 

connesso all'a. nord. borgr "maiale", a. al. ted. barug, baruh "id.", sl. *borvъ "cinghiale". 

 III. Considerata la diffusione così ampia della voce in lingue ie. e non, il confronto 

tra alb. e rom. assume in tal caso un'importanza assolutamente secondaria. Nonostante 

l'origine onomatopeica della parola in questione (che implica voci sorte in modo 

indipendente nelle varie lingue) resti l'ipotesi più plausibile, dal punto di vista formale la 

presenza della vibrante alveolare r(r) rappresenta un ostacolo. Ciononostante, è difficile 

pensare che una voce indicante l'ovino e documentata in lingue così distanti, anche 

geograficamente, possa avere un'origine comune. 

 

 

 bollë (f.) "grosso serpente; biscia; còlubro di Esculapio", bullar (m.) "grosso 

serpente mostruoso; pseudopo"459 ~ rom. bală (f.) "mostro, fiera spaventosa", balaur, 

bălaur(e) "mostro che incarna il male, dalla forma serpentina, con una o più teste e spesso 

alato; drago", megl. bălăúr(ă) (agg.) "grande", arom. (Albania) bularu "serpente rosso; 

serpente dagli occhi serrati (orbettino)"460. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
459 Reimer apud Jokl (q. v.) e Qazimi (2008: 28, 30) riferiscono che nelle credenze popolari del nord 
dell'Albania, bollë è una creatura mitologica sotto forma di grosso serpente nero, ma di buon augurio. Il 
bullar/bollar invece è di malaugurio. Quest'ultimo, in base alle credenze popolari riferite da Qazimi (2008: 
30), dopo essere stato maledetto da San Giorgio, ha gli occhi serrati durante tutto l'anno e li può aprire solo 
nel giorno del santo. Elsie (2001: 46-47) invece riferisce alcune tradizioni del volgo secondo cui, dopo 12 
anni di vita, un serpente si trasforma in bollë. Se sopravvive per 50 anni senza essere visto da un umano, si 
trasforma in bollar/bullar. Così per altri 50 anni e quest'ultimo si trasforma in errshajë/rrëshajë, un rettile 
mostruoso. Se quest'ultimo sopravvive allo stesso modo per altri 100 anni, diviene un kulshedër (< lat. 
chersydrus), solitamente descritto come un serpente gigantesco con 7 oppure 12 teste. La figura del serpente, 
come documentato anche da Elsie (2001: 239), è molto presente nel folklore albanese, sotto varie forme e 
denominazioni. Elsie inoltre riferisce che il serpente era un simbolo molto importante presso gli Illiri, 
specialmente presso quelli meridionali, e parla dell'esistenza di altari nella regione della Dardania (in epoca 
romana) dedicati alla coppia di serpenti Dracon e Dracaena. 
460 Brâncuș (1983: 34) afferma inoltre che l'assenza di bullar nell'arbëresh dimostrerebbe che il gh. bullar 
non sia molto antico e suppone possa essere un prestito dall'aromeno. Ciò comporta a suo parere le seguenti 
osservazioni: a) la voce aromena è documentata solo in Albania; b) le parlate aromene interessano il 
meridione albanese, pertanto una penetrazione della voce in ghego è poco verosimile [punto contraddetto dal 
fatto che i Vlacchi in tempi medievali erano sicuramente presenti anche nelle aree albanesi centrali e 
settentrionali (v. cap. 1), N. d. A.]; c) bullar esiste anche in tosco, quindi è preferibile ammettere che sia stato 
piuttosto l'arom. dell'Albania a prendere la voce in prestito da quest'ultimo. 



	   97	  

 I. Bollë e bullar sono voci panalbanesi 461 . Bală, balaur sono voci romene 

settentrionali462. L'arom. bularu è documentato solo in Albania, mentre il megl. (agg.) 

bălăúră significa "grande" (detto di una varietà di prugna)463. La var. rom. balaur viene 

comunemente ritenuta più tardiva rispetto a bălaur(e)464, considerando inoltre che nei testi 

antichi appare la forma băláur, con oscuramento della pretonica465. 

 In alb. si conoscono derivati quali bollnicë, bollujcë "biscia acquatica" (in Junk e 

Bashkimi), quest'ultimo da bollë ujse "biscia dal collare (Tropidonotus natrix)", lule bolle 

"pianta del genere Convolvulus o Gladiolus" (in Mann), grũn bolle "grano selvatico" 

(Spaç, Albania sett.), bollsharde "biscia particolarmente grossa e dalla pelle spessa" (in -

sharde si potrebbe identificare un shar- come in sharan, i sharmë "chiazzato, pomellato"), 

bollapjeshkë "donna corpulenta" 466, bullar "stupido". Il rom. conosce derivati quali 

bălătenie "mostro" (dial.) 467 , bălăoánă (sin.), bălăuraș, bălăurel, balaurel 468  (dim.), 

balauroáică "(nelle fiabe) mostro raffigurato come una donna", antr. Balaure (arom. 

Balaur(ă), gr. Bαλαωρίτης)469, Bălaur (XV sec.)470, top. Balaura, Balaurul, Bălăurel471. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: srbcr. blaor, blàvor, blàvora, 

blavórak, blàvoran, blàvûr, balàura, ucr. balaur "personaggio mitologico, drago" e sass. 

balaur "grosso cane pastore; drago; mostro", balauer "grosso cane pastore"472. 

 II. Stier (1862: 142) è tra i primi studiosi ad associare le voci alb. bollë e arv. 

bullar, aggiungendo anche alb. buronjë "serpente lungo e sottile"473 e il rom. balaur474. 

Quest'ultimo secondo Tiktin (1986: 270) potrebbe semplicemente derivare internamente 

alla lingua da șarpe băl-aur "serpente giallo-oro". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
461 Mann (1948: 33, 42), Çabej (1976a: 284-285). Bollë è attestato dalla prima metà del XVII sec. secondo 
Mann (1948: 33) e Çabej (1976a: 284), mentre bullar secondo Mann (1948: 42) è attestato tra la fine del XIX 
e l'inizio del XX sec. Topalli riporta anche un alb. ballaur, noto come patronimico nel tosco sudorientale e 
prob. romenismo, escludendo in tal caso un legame con alb. bullar. 
462  DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/bal%C4%83], [https://dexonline.ro/definitie/balaur]. Bală 
secondo Tiktin (1986: 270) è attestato dal 1800, mentre balaur dalla seconda metà del XV sec. 
463 Brâncuș (1983: 33). 
464 Secondo Brâncuș (1983: 34), attraverso una labializzazione di ă atona o attraverso un'assimilazione con la 
u seguente. 
465 Ionescu (1985: 40). 
466 Çabej (1976a: 284). 
467 Brâncuș (1983: 34). 
468 Tiktin (1986: 270). 
469 Russu (1981: 256). 
470 Tiktin (1986: 270). 
471 Russu (1981: 256). 
472 Russu (1981: 256). 
473 Il confronto con questa voce è contraddetto da Çabej (1976a: 283). 
474 Philippide (1927: 633-634) si limiterà ad accostare il rom. balaur al rom. bală. 
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 Studiosi quali Meyer (1891: 11) e Jokl (1921: 228-233), quest'ultimo seguito da 

Walde-Hofmann (1938: 110)475, Tagliavini (1965a: 133), Mihăescu (1966a: 31), Pellegrini 

(1998: 210) e Orel (1998: 31-32)476, considerano le voci albanesi di etimo latino, vedendo 

quelle romene come prestiti dall'alb. o dal srbcr. (o anche queste ultime come albanismi). 

Un'origine latina sia per il rom. sia per l'alb. viene invece ipotizzata da Pascu (1924b: 25) 

e, inizialmente, anche da Skok (1930: 512-517), che vi aggiunge anche il srbcr.  

 In particolare, Meyer (1891: 11) si oppone al parere di Cihac (1879: 7), che dà 

come origine delle voci romene e serbocroate l'a. gr. πέλωρ "mostro". Seguito da Berneker 

(1908-1913: 58), Meyer considera il rom. un prestito dal srbcr. Le voci srbcr. blavor, 

blavur, blavoruša, blor, bloruša "specie di grosso serpente", usate solo in Montenegro (e a 

Ragusa), sarebbero a loro volta prestiti da una forma alb. arcaica *bolvurë (= lat. *belvula), 

che starebbe anche alla base del gh. buurôjë "specie di serpente" < *bulluronjë = lat. 

*belvulōnia. La forma-base alb. sarebbe pertanto *bolvë < lat. bēlua, bēlṷa "bestia 

selvatica, belva, mostro"477, con cambio ē > o come in mollë "mela" < mēlum478 (la causa 

sarebbe in entrambi i casi la consonante labiale). L'evoluzione semantica è ritenuta identica 

a it. biscia, a. fr. bisse, prov. bessa, port. bicha "serpente" < bestia. La voce alb. offre 

secondo lui due aspetti interessanti: 1) lat. lṷ è stato trattato in alb. diversamente da lat. lv 

(> alb. lb); 2) l'assimilazione lv > ll è avvenuta in alb. dopo che la voce è stata presa in 

prestito dal serbocroato479. Jokl (1921: 228-233) invece, seguito da Mihăescu (1966a: 31), 

ipotizza un lat. volg. *bola (per bolea "salamandra"), secondo lui forma popolare del latino 

dell'Illyricum (al posto di bŏva, bŏa) raffrontabile con blatta ~ blattea, capra ~ caprea. Le 

voci rom. e srbcr. derivano secondo lui dall'alb. Egli aggiunge la testimonianza di San 

Girolamo di Stridone (Dalmazia) relativa a un episodio svoltosi nelle vicinanze di 

Epidaurus (attuale Cavtat, Dalmazia): "draco mirae magnitudinis, quos gentili sermone 

boas vocant, ab eo quod tam grandes sint, ut boves glutire soleant". Jokl considera così 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475 Nel considerare appunto il tipo bolea < lat. volg. *bola (per cui v. Jokl), il Walde-Hofmann ritiene che ol 
al posto di ov è prob. dovuto al latino popolare illirico e vede nel lat. boa (la forma bova sembra sorta più 
tardi per accostamento paretimologico a bovēs) una voce etimologicamente oscura, prob. un prestito. Non 
persuade invece a suo parere il raffronto di Persson col gr. βoυβών "bubbone" perché la forma lat. boa, che 
pare quella originaria, sarebbe spiegabile solo come prestito dal gr., dove però manca un *βόα o *βoή. 
476 Orel (1998: 41) concorda con Tagliavini nel far derivare l'alb. bullar (accanto a bollar) < alb. bollë e 
aggiunge che bullar è l'origine della voce romena e delle altre forme balcaniche. 
477 Etimologia contraddetta da Spitzer (1914a: 295) per ragioni fonetiche. 
478 Semmai lat. mālum, anche se il parere degli studiosi propende maggiormente per un'origine greca (a. gr. 
µάλον) oppure per una voce ereditaria del fondo ie. 
479 Ionescu (1985: 41) ribatte che l'origine lat. dell'alb. bollë non è sicura finché non si ha la certezza che 
l'evoluzione supposta da Meyer sia possibile in alb. 
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l'alb. bullár < *bólaṷrë < *bólavërë < palb. *bola vora < lat. volg. *bola vorans480. Per 

contro, Pascu (1924b: 25) riconduce sia rom. balaur "dragon, serpent; terme de mépris à 

l'adresse des Tziganes" (assieme all'arom. bular "sorte de gros serpent") sia alb. bullar 

"serpent aquatique" a un lat. *belluarius, -a, -um = bellualis, -e "de bête" [< bellua "gros 

animal; bête sauvage; monstre", da cui Tiktin (1986: 270) fa derivare direttamente rom. 

bală, anche se non esclude la provenienza da un supposto/ricostruito sg. bale]481 + laur 

"Datura stramonium, plante vénéneuse". Il srbcr. blȁor, blȁvōr "sorte de serpent", balàura 

"terme de mépris" invece sono considerati prestiti dal romeno. Skok (1930: 512-517)	  

ritiene che il rom. bălaur, srbcr. blȁvor e alb. bullar derivino da lat. balc. *bolaurus. 

L'unica difficoltà consiste nella l del romeno (ci si aspetterebbe r) – parere condiviso da 

Ionescu (1985: 40) – ma potrebbe trattarsi di una dissimilazione (r-r > l-r). Skok esclude 

che le citate voci balcaniche siano prestiti reciprochi o dall'una o dall'altra lingua per 

ragioni sia fonetiche sia in parte areali. La rad. di *bolaurus sarebbe un lat. *bola (da 

bolea) > alb. bollë. Tale bola sarebbe una var. di bo(v)a "serpens aquatilis", forma 

quest'ultima sorta per connessione paretimologica con bos, bovis. Per quanto riguarda il 

rapporto poco chiaro di rom. bală "monstre" con alb. bollë, secondo Skok il rom. si 

spiegherebbe partendo da bova > bouă > *bao, con influsso paretimologico di baba > 

*ba, bale "bava" e rifacimento secondario di un sg. bală sul modello di (h)ală "drago". La 

base comune per il rom. bălaur, srbcr. blavor e alb. bullar sarebbe quindi *bolauro- (srbcr. 

blavor < *bŭlauro-, con caduta di jer e sviluppo come in lavor < laurus).   

 Barić (1919: 3-5) tenta di spiegare l'etimologia delle forme in questione grazie 

all'albanese, da cui deriverebbero il rom. e il srbcr. L'alb. bollë è secondo lui una voce 

ereditata da una base *bāłá-var- (su cui si baserebbe l'etimo *bāłavr- del rom. bălaur 

"mostro simile a un serpente, drago", sbcr. blȁvor "orbettino", alb. bullar "pseudopo") dal 

significato originario "serpente d'acqua/palustre"482, composto da un palb. *bāła- "palude, 

acqua" (collegabile ad a. al. ted. pfuol "pantano" e lit. balà "palude, pantano"-) e -*var- 

"serpente", che si relazionerebbe a rrsh- in rrëshanë483 . Egli spiega così le forme srbcr. 

blavor, alb. bollë, buuronjë, bullar e rom. bălaur484 (Fig. 1): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
480 Durante (1950: 270-271) però osserva che tale ipotesi "implicherebbe una derivazione assai recente delle 
parole rom. e srbcr. dall'alb., al che si oppone in particolare il vocalismo della seconda sillaba (au, av contro 
alb. a)". Lahovary (1955: 317-318) reputa inverosimile e artificiosa un'etimologia bola + vorans. 
481 L'origine del rom. bală dal lat. bellua, con cui Ciorănescu (1958-1966: 60) confronta alb. bollë e it. belva, 
viene secondo quest'ultimo ostacolata da difficoltà di natura fonetica. 
482 Ma cfr. alb. bollë "còlubro di Esculapio". 
483 Dove *-var- "serpente" starebbe per *varh- < varš (come alb. ter "asciugare" per l'ie. *torsei ̯ō con noto 
mutamento rs > r) e quindi *vVrš- risalirebbe a un ie. *-ṷVrs- "serpente" < "strisciante, rettile" come *ṷr ̥s- > 
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Fig. 1. Barić (1919: 5). 

  

 Un'origine preindoeuropea viene ipotizzata da Oštir apud Jokl (1926/1927: 220-

221), Lahovary (1955: 317-318) e Solta (1980: 53-55)485. In particolare, Oštir vede in 

bullar un elemento preie. dell'albanese, ovvero un composto *bēlṷar da un più antico *πol-

ṷor, identico all'eroe della mitologia greca Βελλεροφῶν, Bελλεροφόντης, inteso come 

Βελλερο-φῶν "draconis occisor"486. Lahovary (1955: 317-318) al rom. bală "grand animal, 

monstre" accosta le altre voci rom. e quelle alb. Egli parte dal basc. bel "bestiame", 

aggiungendo che in basco e dravidico ar, er significano "verme, creatura strisciante", 

donde bel + ar "animale dalla coda strisciante, mostro dalla coda di serpente". Egli 

afferma che la a della seconda sillaba avrebbe influenzato la prima grazie a un fenomeno 

"très fréquent en roumain", per cui si giungerebbe facilmente a bălaur. Il palb. *var 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
alb. *riš- "strisciare" (rrsh-as, rrsh-it "scivolare", ecën rrshan "strisciare, trascinarsi", rrëshajë "vipera", 
rrëshan "rettile", dove alb. r- < ṷr-). 
484 Capidan (1920-1921: 507-508) ribatte che la derivazione dell'odierno rom. bălaur < bałávar non si può 
spiegare soltanto grazie al passaggio a > ă e alla conservazione di ll /ɫ/. Innanzitutto v sarebbe dovuto cadere. 
E se Barić per spiegare la forma srbcr. ammette una conservazione più tarda della forma alb. bałáv(ḁ)r > 
srbcr. blavor (con v), essendo noto che la voce è penetrata più tardi in srbcr. rispetto al rom., la v si sarebbe 
conservata anche in romeno, dove si avrebbe una forma diversa dall'odierna. Inammissibile secondo Capidan 
anche l'altra ipotesi secondo cui la v di bāłáv(ḁ)r è divenuta ṷ in romeno e da questa ha dato u (băláur). Da 
quanto detto, secondo Capidan risulta che un *bāłávar avrebbe dato in romeno *bărar o tutt'al più *bălar, 
attraverso le fasi intermediarie *bałaṷar > *baraṷar > *baraar > *barar, forma che comunque lascia 
inspiegato il rom. bălaur. Egli considera l'alb. bullar < *bollar, da cui è derivato anche bollë [ipotesi questa 
in linea con Weigand (1913: 38) (boll + suff. -aris, -alis)], quest'ultimo prima dell'evoluzione *bollar > 
bullar. 
485 Solta considera oscura la relazione tra bălaur/blavōr e l'alb. bollë. Secondo lui, non si può escludere che 
sia pertinente anche il gr. πέλωρ "mostro" (proposto da Cihac, q. v.). L'alternativa fra composto e formazione 
suffissale è forse superabile ammettendo che un elemento di un antico composto si sia trasformato in 
suffisso, fenomeno ben attestato nelle lingue. Comunque, posa secondo lui su basi più sicure l'ipotesi di un 
suff. -urio/-auro/-ouro. In definitiva, per bălaur e i suoi parenti, si potrebbe delineare un rapporto tra le voci 
di sostrato rom.-alb. e il sostrato pregreco di origine non ie. 
486 Ipotizzando così una rad. ϑpn "lapis" oppure δ . bδ "serpens". 
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"serpente" proposto da Barić (q. v.) viene quindi connesso al basco (e dravidico) ar 

"creatura strisciante". Lahovary trova inoltre nel cat. baluerna "mostro"487, a cui Battisti 

attribuisce un'origine preie., una voce molto vicina alle forme albano-romene. Egli inoltre 

riporta il parere di Battisti secondo cui l'alb. bollë "grosso serpente" e il tardo lat. bolea 

"salamandra" risalgono a un etimo preie., il che verrebbe confermato secondo Lahovary 

grazie all'it. dial. borro "lucertola". 

 Un'origine paleobalcanica viene ipotizzata da Skok (1971: 170) (in seguito), 

Durante (1950: 270-271), Ciorănescu (1958-1966: 61-62)488, Rosetti (1962a: 101-102), 

Vraciu (1964: 20), Georgiev (1965b: 77-78), Bonfante (1968: 97)489, Poghirc (1969: 328), 

Çabej (1976a: 284-285), Neroznak (1978: 196-197), Russu (1981: 257), Brâncuș (1983: 

32-34), Ionescu (1985: 40), Ivănescu (1993: 311-312), Paliga (2006: 38-39) e Sala (2006: 

83, 84, 86)490. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 81) sostengono l'ipotesi di un sostrato 

comune al rom. e all'alb., tuttavia specificatamente protoalbanese. 

 In particolare, Skok (1971: 170) dal confronto tra alb. bullar e rom. balaur nota che 

nel nesso consonantico iniziale bl- è caduta la ь /j/ (semivocale) < u oppure o in posizione 

atona, mentre la v evita lo iato nel dittongo au = ao > alb. ā (cfr. ār < lat. aurum), dittongo 

invece conservato in romeno (aur "oro"). Per quanto riguarda lat. au > cr. ao cfr. javor 

"acero"491 < lat. laurus (> lavor, lovor "alloro"). Egli suppone si tratti di derivati di origine 

illirica o tracia con suff. -aurus (cfr. Panes Masauri Dalmata, Metaurus) a cui 

corrisponderebbe psl. -urь; alb. bollë < bola o belua, prob. imparentato con l'om. πέλωρ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
487 In realtà, il Diccionari.cat [http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0016170] la traduce come 
"cosa que fa molt d'embalum", cioè "qualcosa che fa volume, che è ingombrante", considerandola voce 
attestata dalla prima metà del XIV sec. ma di origine incerta, prob. imparentata con l'oscuro fr. baliverne 
"conte exagerat, increïble". Il Castellanos i Llorenç (1993: 95) dà come sign. della parola catalana quello di 
"masse volumineuse et encombrante". Inoltre, un sign. "(heavy) old thing" viene personalmente documentato 
per via orale. 
488 Ciorănescu (1958-1966: 60) tuttavia distingue il rom. bală "animale, insetto infestante; mostro" e lo 
spiega come un'evoluzione interna al romeno, ossia una possibile contrazione di boală "malattia", usato nella 
lingua popolare come termine sprezzante soprattuto nei confronti del bestiame. L'accezione di "mostro" 
invece sarebbe semplicemente "secundaria y artificial, debida a la asociación instintiva con balaur". Quanto 
a quest'ultima, egli (1958-1966: 61-62) considera il srbcr. un probabile prestito dal romeno, identico alle voci 
alb. e riconducibile a una rad. trac. *bell- o *ber- "fiera, monstruo". 
489 Lo studioso milanese, tornando alla questione su Βελλεροφῶν sollevata da Oštir (q. v.), ammette che 
"Bellerofonte, eroe certo greco e non licio, è l'uccisore della chimera: da tempo (anzi già dall'antichità) si è 
cercato il nome di un mostro nel primo elemento Bελλερο- (il secondo, -φόντης, sembra chiaro: cfr. 
Πoλυφόντης, Ἀργειφόντης, Kρησφόντης, ved. vṛtra-hán-, Λυκoφόντης)". Il rom. balaur, identico all'alb. 
bollë/bullar, implica secondo lui un etimo ultimo illirico o proto-illirico, contrariamente a Ciorănescu (q. v.), 
in quanto "nell'albanese un elemento illirico è certo". 
490 Sala sostiene che rom. balaur appartiene al sostrato traco-dacico della lingua romena (inteso come varietà 
della lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). Egli, seguendo la teoria di Coseriu, afferma che i 
termini di origine latina sono generici (șarpe "serpente") mentre i corrispodenti di sostrato presentano un 
sign. specializzato (balaur "grosso serpente"). 
491 Anche se Skok (1971: 763) non esclude che javor, a. al. ted. ăhorn e lat. acer appartengano al sostrato 
preie. 
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"monstre" < ie. *kṷeror-, lit. keras, psl. carь. Rom. balaur > srb. balàura (termine che non 

indica le lucertole, bensì si tratta di un'imprecazione). Accanto a blavor, Skok documenta il 

cr. (Dalmazia) mulavar (gen. mulavra) < *mólauro-, ma siccome m- per b- non si può 

spiegare attraverso lo slavo, egli la considera come voce preslava, prob. tracia, di cui tale 

cambio sarebbe una particolarità ben nota492. Durante (1950: 270-271), pur considerando 

formalmente esatta l'etimologia di Jokl nello specificare che *bola è identico al lat. bova, 

boa "serpente" (ma anche "infiammazione, rosolia", donde un prob. calco sul gr. ἕρπης), 

predilige la seconda ipotesi di Skok. Il fatto che si tratti di una parola straniera in latino è 

dimostrato secondo lui dalle "diverse scrizioni della consonante interna (l, v, o), che prob. 

renderanno un l di articolazione spiccatamente velare, vicina ad ṷ". A suo parere, il fatto 

che la voce viene attestata da San Girolamo per il dalmatico fa sì che che essa sia prob. di 

sostrato illirico, aggiungendo che "all'area del messapico potrebbe invece accennare il 

Calabria boas gignit di Solino". Il lat. boa quindi presenterebbe la caduta di ṷ volgare, per 

dissimilazione con b-. Accanto alle basi *bolauro-, *molauro- già proposte da Skok (1930: 

512 s.), Durante aggiunge le varr. possibilmente più antiche *bolouro-, *molouro- in 

quanto il tracio e l'illirico presentano il mutamento o > a "almeno in certe posizioni o in 

certi ambiti dialettali". Egli quindi sostiene che *molouro- è effettivamente attestato in 

Nicandro come µόλoυρoς "specie di serpente", µoλoυρίς "piccola rana", quest'ultima 

continuata nel regg. mujurija "salamandra acquatica", monarida "serpentello", prob. dal 

greco italiota e poi dal messapico. Come forma in b-, egli cita Bόλoυρoς "città dei Tralli in 

Illiria (più esattamente in Tesprozia)", registrata da Stefano Bizantino, affermando che non 

sono pochi i toponimo balcanici che traggono origine da nomi di animali, prob. per via 

teoforica, cfr. dalm. Bua, Boa < bova "serpente", ill. Ἐγγελᾶνες (Ἐγχελᾶνες, ἔγχελυς 

"anguilla"). Georgiev (1965b: 77-78), seguito da Poghirc (1969: 328)493 e Neroznak (1978: 

196-197), fornisce un'ipotesi diversa quanto originale. Egli considera il rom. balaur, 

bălaur e l'alb. bollë, gh. bullar verosimilmente come voci di sostrato (daco), ritenendo 

come criterio base quello dell'esistenza della voce solo in rom. e alb. (le voci srbcr. sono 

invece viste come semplici prestiti in quanto inesistenti in altre lingue slave) e di una 

"(petite) différence phonétique ou sémantique". Secondo Georgiev (1965b: 79), ie. *ē > 

dac. ā (alb. o); ie. *o > a, mentre il nesso consonantico interno dr si è semplificato in (rr 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
492 Come espresso anche da Poghirc (1963: 97-100). 
493 Poghirc afferma che le voci rom. e alb. sono tra esse indipendenti (o ~ a, cfr. vatră, alb. vatër) e quindi 
autoctone, dato che la parola è presente anche in illirico. Egli perciò accosta (con riserva) il gr. φάλλαινα, lat. 
ballaena (prob. prestiti dall'illirico), md. al. ted. bullich "specie di grosso pesce" a Bελλεροφόντης "uccisore 
del mostro". 
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>) r (sostrato daco) come nel rom. păresimi < lat. quadragesima. Di conseguenza, megl. 

bălăúră e rom. bălaur < ie. *bolā (o *bēla) udrā "grosso serpente d'acqua". L'aggettivo 

dac. *bāla- (< ie. *bēlo- o *bolo) sarebbe così imparentato al sct. bála-m "forza, vigore", 

bāla- "giovane", a. bulg. bol'ĭjĭ "più grande" < ie. *bol(o)-, cfr. anche antr. dac. Balius, 

Aρει-βαλoς, Dece-balus (re daco). Il secondo componente *u(r)ra < *udrā 

corrisponderebbe al gr. ὕδρᾱ "serpente d'acqua, idra", sct. udrá- "animale acquatico", av. 

udra-, lit. údra, a. bulg. vydra "lontra" ecc. L'alb. bollë secondo Georgiev rappresenta 

l'aggettivo sostantivato "(la) grande", mentre il gh. bullar < *bolár(ë), con cambio au > a; 

srbcr. blȁvor, blȁvur < a. sl. *bŭlá(v)urŭ < rom. băláur, mentre srbcr. blor < a. sl. *bŭlorŭ 

< gh. bullar (con cambio a > o). Çabej (1976a: 284-285), sulla linea di Weigand (1913: 

38)494, considera l'alb. bullar (accanto a bollar) < alb. bollë + suff. -ar e vede nella u 

pretonica un fenomeno molto antico. Secondo Çabej, bollë è difficilmente un latinismo, 

dato che il parere generale degli studiosi reputa il lat. bolea, bova, boa un elemento 

straniero. Si tratterebbe piuttosto di un elemento palb. (prob. illirico)495 del latino. Siccome 

alb. bollë e bullar indicano originariamente grossi serpenti, essi potrebbero appartenere 

alla rad. ie. *bheul-, *bhul "gonfiarsi, enfiarsi"496 (cfr. alb. bolbë "bernoccolo, lussazione; 

sciagura"), così bollë proverrebbe da una base *bhē(u)lā. Tale ipotesi è a suo parere 

consolidata dal fatto che il lat. bova oltre a "serpente" significa anche "rigonfiamento delle 

gambe", mentre boa significa anche "morbillo, vaiolo". Pertanto, il parere di Ernout-

Meillet (2001: 72) secondo cui "la glose semble confondre deux mots différents" viene 

rigettato. Çabej afferma che le voci rom. e srbcr. si avvicinano maggiormente tra loro 

rispetto all'alb. bollë, pertanto il rapporto tra esse e quest'ultima resta da chiarire, 

considerando che bullar non è nient'altro che una forma secondaria497. Una voce alb. che in 

un certo modo potrebbe accostarsi a quelle rom. e srbcr. è blaurojë "specie di serpente" (a 

Lurë), da Haxhihasani apud Çabej (1976a: 284-285) raffrontato con l'alb. beronjë, berojë 

"colubro lacertino"498. Russu (1981: 257) parte dall'etimologia di Barić (q. v.), ritenendola 

corretta solo parzialmente: pur riconoscendo in -var il significato di "serpente", *bol-/*bal- 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
494 Bollar < boll "serpente" + suff. -ār (suff. -aris, -alis). 
495 Così come baro, baronis ~ bëruo, grosa ~ kruaj, sica ~ thikë. 
496 Cfr. tuttavia Pokorny (1959: 146, 158). 
497 Topalli accoglie tale tesi, sostenendo che bullar è una formazione interna all'albanese, proveniente da 
bollë + suff. -ar. 
498 Tutte e tre le forme sono caratterizzate dal suff. -onjë, secondo Topalli (2011: 1164) di origine latina. 
Nella forma blauro(n)jë la l si è conservata grazie alla caduta della vocale precedente, il che sostiene 
ulteriormente l'ipotesi di una mediazione latinoromanza/protoromena. Le altre due forme risultano più 
complesse, prob. collegabili a rom. bală + -o(a)ie (< lat. -onea/-onia), e quindi riconducibili a un'origine 
romanza balcanica (prob. protoromena) in cui si verifica il rotacismo l > r in posizione intervocalica, 
estraneo all'albanese. 



	   104	  

non ha a suo parere nulla a che vedere con il concetto di "acqua, palude", bensì con l'ie. 

*bhel- "gonfiarsi, essere pieno" 499  in voci che indicano "forza, animali di grandi 

dimensioni", cfr. gr. φάλλη "balena", lat. ballaena (voce prob. illirica o tracia), md. al. ted. 

bullich "specie di grosso pesce", irl. balc "forte", cimr. balch, a. isl. boli "toro", sved. dial. 

bal, bol "grosso; forte, audace", a. isl. ballr "terrificante, pericoloso". Egli afferma che, se 

l'interpetazione di Barić "grosso serpente (o creatura)" è corretta, la base sarebbe prob. un 

*bel(l)a-vor-, dove nella parte finale si avrebbe un ie. *ṷer- "girarsi, contorcersi, 

strisciare"500. Paliga (2006: 38-39) ammette la tesi di Russu e sottolinea che la l (così come 

la b e la v) intervocalica si conserva nell'elemento tracico del romeno501. L'ipotesi daco-

misia502 di Ivănescu (1993: 311-312), per cui bală < *balla, mentre balaur < *ballaŭru-, 

ha il merito di riconoscere che una l semplice in posizione intervocalica avrebbe subito 

rotacizzazione, come già osservato da Skok (1930: 512-517) nonché da Ionescu (1985: 

40), che invece ipotizza sia per il rom. bală sia per l'alb. bollë una rad. ie. *bhāi̯- "temere, 

avere paura"503 [ie. *ai̯ > dac.-mis. *a, così come anche in alb. (Çabej)]. La prima parte 

della parola in questione si spiegherebbe grazie alle voci baltiche (lit. báilė "paura, 

spavento", lett. baîle "id.", lit. bailùs "pauroso", lett. baîl'š "id."504), supponendo l'esistenza 

di un suff. ie. che crea sostantivi e aggettivi deverbali. Ionescu pertanto non esclude che 

anche nel daco-misio si sia creato un agg. dal sign. "spaventoso, che fa paura", da cui 

quello di "mostro". La desinenza atona -ure della var. bălaure lo porta a giudicare 

quest'ultimo come un derivato col suff. autoctono -*ulēs (> rom. -ure), frequente nei nomi 

di piante e di animali. Kalužskaja (2001: 91) pone a confronto le voci rom., alb., srbcr. 

nonché le presunte forme (pre)gr. Bέλλερος e trac. Bόλουρoς, parlando di relazioni 

reciproche tra forme balcaniche antiche e moderne e tenendo presenti anche le regioni 

confinanti. Lei afferma che i lessemi albanesi, romeni e slavomeridionali risalgono, a 

livello profondo, a un'unica fonte-prototipo, ma allo stesso tempo hanno poi avuto una 

storia individuale assai "capricciosa". Se riguardo al romeno si può parlare con una certa 

sicurezza di relitto paleobalcanico, l'albanese e lo slavo meridionale mostrano a suo parere 

una situazione più complessa, dove l'elemento paleobalcanico funge da mediatore con 

l'ambiente linguistico balcanico occidentale-romanzo. Quest'ultima circostanza secondo lei 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
499 Pokorny (1959: 120). 
500 Cfr. Pokorny (1959: 1152, 1159-1160, 1169-1170). 
501 Egli aggiunge i top. rom. Bală, Balău, Balaur(e) e i nomi trac. Balas, Bales, Tri-balloi "three dragons" 
(nome di un gruppo etnico tracio), Baleos (epiteto di Giove), Balis (epiteto di Dioniso) ecc. 
502 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, la cui origine ultima è molto 
prob. daco-misia. 
503 Walde-Pokorny (1927: 124).	  
504 Walde-Pokorny (1927: 125). 
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conferma pienamente che l'albanese è una lingua autonoma, la cui vicinanza con i dialetti 

traci e illirici è dovuta unicamente a fattori areali. 

 III. La var. secondaria bollar è molto prob. un fenomeno di interferenza tra bullar e 

bollë, quest'ultimo da ritenersi come forma distinta (seppur imparentata) assieme al rom. 

bală e il lat. bol(e)a. Un etimo *bhē(u)lā proposto da Çabej sarebbe possibile per quanto 

riguarda in particolare l'alb. bollë, ma non spiegherebbe le forme rom. balaur, alb. bullar, 

per cui andrebbe ipotizzato un *bhē(u)l(l)aṷr-. Tuttavia, si tratta di ricostruzioni fatte ad 

hoc e prive di riscontri effettivi. 

 Riguardo all'alb. bollë, un etimo lat. bolea è difficilmente pensabile sia per la 

fonetica (si avrebbe avuto un esito finale j in alb., quindi *boljë > *bojë) sia per la 

semantica e sia per il fatto che si tratta di una parola del tutto marginale, prob. un prestito 

nello stesso latino. Un'origine da un ipotetico lat. volg. *bola spiegherebbe l'alb. bollë e il 

vocalismo del rom. bală (< *boală, *bolă505), ma in nessun modo la conservazione di l 

intervocalica in romeno. La sua mancata rotacizzazione implicherebbe un etimo preromano 

secondo Pușcariu (1940: 177) e Vasiliu (1968: 115), che considerano tale rotacizzazione 

tipica dell'elemento latino del romeno. Ma Nandriș (1963: 258) sostiene che tale fenomeno 

ha interessato, oltre al romeno, tutti e tre i dialetti sud-danubiani, ossia aromeno, 

meglenitico e istroromeno; pertanto, esso viene fatto risalire all'epoca del proto-romeno. 

Egli, assieme a Dimitrescu (1967: 116) e a Rădulescu (1984: 87), non escludono il fondo 

autoctono dal rotacismo l > r. La conservazione della l intervocalica in romeno potrebbe 

quindi spiegarsi solo dalla sua presenza in un nesso consonantico, prob. ll506. Ma se il rom. 

bală riflettesse una fase più antica della voce paleobalcanica in questione (*bālla, cfr. 

Βελλερο- "draco", trac. Bόλουρoς), il vocalismo di alb. bollë sarebbe spiegabile grazie al 

noto mutamento *ā > o507, ma non la geminata, per la quale sarebbe comunque necessaria 

una *l originaria. È quindi più verosimile che la parola romena abbia un etimo spiegabile 

grazie a un tramite albanese, il che sarebbe foneticamente possibile: a. alb. *bollǝ > rom. 

*bolă > *boală > bală. Ciononostante, qualora la voce tracia Bόλουρoς fosse attendibile, 

implicando che nel mondo paleobalcanico sia effettivamente esistita un'alternanza l ~ ll nei 

nomi del mostro in questione, non si può escludere a priori un'eventuale indipendenza tra 

rom. bală (< *bVllV) e alb. bollë (< *bVlV). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
505 Fenomeno oa > a condizionato secondo Nandriș (1963: 87) dalla presenza di un suono labiale. Il dittongo 
oa invece deriva secondo Nandriș (1963: 84) dalla o tonica seguita da a, ă, e (cfr. coxa > coapsă, forte > 
foarte ecc.) e viene ritenuto un fenomeno tipicamente romeno. 
506 Nandriș (1963: 141). 
507 Cfr. alb. motër "sorella" ~ ie. māter "madre", lat. māter, a. ind. mātár, alb. mollë "mela" < a. gr. µάλον (o 
lat. mālum), alb. mokën/mokër < dor. µᾱχανά ecc. 
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 Quanto invece a bullar ~ bălaur, l'ipotesi di Skok (1971: 170) sul srbcr. blavor pare 

foneticamente convincente. Non lo è altrettanto invece quella di Çabej (q. v.) nel 

considerare come voce primaria bollë riguardo all'alb.: bullar coincide foneticamente col 

rom. balaur e srbcr. blavor; le voci  rom. e srbcr. implicano un possibile aṷ originario, con 

resa regolare aṷ > alb. a, cfr. alb. thaj "asciugare, seccare" ~ ie. *saṷs(o)- "secco, asciutto", 

lit. saũsas, a. sl. suchъ "asciugo"508, gr. αὗος, md. al. ted. sôr509, alb. ar ~ rom. aur "oro" < 

lat. aurum, alb. lar ~ rom. laur "alloro" < lat. laurus ecc. Nonostante l'albanese conosca un 

suffisso -ar (f. -are) in esempi di denominali quali blozar "trave del focolare" < blozë 

"fuliggine", groshar (moneta d'argento che vale un grosh "moneta turca"), koshare "grosso 

paniere" < srbcr. košara "cesto, canestro", arb. mizare "ape" ~ alb. mizë "mosca" (ma cfr. 

rom. mân(d)zare "pecora lattifera" ~ rom. mân(d)z "puledro") ecc., sono questi stessi 

esempi a dimostrare che il suffisso in questione è presente anche in altre lingue 

balcaniche510. Inoltre, la fonetica storica romena non prevede una dittongazione a tonica > 

au511. L'alb. bullar, dal punto di vista meramente fonetico, è verosimilmente spiegabile 

grazie a un tramite latinoromanzo perfettamente coincidente con la forma romena arcaica 

băláur: oltre al regolare riflesso sopraccitato au > alb. a, si ha l'oscuramento della 

pretonica /ǝ/ > alb. /u/512 e la velarizzazione della l intervocalica513. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
508 Çabej (2012: 48), Topalli (2007: 155). 
509 Orel (2000: 13).	  
510 Xhuvani-Çabej (1962: 18-19) confermano la sua esistenza in serbocroato, bulgaro, romeno e neogreco. 
Essi riferiscono l'ipotesi su un'origine dal lat. -arius da parte di linguisti quali Meyer, Jokl, Weigand, Iordan, 
Pascu e Sandfeld. Ma, basandosi su un presunto suffisso illirico che formerebbe nomi di tribù e antroponimi 
(Audarus, Langarus, Leucaros, Masaros), nonostante si tratti di una funzione del tutto diversa rispetto al caso 
in questione, Xhuvani-Çabej suppongono possa trattarsi di una contaminazione tra un formante autoctono e 
uno latino. Rom. -aur è ritenuto da Ciorănescu (1958-1966: 60) simile a quello del gr. κενταύρος (nonostante 
l'accentuazione corretta sia Kένταυρος), il che potrebbe a suo parere implicare un'influenza tracia. Si 
potrebbe anche ipotizzare che, trattandosi essenzialmente di esseri mitologici, nel (proto-)romeno si sia 
verificata semplicemente un'interferenza tra l'etimo paleobalcanico (cfr. Bέλλερoς) e la forma latina 
Centáurus, anche se una simile ipotesi risulta credibile fino a un certo punto. 
511 Nandriș (1963: 7-12). Inoltre, la presenza di un dittongo originario potrebbe essere confermata dall'oscuro 
cat. baluerna "masse voluminouse et encombrante". 
512 Çabej (2012: 36-37); Topalli (2007: 134-136). 
513 Pedersen (1895a: 535-551; 2003: 31-32, 46); Çabej (2012: 85); Demiraj (1996: 172); Topalli (2007: 263).	  



	   107	  

 brengë, gh. (anche) brãngë (f.) "grave problema, pena, cruccio; cicatrice; difterite; 

bozza, bernoccolo; malattia che si manifesta con gonfiore sul collo (o sulla bocca) di 

maiali e bufali" ~ rom. brâncă (f.) "malattia dei maiali, caratterizzata da perdita di appetito 

e macchioline violacee; erisipela, risipola (infiammazione acuta della pelle e delle 

mucose); salicornia; specie di fungo (Stereum hirsutum)", arom. brengă "stanchezza, 

fiacca; disturbo"514. 

 I. Si tratta di una parola panalbanese515, cfr. anche gh. brãjë "tumour or scab which 

forms on a cut"516. Per quanto riguarda il rom., la voce è documentata solo nel romeno 

settentrionale517. Secondo Tiktin (1986: 377) il sign. di "risipola" è proprio dei dialetti 

della Muntenia. In aromeno si tratta di un probabile albanismo. 

 L'alb. conosce derivati quali brengos "addolorare, affliggere", brenga e thiut 

"asparago selvatico", brengëç "incensaria comune (Pulicaria dysenterica)"518. 

 Marzell (1979: 7-8) registra sotto Salicornia europaea il ted. dial. (sassone di 

Transilvania) Brênke, mutuato dal romeno. Egli sostiene che la pianta è così chiamata 

perché è usata per la cura della malattia dei maiali dallo stesso nome. 

 II. Cihac (1870: 28; 1879: 640) considera la voce rom. nella sua accezione di 

"angina; angina dei cavalli" proveniente dal ngr. βράχνια, βράγχoς "raucedine"519 < a. gr. 

βράγχoς "raucedine, angina"520. La tesi di Cihac viene condivisa da Diculescu (1924-1926: 

477), che dà per il rom. i signn. "erisipela; rigonfiamento sul collo dei cavalli o sulla testa 

dei maiali; malattia del bestiame", e da Ciorănescu (1958-1966: 104), che dà per il rom. i 

signn. "angina; salicornia; erisipela" e si oppone all'etimologia serba del DAR (< srb. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
514 Papahagi (1963: 218). 
515 Mann (1948: 35-36) e Çabej (1976a: 311), in base alle fonti dei quali le voci alb. vengono attestate dagli 
inizi del XX sec. 
516 Mann (1948: 35). 
517 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/branca]. La voce rom. sett. viene secondo Tiktin (1986: 377) 
attestata dagli inizi del XIX sec. 
518 Çabej (1976a: 311). 
519 Çabej (1976a: 320) riporta anche l'arv. brëngë "raucedine; lentiggine", secondo Meyer (1891: 48) (che 
aggiunge il cal. abbrohare, brahhari "diventare rauco, arrocchirsi" < ngr. βραχνιάζω) e Skok (1971: 215) < 
ngr. βράγχoς "raucedine". Considerando che in Godin tale voce ricorre col sign. di "lentiggine; buttero 
facciale", mentre in Mann anche con gli stessi signn. di brengë, Çabej si chiede se si tratti di un sinonimo di 
quest'ultima oppure di un *prengë (con sonorizzazione di p- iniziale davanti alla liquida) e quindi di una var. 
di prek(ë) "punti marroni o neri sulla faccia" con epentesi di n. Egli reputa impossibile l'ipotesi di un 
neogrecismo, dato che ngr. β avrebbe dato alb. v, così come reputa difficile quella di un grecismo antico. 
Anche Rădulescu (1981: 18-19) si oppone all'ipotesi secondo cui la voce rom. derivi dal ngr. βράγχoς 
"raucedine, ecc." in quanto il passaggio an > ân è secondo lui molto antico e il significato-base molto 
diverso. 
520 Voce assieme alla quale Frisk (1960: 262) dà: βραγχάω "essere colto da raucedine" e, con altro sign., 
βράγχια "branchie del pesce". Secondo lui salta agli occhi la vicinanza semantica e formale con βρόγχoς 
"trachea", che avrebbe senz'altro determinato il sign. assunto da βράγχια. Il raffronto con l'aor. βράχεῖν 
"scricchiolare" effettuato da Johansson pare avere poco fondamento. Al di fuori del greco l'unico confronto 
accettabile secondo Frisk sembra offrirlo l'altrimenti isolato a. irl. brong(a)ide "rauco". 
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brnka < sl. brekno "infiammare"), seguendo il parere di Candrea (1900: 407) secondo cui 

la voce slava è di origine romena. Tiktin (1986: 377) invece si limita al confronto del rom. 

col gr. e per quest'ultimo dà anche il sign. di "malattia dei maiali". 

 Skok (1971: 215) considera il rom. brâncă foneticamente e semanticamente 

identico al srbcr. bȓnka (Banato) "erisipela", ma sostiene che la terminazione -ka dimostra 

che la parola romena è di origine slava (quindi in essa è presente il suff. sl. -ъka), anche se 

la base in sé resta inspiegata. Un'origine della voce rom. dal ngr. proposta da Daničić è a 

suo parere impossibile sia foneticamente sia semanticamente, cfr. alb. brengë "raucedine" 

< gr. βράγχoς. L'ipotesi di Pușcariu, condivisa da Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 106)521, su 

un'origine dallo sl. bręknǫ "je me tuméfie" è secondo Skok possibile dal punto di vista 

fonetico e semantico, se si ammette che brâncă sia un deverbale proveniente dalla voce sl. 

e che bruka ["disgrazia, sciagura", N. d. A.] sia un prestito dal romeno. Secondo Pușcariu, 

pare che alla voce rom. sia legata anche brânc "infiammazione" (deverbale dal vb. obrinti 

"infiammarsi" < perfettivo sl. *obręknǫ > obrincni e con cn + tn e la dissimilazione n-n > 

n-ø > obrinti, da cui l'astratto obrinteală "infiammazione"). Lo stesso significato si 

avrebbe nel rom. orbalț = orbanț < srbcr. vrbánac, gen. vrbanca.  

 Vi sono studiosi che considerano le voci in questione autoctone, seppur con pareri 

discordi. Una base *brenk- viene ipotizzata da Çabej (1976a: 311), Rădulescu (1981: 18-

19), Ivănescu (1993: 312)522 e Orel (1998: 35)523. Mann (1984/1987: 53-54) invece separa, 

seppur con riserva, l'alb. brãngë "pena, cruccio" 524  (< base ie. *bronghos, -ā, -is 

"oppression, grief") dall'alb. brãngë, brẽngë "rigonfiamento, tumore" 525  (< base ie. 

*bronkā, -om, -is "swelling"). 

 In particolare, Çabej (1976a: 311) in base alle testimonianze dialettali sostiene che 

il significato primario del termine alb. è "bernoccolo, enfiagione, protuberanza", 

maggiormente conservato in ghego, mentre nel tosco predomina quello figurato "pena, 

cruccio, dolore", da cui è penetrato anche nell'arom. brengă "fatigue, lassitude; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
521 Secondo lei, la parola sarebbe scomparsa in lingue slavo-meridionali come il srbcr., per poi ricomparire 
come brnka "érysipèle" (prestito di ritorno dal rom.) quando la malattia designata dalla voce in questione si 
manifestò nella Penisola Balcanica prob. come "article d'importation". 
522 Ivănescu, il quale propone per il rom. brâncă "rigonfiamento sul collo" un etimo *branca-, sostiene che si 
tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, la cui origine sarebbe tuttavia molto prob. daco-misia. 
523  Orel considera brengë "grief, sorrow" < palb. *brain(i)kā, connesso a *braini ̯a > brej "rodere, 
tormentare"; per lo sviluppo semantico cfr. ingl. remorse. Rom. brâncă "malattia infettiva" sarebbe un 
prestito da una forma alb. intermedia *brenka < *brain(i)kā e conserverebbe prob. il sign. alb. originario: 
"illness" > "grief". 
524 Assieme a got. ana-praggan "oppress", md. al. ted. phrange "enclosure", phrengen "squeeze, oppress", 
nrl. prang "narrow lane, gorge", sved. prång "breaking-in device for horses; traversa", isl. pranga "disputa, 
discussione", lit. brangùs "costly", brangà "cramp, bracket". 
525 Assieme a lit. brankà "swelling" e sved. prång "andatura spavalda; pavoneggiarsi". 
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dérangement". Egli ipotizza per l'alb. una forma più antica *brenkë526, avendo come 

riferimento sicuro rom. brâncă e srbcr. bȓnka e notando la perfetta coincidenza tra rom. 

brânca porcului "scrofularia di Scopoli (Scrophularia scopolii); salvia vischiosa (Salvia 

glutinosa)" e alb. brenga e thiut "asparago selvatico". Internamente all'alb. egli ipotizza un 

legame con brãsh "piccolo melone (poco sviluppato)" e brãjë "gonfiore che si forma sulla 

pianta ferita del piede o sull'osso" sulla linea di Jokl (1923: 23 nota 1). Quest'ultimo infatti 

vede nell'alb. brãsh "piccolo melone che sta crescendo" (in Bashkimi) una formazione con 

suff. dim. -sh, in brãj(ë) una prob. forma più antica *branjë, mentre in brengë un *bren-kë 

o *bran-kë (cfr. var. brãngë in Bashkimi). Rădulescu (1981: 18-19)527, partendo dal 

presupposto che Fraenkel (1962: 53-54) sotto il lit. brangùs "caro, dispendioso, prezioso" 

riporta come formazioni col suff. -k il lit. brìnkti "gonfiarsi, enfiarsi", brankà 

"rigonfiamento, tumore", branksóti "ergersi ostinatamente" confrontandoli con lo sved. brå 

"ripido" (< gmc. *branh-) in top. quali Bråviken, aggiunge come corrispondenti baltici 

anche il lit. brañklis "bottone, pomo", brankìnti "rigonfiarsi", bránkti "id.; indurirsi", 

brañktas, brañtas, brántas "rigonfiamento, gobba", brésti "gonfiarsi, maturare, diventare 

forte, vigoroso" < rad. ie. *bhren-k- (accanto a *bhren-dh-) "gonfiarsi", dove *bhren- 

significherebbe "sporgere" 528 . Sulla linea di Pokorny, si tratterebbe di formazioni 

riconducibili a una rad. *bher "bollire, ribollire, spumeggiare"529. Alla base *bhren-k- 

Rădulescu riconduce anche le voci slave, mentre a uno sviluppo in *d- o *dh- il lit. brandà 

"maturazione, raccolto" e, con riserva, il rom. brânză "Romanian white cheese" (v. alb. 

brenza)530. 

 Altri studiosi quali Paliga (2006: 52-53)531 e Sala (2006: 83, 84)532 formulano 

ipotesi più vaghe. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
526 Ölberg (2013: 32), che vede in brengë una voce oscura, reputa etimologicamente poco chiara la base 
*brenk- sotto la quale Çabej (seguendo Diculescu) unisce le parole alb. e rom. La situazione è complicata 
secondo lui dalla presenza della var. brãngë (Bashkimi) e di altre forme come brãjë e brãsh [col suffisso 
dim. -sh secondo Jokl (1923: 100)]. Ipotesi ammessa da Brâncuș (1983: 133), che considera la voce rom. 
prob. autoctona. 
527 Il quale considera la voce srbcr. un prestito dal rom. e riporta il fatto che Sadnik-Aitzetmüller (che 
ricostruisce una rad. sl. *bręk- "gonfiarsi" > rus. brjaknut', ucr. brjaknuty, nábrjak "edema, tumore", biel. 
bráknuc, bulg. dial. brékvam, mac. brekne, srbcr. (na)bréknuti, brèktati, slvc. nabrékniti, pol. brzęknąć) e 
Berneker (1908-1913: 84) (brękno, bręknoti) ignorino la voce romena e considerino le parole baltiche 
meramente imparentate a quelle slave. 
528 Pokorny (1959: 167). 
529 Pokorny (1959: 132-133; 167-168).	  
530 Secondo Rădulescu l'a. gr. βράκτερoν (in Esichio) "moltitudine; bollire, fermentare; moltiplicarsi, 
accrescersi" riportato da Fraenkel è semanticamente pertinente, ma può relazionarsi al rom. brâncă solo se 
ritenuto un prestito dall'illirico, dal tracio o da un'altra lingua ie. in cui si ha il passaggio *bh- > *b-. 
531 Paliga dà come primo sign. "salicornia" e come secondo "malattia dei maiali", ipotizzando una rad. del 
tipo br-, bre- secondo lui alla base di diversi nomi di piante; cfr. antr. Brâncuș(i). Egli ignora la voce alb. 
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 III. L'ipotesi di una rad. originaria ie. *bhren-k- "rigonfiamento" è verosimile sia 

per il rom. sia per l'alb., confermata anche dalle voci baltiche. Altrimenti, un nesso 

originario *ng avrebbe dato n in albanese533. La presenza di ã (nasale) nelle parole gheghe 

non è problematica come sostiene Ölberg poiché si tratta di uno sviluppo dovuto alla 

presenza di n, che ha nasalizzato la vocale antecedente dando in tosco ë /ǝ/ e in ghego ã, p. 

es.: t. rërë, gh. rãnë "sabbia" < lat. (h)ărēna "sabbia, luogo sabbioso", cfr. rom. arină534, it. 

rena535, prov., sp. arena, a. fr. areine, port. area; t. tëndë, gh. tãndë "tenda; pergola" < lat. 

tardo tenta, tenda; t. qëndër, gh. qãndër "centro" < lat. centrum536. Le varr. gheghe brãjë e 

brãsh infatti contengono una tonica nasale dovuta proprio alla presenza di n, 

successivamente caduta537. La sparizione dell'occlusiva dovrebbe implicare un fenomeno 

propriamente ghego e riscontrabile anche in bredh ~ gh. brē "abete", dreq "diavolo" (rom. 

drac "id.") ~ gh. drē "id." < lat. drăco, per cui v. anche alb. rrënd(ës). 

 Crevatin sostiene che vi siano due motivazioni alla base dei fitonimi indicati dalle 

voci in questione: 1) un significato dispregiativo; 2) la forma del frutto o di un'altra parte 

della pianta che presenta (o assomiglia a) un rigonfiamento, visto che anche le voci 

baltiche testimoniano un sign.-base di "rigonfiamento" per rom. brânca e alb. 

brengë/brãjë. Tuttavia, la ricca fitonimia legata a questo termine è spiegabile in modo più 

efficace grazie alla fabbricazione di rimedi popolari contro le malattie indicate dalla stessa 

voce. Non è raro infatti che una pianta venga chiamata col nome della malattia per la quale 

viene usata come cura, come a ragione asseriscono anche Marzell (q. v.) e Çabej (2014: 

340). Un esempio convincente è alb. mëtrik "colica, malattia del bestiame" e "pervinca 

(Vinca minor)"538, "tumour, gangrene, ulcer" (in Bashkimi)539 , mertik "malattia del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
532 Sala si limita ad affermare che la voce rom. appartiene prob. al sostrato traco-dacico (inteso come varietà 
della lingua tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). 
533 Çabej (2006: 142): thanë "corniolo" < *ḱongā (senza dover interporre l'etimo di Pedersen *thangnë) ~ irl. 
congan "corno"; Çabej (1988: 97): enë (pl. singolarizzato) "contenitore, vaso" < an, anë < *annom < 
*angom ~ gr. ἄγγoς, ἀγγεῖoν "id.". 
534 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/arin%C4%83]. 
535 DEX (2009) [http://www.treccani.it/vocabolario/tag/rena/]. 
536 Çabej (1976a: 120) sostiene che lat. e + n > gh. ã, t. ë, ma cfr. anche t. është, gh. ã(n)shtë "è", che 
Pedersen riconduce a una base *en esti. 
537 Topalli (2007: 241) afferma che in ghego, specialmente in quello nordocc., la nasale è caduta lasciando 
come traccia la nasalizzazione della vocale accanto (si tratterebbe secondo lui di un fenomeno recente): lãsh 
per lëmsh "gomitolo"; brãsh "piccolo melone che non matura" < bram-sh, quest'ultimo connesso a bram 
"pallina, oggetto rotondo" (creazione elementare). Una forma simile è attestata da Zymberi (1996: 29) in 
Montenegro: bramç "piccolo melone; persona immatura" (Ljare/Livari, Krajë), "anguria non matura; persona 
sottosviluppata" (Anamali). Topalli pertanto si oppone al legame tra brengë e brãsh proposto da Jokl e Çabej 
(q. v.). Quanto al romeno, con la radice brânc- si può a suo parere rapportare il patronimico Brâncuş 
(concordando con Paliga, q. v.). 
538 Çabej (2014: 340). 
539 Mann (1948: 283). 
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bestiame", bar mertikut (dove bar è "erba") "aristolochia", mërtik "ricino", mitriq 

(Musacchia) "influenza; colica dei bambini" ~ rom. mătrice "crampi dei neonati; 

(Transilvania, Maramureș) reumatismi" e "camomilla (Matricaria chamomilla); partenio 

(Pyrethrum parthenium); parietaria, erba vetriola (Parietaria officinalis); veronica, thè 

svizzero (Veronica officinalis)"540. Tornando all'alb. brengë ~ rom. brâncă, Crevatin 

reputa problematico il fatto che il sign. "asparago selvatico" in alb. sia ben diverso dai 

nomi di piante indicati dalla parola rom., ma l'esempio alb. mëtrik ~ rom mătrice, 

nonostante si tratti di piante diverse, dimostra chiaramente che le voci alb. e rom. risalgono 

allo stesso etimo. 

 In conclusione, è possibile che l'alb. brengë implichi una situazione di contatto col 

mondo pastorizio nomade romeno per cui, anche qualora la voce alb. fosse originariamente 

ereditata (cfr. brãsh "piccolo melone" e brãjë "gonfiore che si forma sulla pianta ferita del 

piede o sull'osso"), essa ha indubbiamente subito dal punto di vista semantico (ma prob. 

anche formale) l'influsso del romeno, per i seguenti motivi:  1) Il parallelo alb. brenga e 

thiut "asparago selvatico" ~ rom. brânca-porcului "scrofularia di Scopoli; salvia vischiosa" 

(accanto a brânca-ursului "pànace di Mantegazza; licopodio", ma conosciuta anche come 

"branca dell'orso", per cui in questo caso è molto prob. che si abbia a che fare con 

l'omonima voce reg. brâncă "mano; zampa" < lat. branca541), dove alb. thi = rom. porc 

"maiale" e quindi si tratta molto prob. di un calco parziale. 2) Il sign. "rigonfiamento sul 

collo dei cavalli o sulla testa dei maiali" fornito da Diculescu (q. v.) per la parola romena 

(qualora attendibile). 3) Il fatto che il sign. di "malattia degli animali domestici che si 

presenta come rigonfiamento sul collo o sulla bocca" sia proprio del ghego, mentre in 

tosco si abbia l'astratto "pena, cruccio", il che implica la possibilità che la voce sia 

originariamente ghega. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
540 Ciorănescu (1958-1966: 511). 
541 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/br%C3%A2nca]. 
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 brenza (f. pl.) "viscere, interiora" ~ rom. brânză, megl. brǫndză, brăndză, arom. 

(raro in quest'ultimo), mold., ban.542 brândză (f.) "formaggio". 

 I. La voce alb. è ghega. Essa appare come përbrendësa "viscere, interiora" sin dagli 

autori antichi del nord (Buzuku e Bogdani)543, così come anche përbrensa (Peladhi, Dibër), 

përmrense (Shpal, Tirana), mentre come brenza "id." solo a Dibër544. Per quanto riguarda 

brân(d)ză, si tratta di una voce panromena545. Brâncuș (1983: 44-45) sostiene l'esistenza di 

un rom. com. brăndză, forma riscontrabile anche in alcuni dialetti. Egli assieme ad altri 

linguisti (v. sotto) afferma che la forma brençe (prob. un'annotazione approssimativa) 

"caseus valahicus" appare in un documento raguseo del 1370. Secondo Tiktin (1986: 378) 

invece tale voce è documentata dal 1356 come "caseus vlachiscus". 

 La parola rom., oltre ad essere usata in numerose locuzioni, conosce derivati quali: 

brânzar "casaro", brânzărie "caseificio", pl. brânzeturi "tipi di formaggio; cibi a base di 

formaggio", brânzoaica "torta salata con formaggio", brânzos "che contiene molto 

formaggio; simile al formaggio", brânzișoară, brânzălău "scaffale dove viene conservato 

il formaggio", brânzí "cagliare"546, dim. brânzucă547, arom. (area di Struga, Macedonia) 

cașu brăndzu (con funzione aggettivale)548, antr. Brân(d)ză, Brânzaș, Brânzeș, Brânzuș, 

Brânzar(iu), Brânzeu, Brânzoi, Brânzan, Brânzea, Brânzucă, Brânzilă, Brânzescu, 

Brânzovenescu 549 , Nicolaus Brinsa de Sereto (1477), Brânză-veche (1573) 550 , top. 

Brânzeni, Brânzari551, Brândză (1490), Brânzoaiă (1560)552 ecc. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: pol. brędza, bryndza, ucr. bryndza, 

bryndzyty, bryndzanyk553, cec. brindza, brynza, slvc. brinzovec, bryndzička, bryndziar, -ka, 

bulg. brъnza "formaggio di pecora", srb. brenča, brnza, brindza, brindzetina, (Cattaro) 

briza, (Banato) brinza "formaggio"554, ungh. brindza, bronza, boronza, brindzaturo555, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
542 Tiktin (1986: 378). 
543 Ossia, in base a quanto riferito da Mann (1948: 364) e Çabej (1976a: 308-310), dalla metà del XVI sec. 
544 Çabej (1976a: 308-310).	  
545 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/br%C3%A2nz%C4%83]. 
546 Russu (1981: 271). 
547 Tiktin (1986: 378). 
548 Brâncuș (1983: 45). 
549 Russu (1981: 271). 
550 Tiktin (1986: 378). 
551 Russu (1981: 271). 
552 Tiktin (1986: 378). 
553 Scheludko apud Solta (1980: 162). Scheludko (1926: 128) dà come romenismo anche l'ucr. бриндза 
"formaggio di pecora". 
554 Popović apud Solta (1980: 156-157) e Mihăilă-Scărlătoiu (1972: 107). Quest'ultima riporta inoltre i 
seguenti romenismi in srbcr.: brence (sec. XV), brъnza "termine utilizzato spesso in certi dialetti slavo-
meridionali, ovvero nei gerghi dei cordai, vasai e mercanti della Serbia occidentale e in alcuni gerghi degli 
artigiani macedoni", brenze (Ragusa). 
555 Il romenismo ungh. è secondo Brâncuș (1983: 44-45) documentato a partire dal 1546. 
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sass. brinze, pränts "formaggio (pecorino)", brense, Brinseblôch "venditore di formaggio 

pecorino"556, ngr. πρέντζα (epir.) "formaggio dell'otre"557. Essa è penetrata per tramite 

ucraino e polacco anche nel rus. бpынзa, бpындзa558. 

 II. Vi sono studiosi che considerano la parola romena autoctona (preromana, di 

sostrato paleobalcanico): Hasdeu apud Poghirc (1969: 354), Tiktin (1986: 378)559, Giuglea 

(1923a: 578-582), Pascu (1924b: 26-27), Meyer-Lübke (1935: 113), Pușcariu (1940: 176, 

359)560, Rohlfs apud Rosetti (1962a: 118-119)561, Rosetti (1962a: 118-119)562, Georgiev 

(1965b: 78)563, Hubschmid (1980: 92, 95), Russu (1981: 272-273)564, Rădulescu (1981: 

19), Brâncuș (1983: 44-45), Ivănescu (1993: 312)565, Sala (2006: 83, 85)566 e Paliga (2006: 

53). I pareri espressi tuttavia risultano spesso divergenti: 

 a) La voce viene messa in relazione col rom. rânză "stomaco (dei ruminanti); 

ventriglio; caglio" (v. alb. rrëndës, rrënd, rrã) da Hasdeu apud Poghirc (1969: 354). Tale 

accostamento, in linea di principio, viene ammesso da Barić (1919: 87), Rosetti (1962a: 

118-119) e Ivănescu (1993: 312) ma contraddetto da Çabej (1976a: 309-310). 

 b) Altri linguisti spiegano la parola rom. grazie a una base dal sign. di 

"rigonfiamento" o "gonfiarsi". Giuglea (1923a: 578-582), tenendo in conto che la 

preparazione del formaggio vaccino richiede un processo di fermentazione che a sua volta 

implica un rigonfiamento, cita varie lingue in cui questi due concetti sono legati, p. es.: alb. 

brumë "fermento del pane, impasto", (i) mbrujturë "fermentato, lievitato" (detto del pane) 

~ ags. beorma, ingl. barm, b. ted. barme (> al. ted. Bärme) "lievito, fermento"567; sic. 

zimma "tumore, lievito" < gr. ζύµη "fermento" (secondo De Gregorio, perché il fermento 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
556 Russu (1981: 272-273). 
557 Voce documentata da Capidan (1924/1926: 337), secondo Rosetti (1962a: 118-119) un romenismo. 
Secondo Çabej (1976a: 309-310) essa assieme alla var. πρένζα deriva dall'aromeno e, in quest'ultimo, 
dall'alb. 
558 Vasmer (1953: 130), secondo cui la voce nelle lingue slave è un prestito dal romeno. La relazione col top. 
Brienz (cantone di Berna) è respinta da Wędkiewicz a causa di /dz/. 
559 Secondo Tiktin, parola di larga diffusione che sembra di casa presso i pastori romeni. Termine di sostrato 
penetrato anche in diverse lingue vicine. 
560 Pușcariu ammette che l'etimologia della voce rom. rimane oscura, ma non ne esclude l'autoctonia, 
aggiungendo che tale termine in romeno dispone di una ricca fraseologia. 
561 Secondo Rohlfs si tratta di una parola proveniente da una lingua balcanica estinta. 
562 Rosetti ne sostiene l'antichità, vista la sua presenza come toponimo in Valacchia (1573) e nella regione 
della Moldavia (1576). 
563 Il quale considera la voce rom. molto prob. "provenant du substrat dace". 
564 Secondo cui la parola in questione viene documentata dal 1357 a Ragusa (Dubrovnik) come brence, 
branca "caseus Murilaccus, caseus Blachescus". Secondo Russu, la voce rom. è certamente autoctona, 
preromana e quindi traco-dacica. 
565 Ivănescu sostiene che la parola in questione doveva esistere anche in illirico, ma che l'origine ultima è 
molto prob. daco-misia. 
566 Sala afferma che la voce rom. appartiene prob. al sostrato traco-dacico (inteso come varietà della lingua 
tracia, dalla quale secondo lui proviene l'alb.). 
567 Meyer (1891: 88). 
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produce gonfiore); lat. tumeo (> tumidus, tumesco) "être gonflé, tuméfié; se gonfler, entrer 

en fermentation, se soulever", appartenente alla stessa famiglia di turgeo "gonfiarsi, 

tumefarsi" < *tūros, che Solmsen apud Walde (1910: 799) relaziona al gr. τῡρός 

"formaggio", av. tūiri "käsig gewordene Milch, siero del latte". A queste voci Giuglea 

collega semanticamente il rom. lapte brânzit "latte cagliato, latte andato a male" e, anche 

formalmente, il rom. brândușe "bulbo, rigonfiamento". A sostegno della propria tesi, egli 

cita De Gregorio, il quale collega sic., cal., piem. tuma, sic. tumazzu, prov. toma 

"formaggio fresco, non salato" (in quanto "il cacio fresco, prima che s'insala, fermenta") a 

tumor "fermento" (anche se Giuglea predilige un deverbale *tumus, -a, -um oppure 

tumidus)568. Brânză viene ritenuto quindi un termine pastorizio traco-dacico, un sost. coll. 

*brendia, *brandia < Brend(a)-, Branda- < ie. *gṷrendh 569 . La tesi Giuglea verrà 

essenzialmente condivisa, seppur con riserva, da Paliga (2006: 53)570. Hubschmid (1980: 

92, 95) invece ipotizza un etimo dac. *brĕndi̯ā < ie. *bʰrĕndʰ-i̯ă-h2/4 < *bʰrĕndʰ "gonfiarsi". 

Russu (1981: 272-273) ammette il concetto base di "fermentazione" legato al rom. brânză 

e quindi propone un tema ie. *bhrend(h)- < rad. *bher- "crescere, gonfiarsi, sorgere"571. 

Tale etimologia viene a suo parere giustificata dal raffronto con a. irl.-celt. brenn 

(*bhrend(h)nāmi) "sussultare, bollire", lit. bréstu, brésti "estrarre il nocciolo (di un frutto); 

maturare", bréndes "maturo", brendulys "nocciolo", brindau, bristi "scaturire, spuntare", 

brandà "maturazione, cottura; maturazione del grano", lett. briêzu, briêst "spuntare, 

gonfiarsi, maturare", pur ammettendo che le voci citate non presentino "suficientă 

omogeneitate semantică". Meno verosimile invece l'appartenenza del rom. a una base 

*bh(e)rei- (> norv. brim "tipo di formaggio preparato col siero di latte acido tramite 

intensa cottura", al. ted. Brimsenkäse, al. ted., bav. Brimsen, Brinzen "ciò che, rosolato 

preparando una purea, si attacca alla padella"572) o a una base ie. *ṷer(e)ǵ- "traboccare, 

essere gonfio di liquido, forza o rabbia"573.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
568 Meyer-Lübke (1935: 727) reputa oscura l'origine di un nlat. *tōma "tipo di formaggio". Secondo lui il sic. 
e cal. tuma < prov. toma. Formalmente e semanticamente sarebbe accostabile il gr. τoµή "pezzo tagliato" 
piuttosto che il lat. tomus "tomo" e lo sp. tomar "prendere". Poco probabile l'ipotesi di Nigra (metatesi di 
motta). 
569 Secondo Weigand (1926a: 283), sulla bontà di una simile etimologia dubita Giuglea stesso. 
570 Paliga, pur ritenendo la parola rom. oscura (senza tuttavia escludere un'eredità di sostrato tracio), afferma 
che, se la voce è legata al concetto di "fermentation and/or other natural processes", essa potrebbe riflettere la 
stessa rad. brâ-n-c-/brâ-n-, "variously explained, seemingly related to vegetation" (p. es. brândușă "Crocus", 
brâncă "salicornia"). 
571 Walde-Pokorny (1927: 205), Pokorny (1959: 167-168). 
572 Walde-Pokorny (1927: 157-159). 
573 Walde-Pokorny (1930: 289). 
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 c) Altri ancora vedono nella parola rom. una rad. del tipo ber- "pecora". P. es. 

Pascu (1924b: 26-27) considera il rom. brân(d)ză < trac. berenza- < ber- "pecora", cfr. alb. 

berr "id." (v.), rom. bâr "cri qui sert à conduire les brebis" ecc. + suff. -enzus, -a, -um. Tale 

suffisso574 sarebbe un composto del suff. semplice -zus, -a, -um che si troverebbe anche in 

voci quali rom., arom. mânz "poulain" < trac. *mandzus (per cui v. alb. mëz, mãz). 

 d) Altri studiosi propongono un etimo-base dal sign. di "bollire" o "fremere". P. es. 

un prob. ie. *bhron-dh- < *bhren- "bollire, ribollire"575 (per cui v. alb. brengë) viene 

ipotizzato da Rădulescu (1981: 19)576. Iannàccaro-Dell'Aquila-Borghi (2005: 167-171) 

invece suppongono che, qualora le forme altotedesche Primsenkäse e varr. non siano 

romenismi di tramite slavo (occidentale), ma originariamente corradicali del rom. brânză 

(< dac. *brĕndi̯ā < ie. *bhrĕndh-i̯ă-h2/4 < *bhrĕndh "gonfiarsi"577), si potrebbe pensare a 

continuanti germanici ereditari di formazioni ie. sulla rad. *bhrĕm- "fremere" (ricorrendo al 

parallelo di *bhrĕṷ(h1)- "fervere, fermentare"):  *bhr(ĕ)m-dhh1-ĭh2/4 "messa a 'fremere' 

(fermentare?)" > dac. *brĭndĭā > brânză; oppure *bhrĕm-ĕt-h3ŏn- "che ha il fremere" 

(*bhrĕm-ĕt- nome d'azione) > *bhrĕmĕdŏn- > gmc. *brĭmĭtăn- > Primsen-.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
574 Il quale secondo Pascu si trova anche nel rom. velință, arom. vilendză "tapis de laine" < trac. *vellenza. 
575 Pokorny (1959: 167). 
576 Russu (1981: 272-273) invece parla di una rad. ie. *bher- (che ha dato voci come lat. ferveo e altre dal 
significato di "ebollizione", ma anche parole dal sign. di "impasto" quali alb. brum(ë) < rad. *bhereu-) e 
considera inverosimile una simile etimologia per il rom. 
577 Per quanto riguarda il significato supposto di "gonfiarsi", essi (2005: 168-169) ricorrono alla formazione 
ie. *tŭmă-h2/4 f./coll. di *tŭmŏ < *tĕṷ(h1)- (sicuramente sia con che senza laringale) "gonfiarsi" (lat. tŭmĕō, 
tŭmĭdŭs "gonfio", tŭmŭlŭs = lit. tùmŭlăs "pezzo", ir. tŭmă- "grosso, grasso, ben nutrito", detto di cavalli), 
come se fosse parallela semanticamente a "crescenza"; nel lessico celtico: ie. *tŭmŏ- > cimr. tyf "forza", 
*tŭmai ̯ō > bret. tĩnva "rapprendersi" (di una ferita). Secondo loro, si può immaginare che fin da epoca ie. la 
parola *tŭ-mă-h2/4 fosse diffusa nel Mediterraneo centrale e in area alpina (occidentale) e che si fosse 
mantenuta solo in alcune zone (italico *tŭmú in Calabria, paraitalico/siculo *tŭmā in Sicilia, celt. > cimr. e 
lig. *tŭmā in Piemonte, Liguria e Provenza); la mancata attestazione in latino sarebbe secondo essi casuale, 
pur ipoizzando un "latino sommerso" *tŭmă. Se la motivazione di toma è quella di "gonfiarsi", allora 
andrebbe secondo loro supposto che nell'area di toma il termine fromage, arrivato da nord, si sia sovrapposto 
a quello più antico per indicare un altro tipo di prodotto che non avrebbe, almeno in un primo tempo, 
sostituito quello originale. Questa ipotesi potrebbe essere supportata, da un lato, dalle forme piem. bross (con 
i corrispettivi galloromanzi), lig. occ. brusu, crs. brocciu, sard. brottsu e, dall'altro, dal rom. brânză, 
anch'esse con la motivazione di "fremere, gonfiarsi" (le cui aree di diffusione sarebbero in parte adiacenti 
geograficamente a quelle di toma). Tali voci piem., lig., crs., sard. vengono regolarmente ricondotte a un 
germanismo dal significato di "rotto", diminutivo (got. *brŭkjă), per cui l'interpretazione come "caglio rotto", 
oltre a richiamare uno dei possibili etimi di toma (gr. τoµή "taglio") troverebbe un parallelo nell'etimologia di 
cāsĕŭm < ie. *kĕh2d- "rompere". Se il significato originario fosse invece "caglio", sarebbe a loro parere 
suggestivo un confronto con il gallese: cimr. broch m. "schiuma". In questa ipotesi, si tratterebbe di un relitto 
preromano; il fatto che il prototipo celtico sia *brŏkkŏ-s con ŏ (breve) non dovrebbe costituire una difficoltà, 
perchè la ŏ non latina (prob. anche non greca) tende a essere trattata come ŏ chiusa nelle continuazioni 
romanze (mancato dittongamento in castigliano): il prototipo di *brŏkkŏ-s "schiuma" sarebbe *bʰrŏk(')-nŏ´-s 
"che ha a che fare con il riempimento" > "schiuma" e da quest'ultimo si avrebbe il der. *bʰrŏk(')n-ĭi ̯ŏ-s "simile 
alla schiuma" > "caglio" > *brŏkk(ĭ)i ̯ŏ-s > *brocciu-. 
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 e) Brâncuș (1983: 44-45) ipotizza per il romeno una forma originaria simile all'alb. 

brenda "dentro" + suff. dim. -za, come dimostrato dal gh. (Dibër) brenza "interius, 

viscera"578 (v. sotto Çabej). 

 Schuchardt apud Meyer-Lübke (1935: 113) suppone che rom. brânză possa 

provenire dal top. Brienz (paese svizzero)579. L'ipotesi di Schuchardt viene ammessa da 

Niculescu apud Rosetti (1962a: 118-119). Hubschmid (1980: 92, 95) invece distingue 

brânză (parola di origine dacica, v. sopra) dalle voci sbrinz e Brienzerkäse che, nonostante 

l'assonanza, deriverebbero dal top. svizz. Brienz (cantone di Berna), Briens (anno di 

attestazione 1146), Priens (1430), Brienz (dal 1470), Prientz (1501-1526). 

 Un'origine latino-romanza viene proposta per il rom. brânză da Weigand (1910a: 

220). Egli suppone che la parola romena risalga a un agg. *brancia/*brancea (scil. 

formatica) cioè "(formaggio) fatto con la mano" o "simile a una mano" (cfr. ted. 

Handkäse), der. da branca "zampa, mano". Il passaggio da brancia > brântsă a brândză 

non procura a suo parere alcuna difficoltà fonetica580. 

 Densusianu (1923: 69) invece avanza l'ipotesi di un'origine iranica. Secondo lui 

brânză < *renč-, *renz con pref. be-, bi- per cui egli ricostruisce una base *be-renza, *bi-

renza (con un sign. orig. di "formaggio fresco pressato") che potrebbe essere esistita in 

qualche dialetto iranico una volta parlato nell'Europa orientale, cfr. beluc. prinčag (< pa-

rinčag) "pressare, lasciar drenare, strizzare", pers. birezan "setaccio, filtro" < rēxtan (indic. 

pres. rēzam) "svuotare, versare". A suo parere, il rom. brânză non ha come sign. base 

quello di "formaggio", come dimostra il morav. brynza "brânză valahă" rispetto al morav. 

sýr "formaggio"581. 

 Studiosi quali Barić (1919: 87), Çabej (1964: 30; 1976a: 308-310), Desnickaja 

(1978: 155; 1984: 310) e Orel (1998: 35) cercano di spiegare la parola romena con i mezzi 

dell'albanese. Barić (1919: 87) afferma che, come rânză è un prestito dall'alb. rëndës (v.) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
578 Ma un'assimilazione da un prob. brendsa "interiora" risulta più verosimile per quest'ultimo, N. d. A.; v. 
alb. brenza. 
579 Barić (1924: 138-159) è contrario a una simile spiegazione sia per l'aspetto fonetico della parola in 
questione sia per i dati storici (la voce romena è già attestata nei documenti ragusei del XIV sec. come brenza 
"caseus vlachescus"), questi ultimi ritenuti determinanti da Meyer-Lübke (1935: 113) nel contraddire la tesi 
di Schuchardt. Inoltre, secondo Rosetti (1962a: 118-119), essa non spiega la presenza del termine in aromeno 
e in meglenitico. 
580 Ipotesi ammessa da Scheludko (1926: 128), ma ritenuta da Barić (1924: 138-159) insostenibile sia 
foneticamente (*brancea avrebbe dato un rom. *brânţă) sia semanticamente (questo formaggio non si 
prepara con le mani). Meyer-Lübke (1935: 113) è altresì contrario a una simile ipotesi (anche se lui parla di 
un nlat. *brancia dal sign. di "ramo, ramoscello"). 
581 Osservazione ritenuta corretta da Giuglea (1923a: 581-582), che tuttavia reputa la forma ricostruita da 
Densusianu come isolata, geograficamente troppo lontana dal territorio romeno e priva di legami più stretti 
dal punto di vista semantico e formale con altri elementi in modo da poter fornire indicazioni più plausibili su 
un'effettiva esistenza dell'etimo in questione in Europa. 
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"caglio" (propr. "quello che fa cagliare", dato che nell'abomaso si produce il caglio), allo 

stesso modo brânză può derivare da una forma parallela alb. *vrëndës, attraverso uno 

sviluppo semantico "quello che fa cagliare" > "caglio, formaggio". In seguito Barić (1924: 

138-159) ricostruisce una forma antica alb. *brundzë < *brondi̯ā ~ *brundi̯ā < rad. ie. 

*bhere- "bollire, fermentare" ~ lat. fermentum. Secondo Çabej (1964: 30; 1976a: 308-310) 

invece il rom. brânză deriva da un alb. bréndësa, bréndëza "interiora", a sua volta un 

derivato dell'avv. brenda "dentro" 582 , come testimoniato dai derr. përbrendësa(t), 

përbrensa(t), përmrense(t) e brenza(t) "(le) viscere, interiora". In base a tali forme, egli 

ipotizza l'esistenza di un alb. *brendësa-t "id" a cui corrisponderebbe il t. të brendshme(t) 

"id.". Tenuto conto della var. dial. brenza "id.", egli ipotizza che le voci romene e aromene 

siano prestiti dall'albanese, penetrati in epoca medievale. La forma brençe "casus 

vlachicus" (Ragusa) testimonierebbe secondo Çabej la penetrazione relativamente antica 

del termine albanese in romeno e, tramite quest'ultimo, nelle altre lingue balcaniche e non. 

In questo processo si sarebbe verificato il seguente spostamento semantico: "intestino" > 

"rumine, abomaso" (internamente all'alb.) > "caglio" > "formaggio" (internamente al 

rom.)583. Nel linguaggio pastorizio, tale spostamento si verifica anche altrove: gh. rrãskë 

"abomaso utilizzato per la fabbricazione del formaggio", rrashkë (Drizari) "rumine", arb. 

(Calabria) rashk "giuncata, tipo di formaggio fresco non salato" (in Variboba), glz. 

pressoiro "caglio; abomaso"584 ~ vls. pre "formaggio", cfr. anche ted. (obs.) Laber 

"casaro" ~ Lab "caglio, presame; abomaso". La tesi di Çabej viene ammessa da Desnickaja 

(1978: 155; 1984: 310) e da Orel (1998: 35)585. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
582 La spiegazione presumibilmente corretta dell'avv. alb. viene data Bopp (1855: 46), ovvero da un *për-
enda, dove për- > br- (sonorizzazione e assimilazione rispetto alla d) e dove -enda, -ënda corrisponde al lat. 
intus "dentro", gr. ἐντός, mentre -en- al gr. ἐν, lat., gmc. in "in". Anche Pedersen (1905b: 213) giudica alb. 
brenda prob. autoctono, da m-brë-nda. L'etimologia di Bopp viene ammessa da Camarda (1864: 318), 
Tagliavini (1937: 87), Mann (1941: 17), La Piana (1949: 96 s.) e Ölberg (2013: 32). Quest'ultimo specifica 
che la -a finale è un suff. avverbiale [< ë, d'accordo con Xhuvani-Çabej (1962: 6), N. d. A.] e che è 
preferibile analizzare la voce come për-ent-, lat. intus, cfr. rom. printre "fra" < per inter. Brenda è secondo 
Çabej un avverbio/preposizione con për- e questo formante è doppio in përbrenda "dentro", che si oppone a 
përjashta, përjashtëna "fuori". L'attuale -a finale sarebbe più tardiva, pertanto si ritengono primari brendë, 
mbrendë "dentro". Çabej aggiunge che l'assenza di una completa assimilazione del nesso antico nt ~ nd in 
questo caso (così come in nëndë, nandë "nove", diversamente da come avviene invece in anë, hënë/hanë, 
punë, unazë ecc.) indica che si tratta di formazioni meno antiche rispetto alle ultime. 
583 Pur ritenendo possibile un passaggio semantico "viscere" > "caglio" > "formaggio" proposto da Çabej, 
anche sulla base dell'analogia presentata dall'arom. arăndză "caglio" e rom. rânză "stomaco", Brâncuș (1983: 
44-45) asserisce che non si ha alcun indizio sull'antichità del derivato ghego. Çabej (1976a: 309-310) ribatte 
sottolineando che la voce romena è documentata solo a partire dal sec. XIV e nulla dimostra che l'alb. 
brenza-t sia più recente. 
584 Meyer-Lübke (1935: 559). 
585 Il quale parla di una forma alb. brëndës "intestines" intesa come origine della voce balcanica indicante il 
formaggio di capra o di pecora. 
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 Un'origine preie. della parola romena viene ipotizzata dal Battisti-Alessio (1950-

1957: 595) e da Lahovary (1955: 318). Il Battisti-Alessio (1950-1957: 595) confronta rom. 

brânză "cacio di pecora" e a. it. brenza "specie di cacio" (Ragusa, 1357) con it. sbrinze, 

ted. Primsenkäse (Käse < lat. cāseus "cacio") e lo ritiene un relitto del sostrato 

mediterraneo con epicentro nell'area carpatico-alpina. In quanto termine della pastorizia 

preistorica, viene ipotizzata una prob. connessione con l'allevamento del cervo, 

ricostruendo un *brendia (*brindia) "formaggio fatto col latte di cerva" [dal tema *brento 

col valore di "corno; cervo (cornuto)" documentato in messap. bréndos "cervo", bréntion 

"testa di cervo", sved. brind "cervo", lett. briedis "id.", lit. "alce"], cfr. scamorza in nesso 

con camoscio. Lahovary (1955: 318), pur partendo dallo stesso presupposto relativo al 

primo elemento di brânză proposto da Pascu (q. v.), interpreta la voce rom. come bâr + 

rânză, corrispondente al ted. schaf-käse. Rânză deriverebbe da un preie. balcanico, così 

come anche berr (v.), bâr, br "par élision", come dimostrato secondo lui dalla desinenza -

ânz, tipicamente preie. (-anth, -inth "du pré-hellénique égéen ou 'pélasge' et de l'étrusque"). 

La forma sbrinz è a suo parere propria delle Alpi svizzere, dei Carpazi settentrionali e 

dell'Austria; s- sarebbe un "intensitif", come dimostrato da Schrynen in altre parole preie. 

quali minthos ~ s-minthos, murena ~ s-muraena ecc. 

 Ciorănescu (1958-1966: 105) parte dal fatto che in molte lingue il nome del 

formaggio è dato dallo stampo che gli dà la forma, cfr. sp. adobera "forma di formaggio; 

formaggio", rom. burduf "otre; formaggio conservato nell'otre", lat. formaticus 

"formaggio" < forma, gr. µανoῦρα "fatto manualmente; formaggio" ecc. Uno dei modi più 

primitivi per dar forma al formaggio (e scolarlo) viene da lui ritenuto quello di mettere il 

latte cagliato in un sacco di tela o di canapa. Quest'ultimo, nonostante venga indicato in 

romeno dai termini sedilă o zăgârnă, anticamente "se habrá llamado" brandeum, voce 

latina dal sign. di "tessuto di lino". Perciò, il risultato in rom. sarebbe regolare sia 

foneticamente sia semanticamente. Secondo lui, è prob. che già in epoca latina si sia 

verificato uno spostamento semantico da "contenitore" a "contenuto", ipotizzando inoltre 

una relazione tra lat. brandea e brunda "solida", voce sinora rimasta senza una spiegazione 

soddisfacente. 

 III. Per quanto riguarda una relazione col rom. brânză "formaggio", è impossibile 

accettare l'ipotesi di Çabej (q. v.) secondo cui tale voce, la quale presenta una diffusione 

importante in moltissime altre lingue anche al di fuori dei Balcani grazie al nomadismo 

pastorale romeno, possa essere un prestito da un regionalismo isolato come il gh. di Dibër 

brenza (coll., con prob. assimilazione da *bren(d)sa < *brendësa), il cui significato 
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"viscere, interiora" difficilmente può spiegare un prodotto caseario tipico come brânză. La 

voce romena non ha alcuna relazione etimologica con quelle albanesi, che invece derivano 

dall'avv. (për)brenda "dentro". La sua etimologia resta oscura, ma un parallelo interessante 

si ha nell'Italia nordoccidentale con termini quali piem. bross, bröss, lig. brus(su) "tipo di 

formaggio"586 e berg. bràns (it. branzi) "formaggio tipico di Branzi" prob. < top. berg. 

Bràns (it. Branzi)587, oltre a crs. brocciu e sard. brottsu588. Per ulteriori considerazioni v. 

alb. rrënd(ës) ~ rom. rânză. Riguardo al suff. alb. -(ë)s589, Xhuvani-Çabej (1962: 42-43) 

affermano che esso forma sostantivi denominali e deverbali, solitamente nomina agentis 

ma anche aggettivi. È evidente che përbrendësa, il cui sign. base dovrebbe essere "che 

stanno dentro", rappresenti un'eccezione, essendo l'unico esempio di derivazione da un 

avverbio. 

 

 

 cjap, sjap, skjap/sqap, cap (m.) "caprone" ~ rom., arom., megl. țap, arom. țapu, 

istrorom. țåp (m.) "id.". 

 I. Si tratta di una voce panalbanese – documentata anche nell'arbëresh della 

provincia di Cosenza e in quello di Piana degli Albanesi (Palermo) – ma dalle forme 

divergenti nei vari dialetti590. Secondo Çabej (1987: 50, 51) sjap, skjap591, sqap592, cap e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
586 Piemonteagri.it [http://www.piemonteagri.it/qualita/it/territori/il-sud-piemonte-delle-valli-
appenniniche/62-alta-valle-tanaro-e-cebano], 
Formaggio.it [http://www.formaggio.it/formaggio/bruzzo-della-valle-arroscia-brus-brussu-p-a-t/].	  
587Formaggiobranzi.com [http://www.formaggiobranzi.com/it/homepage.asp],  
Ricette italiano-bergamasche [http://ricetteitalianobergamaschecom.blogspot.it/2009/11/pieru-e-brans.html], 
Ducato di Piazza Pontida [https://www.ducatodipiazzapontida.it/cultura-tradizioni-folclore/vocabolario-
italiano-bergamasco/lettera-b.html?page=24]. 
588 Iannàccaro-Dell'Aquila-Borghi (2005: 168-169). 
589 Per quanto riguarda l'etimologia, Bopp apud Xhuvani-Çabej (1962: 231) ipotizza un s < *ti ̯ che 
corrisponde al suff. gr. -oντ come in λέγoυσα < λέγoντια. Similmente, Meyer apud Xhuvani-Çabej (1962: 
231), il quale afferma che i sostantivi in -ës ed -és (mbjellës "seminatore", hapës "apritore, chiave", këndés 
"gallo") sono nomina agentis oppure sostantivi indicanti uno strumento, prob. antichi participi del presente. 
Pedersen apud Xhuvani-Çabej (1962: 231) sostiene che il suff. -(ë)s non deriva dal part. pres. -ont bensì è 
raffrontabile col suff. arm. -iç, dalla medesima funzione, p. es.: arariç "creatore" < arari "(io) feci", bnakiç 
"abitante" < bnakem "abito", prkiç "salvatore" < prkem "salvo". Secondo lui, tale suffisso è relazionabile ai 
suff. alb. -es, -esë che si combinano con i verbi in -oj e in -ej, p. es.: këndes "gallo" < këndoj "cantare", 
shëlbyes "salvatore" < shëlbej "salvare", fshesë "scopa" < fshij "pulire, spazzolare, scopare". Secondo Meillet 
apud Xhuvani-Çabej (1962: 231) arm. -iç < ik-ya e corrisponde allo sl. -ač, -ič (kovač); se tale comparazione 
è corretta, l'accostamento arm. -ič ~ alb. -ës secondo Xhuvani-Çabej viene meno per ragioni fonetiche. Jokl 
apud Xhuvani-Çabej (1962: 231) compara il suff. -s (che secondo lui forma nomina agentis ed etnici) con -as 
(vendës, vendas, beratës, elbasanas) < *-et-i ̯o (quest'ultimo inteso come estensione del suff. -te, che appare 
nell'ill. tergitio ~ alb. tregës, gr. δηµότης, δηµόσιoς), nonché con il suff. lit. -tis, p. es. primatis (alb. parësi) < 
pirmas (alb. i parë); in tal modo, secondo Jokl alb. plis < *plitio. Il suo parere viene ammesso da Xhuvani-
Çabej (1962: 231). Tuttavia, in seguito Jokl (1928: 382) spiega il suff. -ës da un più antico -ati ̯, cfr. vendës, 
elbasanas ~ ill. Delmatia. 
590 Mann (1948: 46, 51, 452, 453, 458), Çabej (1987: 50), ADGjSh (2008: 114-115). 
591 Variante secondo Mann (1948: 453) attestata dall'inizio del XX sec. 
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cjap (sett.) sono forme gheghe; tra queste, sjap viene considerata la più antica593. La var. 

cjap 594  invece predomina nel tosco meridionale e occidentale, così come anche 

nell'arvanitika e nell'arbëresh (accanto alla var. cujap di Piana degli Albanesi, con anaptissi 

di u). Il tosco settentrionale e orientale invece ha la var. cap595, identica alle parole rom., 

arom., gr. dial. e bulg. Dozon596 dà anche le varr. cqap e cijap. Zymberi attesta in 

Montenegro il gh. stjap (Ljare/Livari, Krajë/Skadarska Krajina). Țap è voce panromena597. 

 L'albanese conosce derivati quali: gh. sqapth "copiglia che fissa il manico alla trave 

dell'aratro", sjapç (Malësi e Madhe) "nome di pianta del genere Tragopogon"598, sjapole 

"capra dalle corna protese all'indietro"599, sjapth (Croia) "giovane capro", cabe (Postribë, 

distretto di Scutari) "capra dalle grosse corna", capok (area di Croia) "capro di un anno", 

capór (Bizë, comune di Ishëm, distretto di Durazzo) "caprone dalle grosse corna", thjap 

(Borgo Erizzo, Dalmazia) "montone non castrato; caprone", sjake "capra dalle corna simili 

al caprone" (Triesh/Zatrijebač), capore "id." (Krajë/Skadarska Krajina)600; t. caponjë 

"capra cornuta", capórr (Musacchia) "capro di un anno dalle corna protese in su", caporre 

(regione di Dumrea) "mucca dalle lunghe corna; capra dalle grosse corna"601. Il romeno ha 

derivati quali: rom. țăpură "bovino con le corna dritte e protese in su", țápoș "id.", agg. 

"dritto e proteso in su, detto delle corna dei bovini", mold. țăpușor "capretto", ban. țăpariu 

"capretto dalle corna corte", țăpuiu602, dim. țăpuc, accr. țăpoi, țăpoaică603, antr. Țapu, 

Țapeș, Țapelea, top. Poiana Țapului, arom. țăpar "venditore di caproni"604. 

 Secondo Russu (1981: 402) il termine in questione è penetrato dal rom. nelle 

seguenti lingue: ucr., cec.-morav., pol. cap, capók, capnia ecc., srbcr. (ciacavo) cap, ngr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
592 Variante secondo Mann (1948: 458) attestata dalla prima metà del XIX sec. Attestata da Zymberi (1996: 
135) anche in Montenegro (Muriq/Murići, Krajë). 
593 Attestata a partire dalla metà del XVI sec. Attestata da Zymberi (1996: 135) anche in Montenegro 
(Brajshë/Brajše, Anamali), altresì come antr. Sjap (Vuthaj/Vusanje, Guci/Gusinje). 
594 Secondo Mann (1948: 51) attestata dalla prima metà del XIX sec. 
595 Secondo Mann (1948: 46) attestata dagli inizi del XX sec. 
596 Apud Mann (1948: 46) e Çabej (1987: 50). Si tratterebbe di un'attestazione risalente alla fine del XIX sec. 
597  Densusianu (1901: 353), Papahagi (1963: 1064), Russu (1981: 402), DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Bap]. Il rom. è documentato secondo Tiktin (1989: 743) dalla fine del 
XV sec. 
598 Dal gr. τράγος "capro" + πώγων "barba", donde i nomi pop. in varie lingue (it. barba di becco, ingl. 
goatsbeard ecc.). 
599 Forma attestata anche in Montenegro (Triesh/Zatrijebač) da Zymberi (1996: 135). 
600 Le ultime due sono forme attestate da Zymberi (1996: 135, 35) in Montenegro. 
601 Çabej (1987: 50-51). 
602 Russu (1981: 402). 
603 Tiktin (1989: 743). 
604 Russu (1981: 402). 
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τσιάπoς "grosser Bock"605, epir. τσάπ(oς), ungh. cáp, cap, capf, caf "caprone; ariete 

castrato; bue castrato", cápsa "piccolo capro" ecc., sass. tsâp. 

 Bartoli (2000: 198) si limita a riportare la tesi di Meyer, che vorrebbe la voce in 

questione "originariamente albanese" (v. sotto), aggiungendo che essa non ricorre soltanto 

in romeno, slavo (slo., cec.-pol., rut.) e ungherese, ma anche a occidente: dalm. zap-, zep- 

"capro" e (2000: 283) vegl. sapial "capretto", abr. zappẹ "capro", zepellẹ "capra". 

Controverso è invece secondo lui il rapporto con it. żeba "capra", sp.-port. chibo, chivo. 

 II. L'origine onomatopeica (da un grido di richiamo) delle voci in questione viene 

generalmente ammessa dalla comunità scientifica. Ulteriori indagini etimologiche si 

mostrano tuttavia divergenti. 

 Un'origine slava viene ipotizzata da Miklosich (1861: 51)606, Cihac (1879: 429) e 

Pedersen (1900: 337). In particolare, Pedersen (1900: 337) ritiene assai problematico un 

rapporto dell'alb. col lat. caper, perché da una presunta base *sap non si giungerebbe in 

alcun modo a cap; impossibile secondo lui, dal punto di vista morfologico, che 

quest'ultima forma sia sorta dall'agglutinazione dell'articolo t-. Del resto non è affatto 

sicuro che l'iniziale del lat. caper risalga a una palatale. A suo parere, l'alb. è un prob. 

prestito dallo slavo che potrebbe essere di origine onomatopeica e basarsi su una voce di 

richiamo. 

 Vi sono linguisti che vedono come etimo ultimo l'albanese. Tra questi vanno 

menzionati Meyer (1891: 387-388; 1894: 73; 1896a: 112-113)607, Densusianu (1901: 353, 

356), Sandfeld (1904/1906: 529)608, Berneker (1908-1913: 121)609, Weigand (1910a: 229), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
605 Voce epirotica di origine alb. secondo Meyer (1894: 73), Jokl (1929c: 128-132) e Çabej (1987: 51); 
secondo Jokl e Çabej, dal t. cjap e non dall'arom. țap come vorrebbe Pușcariu (1923c: 823). 
606 Miklosich confronta sl. цaп, ungh. czáp, alb. cap, skjap e arom. țapu, tutte risalenti a uno sl. цaпъ tuttavia 
etimologicamente oscuro. 
607 Meyer considera come forma primaria alb. cap < *sap, voce prossima a lat. caper, a. nord. hafr "capro" 
(gr. κάπρoς "cinghiale") dove s- = ie. *ḱ- (lat. c-, non qu-, umbr. kaprum, gmc. h-). Sqap = sťap, ovvero cjap 
con metatesi, mentre cqap sarebbe un incrocio. Rom. ţap < alb. cap. 
608 Secondo Sandfeld le parole comuni al lessico rom. e alb. si spiegano per lo più come prestiti dall'alb. Nel 
caso di ţap è a suo parere evidente che tale voce provenga dal ghego. 
609 Secondo Berneker la voce è penetrata nelle lingue slave tramite i pastori nomadi romeni. 
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Barić (1919: 104)610, Scheludko (1926: 146)611, Jokl (1929c: 128-132), Șăineanu (1929)612, 

Vasmer (1958: 281)613 e Çabej (1964: 17-18; 1987: 49-51).  

 In particolare, Jokl (1929c: 128-132) afferma che una formazione lessicale di tipo 

onomatopeico può essersi prodotta anche all'interno dello stesso alb. (tsk'ap, sk'ap, tsjap, 

tsap), senza che vi sia un influsso slavo., riferendo che le varie forme dial. di alb. cap in 

parte mantengono l'affricata iniziale, in parte la presuppongono, e che vi è una sola 

variante che presenta una spirante interdentale, ossia il gh. thjap (Borgo Erizzo, Dalmazia). 

Questo suono risale secondo lui a ie. ḱ, che in alb. ha dato come esito dapprima tś, 

passando poi a th, accanto al quale si è sviluppato anche il suono ts (c). Questo passaggio 

da tś a th a suo parere si può fissare cronologicamente dopo l'inizio dei contatti slavo-

albanesi, almeno non nei primi secoli di questi contatti. Çabej (1964: 17-18; 1987: 49-51) 

afferma che thjap presenta il mutamento c > th proprio dell'alb., sostenendo così l'ipotesi 

di Jokl, tuttavia con una rettifica: l'odierna interdentale alb. th /θ/ risale a un'affricata c /ts/ 

che risalirebbe all'ie. ḱ attraverso uno stadio ć /tś/. Siccome la var. cjap non appartiene solo 

al ghego sett., anzi è tipica soprattutto del tosco sudoccidentale, dell'arvanitika e 

dell'arbëresh, assieme al gh. sjap risultano essere secondo lui primarie rispetto a sqap, 

skjap e cqap (mutamento j > q come in kanusqár ~ kanosjar)614. In tali circostanze, è a suo 

parere difficile determinare un'unica forma-base per la parola in questione. L'origine 

onomatopeica viene dimostrata dal fatto che a Tropojë e a Bizë e Ishmit le capre vengono 

richiamate con l'interiez. ca-ca-ca615, mentre altrove i caproni con l'ineriez. cap cap, come 

nei dialetti greci. 

 Una possibile parentela con il gruppo iranico (pers. čapiš, čapuš "capretto di un 

anno") viene ipotizzata da Uhlenbeck (1894: 330)616, Rozwadowski apud Vasmer (1958: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
610 Il rom. e le voci sl. provengono dal gh. tsap [che sta per cap, N. d. A.]; la base ie. è *ḱap-r, cfr. lat. caper, 
a. nord. hafr "capro". Dal punto di vista semantico, si potrebbe pensare che alb. thërpenj "accoppiarsi, 
copulare (detto dei caproni)" risalga a un palb. *thapr- in rapporto con la base citata . Ma la supposta 
metatesi pr > rp non è testimoniata altrove ed è quindi altamente problematica. La caduta di r finale nel 
passaggio ḱap-r > tsap è ritenuta regolare. 
611 Ucr. цaп "caprone" < rom. țap < alb. cap. 
612 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Bap]. 
613 Diffusosi nelle lingue slave forse per tramite dei pastori nomadi attraverso il rom. ţap. Presente anche nei 
dialetti italiani, dove è spiegato come termine di richiamo. Possibile un'origine albanese, mentre è da 
respingere una derivazione dall'iranico (ipotesi di Rozwadowski, che Vasmer aveva accettato in un primo 
tempo). 
614 In ciò egli si oppone a Jokl, il quale considerava come forma-base cqap/sqap, da cui deriverebbe cjap 
grazie al mutamento q > j come in të shojt < të shoqt. 
615 Una simile interiezione viene attestata come richiamo per il bestiame minuto anche in Montenegro (Dol, 
Guci/Gusinje) da Zymberi (1996: 34). 
616 A. nord. hafr (e altre voci germaniche), gr. κάπρoς, lat. caper risalgono secondo lui alla protolingua ie., 
come mostrerebbero le voci apparentate parsi čapeš, pers. čapiš. 
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281), Diculescu (1922: 197)617 e Scriban (1939)618. Densusianu, che precedentemente 

aveva ammesso l'origine albanese della voce rom., in seguito (1923/1924: 242-245) ne 

sostiene quella iranica619. Treimer (1917: 394, 408, 410) già affermava che l'ipotesi di 

collegare il rom. ţap col pers. čapiš (> osm. çepiş/çepiç) "capretto di un anno" (chiedendosi 

se si dovrebbe quindi supporre che la voce sia giunta in romeno dal turco, per tramite 

greco, con caduta della parte finale perché scambiata per un suff. formativo) non risolve i 

dubbi circa questa parola. In ogni caso, le difficoltà che essa pone sono allo stato attuale 

così grandi da non permettere a suo parere di trarre conclusioni. 

 Un'ipotesi illirica (Balcani settentrionali), in cui la voce in questione viene 

considerata una formazione onomatopeica, viene invece avanzata da Rohlfs (1925a: 662-

668; 1925b: 314-315), Meyer-Lübke (1935: 801)620, Tagliavini (1937: 299; 1965: 133-

134), Pușcariu (1940: 179-180)621, Rosetti (1962a: 120)622 e Poghirc (1969: 350-351). In 

particolare, Rohlfs (1925a: 662-668; 1925b: 314-315) mette in relazione il lessema 

balcanico con il tipo zappo e varr. "caprone", diffuso in parte dei dialetti italiani 

centromeridionali. Circa il suo etimo, cita l'opinione dei vari studiosi, propendendo per 

quella di Pedersen relativa a un'origine onomatopeica sorta dalla lessicalizzazione di un 

grido di richiamo. Per spiegare la presenza del termine sia in Italia sia nei Balcani si 

prospettano a suo parere due possibili soluzioni: 1) La parola era propria di una lingua 

parlata da un popolo illirico di pastori, stanziati da epoca antica su entrambe le coste 

dell'Adriatico, e spostatisi in seguito a migrazioni più tarde verso le zone montuose 

dell'interno. 2) La voce si è irradiata dall'Italia centrale all'adiacente area balcanica e da qui 

poi nel resto dei Balcani. Che la parola in Italia non sia recente lo attesterebbe una glossa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
617 Il quale parla di un relitto dacico imparentato col pers. čapis ecc. 
618 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Bap]. Secondo Scriban si tratta di una voce 
imparentata col pers. čapis. Dal rom. provengono le altre lingue secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Bap]. 
619 Densusianu ipotizza che una forma iranica *cap (con il fenomeno č > c, proprio di alcuni dialetti iranici, 
p. es. osset. caw "capro", cfr. gabr. čapeš "caprone", curd. čewuš "giovane capra" ecc.) abbia circolato 
nell'Europa orientale, venendo così mutuata dai pastori romeni e d'altra parte penetrata fino alle Alpi, donde 
grazie ai passaggi dei pastori sarebbe giunta sulla linea degli Apennini, fino ai dialetti dell'Italia centrale. La 
parola alb. è secondo lui un prestito dal rom., sostenendo che essa è documentata solo in ghego, mentre in 
tosco si ha sk'ap [per sqap, N. d. A.], spiegato con un passaggio ts > st e st' (št') > sk' (šk'), cfr. alb. sterrë < 
*tserrë (srb. crn), sk'ylet < it. stiletto, šk'errë [per shqerrë, N. d. A.] < štjerrë (v. shtjerrë). L'origine della 
voce iranica resta secondo lui ignota, riportando con riserva il confronto con ebr. ṣāfir, sir. ṣāfira "caprone" 
(Scheftelowitz) ed ebr. kebes, ar. kabš, sir. kewšā e, come prestito, arm. k῾auš "caprone"; egli si chiede se 
possa essere di origine orientale anche a. nord. kjappi "caprone", voce isolata all'interno delle lingue 
germaniche (e che il Falk-Torp fa derivare da una rad. kipp- "tagliare").  
620 Meyer-Lübke non cita l'alb. ma fa risalire il rom. a una base ill. zapp- "caprone" e accenna all'ipotesi di 
Pedersen secondo la quale si tratta in origine di una voce di richiamo. 
621 Pușcariu ritiene la parola in questione di prob. origine illirica, pertanto autoctona presso gli Albanesi e 
mutuata invece dai Traco-Daci. Egli aggiunge anche l'it. mer. dzappu "capro". 
622 Rosetti afferma che dall'illirico la voce si è diffusa nella Penisola Balcanica e in Italia. 
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del X sec.: hyrcus caper zappu dicitur. A questa stessa base pertiene anche l'it. zappa623. 

Rohlfs in seguito (1964: 519-520) confronta la voce balcanica (sorta forse da un grido di 

richiamo e ritenuta tipica dei Balcani settentrionali624) con camp. sett., laz. mer. záppo 

(źáppo) "becco", dial. umbr. ćáppa "capra giovane". La tesi di Rohlfs viene condivisa da 

Tagliavini (1937: 299; 1965: 133-134) e da Poghirc (1969: 350-351). Quest'ultimo afferma 

che tale tesi viene confermata dal rom. ţa, interiezione usata anche per incitare i bovini. La 

voce quindi si sarebbe potuta manifestare in modo indipendente nelle varie lingue, il che 

non esclude che in alcune di esse (p. es. ungherese) la parola in questione sia un prestito 

risalente a un'epoca più tarda o, in altre (p. es. in iranico), possa avere un'origine del tutto 

distinta da quella che interessa il territorio europeo. L'origine onomatopeica non esclude 

secondo Poghirc l'antichità e la possibile autoctonia del termine romeno. 

 Vi sono linguisti che semplicemente sostengono si tratti di una voce oscura, 

limitandosi al confronto tra le numerose lingue in cui essa viene documentata. Tra questi 

vanno menzionati Wędkiewicz (1914: 278)625, Treimer (1917: 394, 408, 410), Brückner 

(1918: 166-168)626, Philippide (1927: 738), Papahagi (1963: 1064) e il DEX (2009)627. In 

particolare, Philippide (1927: 738), pur riconoscendone l'origine oscura, nota una possibile 

analogia con il got. (Crimea) stap "capra", che secondo Much apparterrebbe alla rad. gmc. 

stap- "calciare" (che in altre lingue ha sviluppato vari signn., tra cui "cavalletta"); quindi 

stap "capra" dovrebbe aver significato in origine "la saltellante, (colei) che si arrampica". 

 Alcuni studiosi, generalmente contrari all'ipotesi onomatopeica, ipotizzano si tratti 

di un relitto paleobalcanico (prob. illiro-tracio), includendo nel confronto la voce romena 

(o ritenendola primaria rispetto alle altre lingue), intesa come eredità di sostrato: Tiktin 

(1989: 743)628, Capidan (1921/1922a: 460)629, Skok (1971: 251)630, Vraciu (1980: 137), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
623 La ragione concettuale di tale designazione riposa secondo Rohlfs evidentemente sulla comparazione fra 
le corna dell'animale e le punte (i denti, i rebbi) della zappa. Non vale secondo lui l'obiezione che oggi 
"zappa" indichi uno strumento privo di punte; la sua forma era estremamente variabile attraverso il tempo e si 
hanno numerose testimonianze di zappe antiche munite di denti, a mo' di forconi. Egli inoltre fornisce 
innumerevoli esempi del passaggio dal nome di un animale a quello di uno strumento. L'it. zappa, gr. md. 
τζαπίον, ngr. τσαπί "id." ne rappresenta quindi un'animalizzazione metaforica, cfr. l'antica glossa τὸ τζάπιον 
= ligo, rastrum, bidens e inoltre lat. capreolus "capriolo; zappino". Non convince a suo parere Wartburg, 
secondo cui zappa deriverebbe da una base onomatopeica, indipendente da zappo. 
624 I termini ngr., rom. alb. e srbcr. hanno secondo lui una comune origine balcanica. 
625 Parola di grande diffusione. La sua presenza nelle lingue sl. può essere dovuta alla mediazione romena. 
Sulla sua origine egli cita le opinioni degli altri studiosi (Meyer, Rozwadowski) senza prendere posizione. 
626 Brückner afferma che, se la voce cap fosse di origine alb., il che è poco credibile, la sua diffusione non 
potrebbe che essere dovuta ai pastori nomadi romeni. A parte casi locali, non ci sarebbero prestiti alb. 
(illirici) nelle lingue slave e andrebbe respinto ogni tentativo di spiegare una voce slava come proveniente 
dall'alb. 
627 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Bap].	  
628 La voce rom. è secondo Tiktin autoctona e mutuata nelle altre lingue limitrofe. 
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Russu (1981: 403)631, Brâncuș (1983: 121-122) e Sala (2006: 84). Secondo Illyés (1988: 

248) e Du Nay (1996: 76), il sostrato in questione va ritenuto protoalbanese. In particolare, 

Brâncuș (1983: 121-122), il quale nota un'ulteriore corrispondenza albano-romena nei 

derivati alb. caporre "mucca dalle lunghe corna" (accanto a caponjë "capra cornuta") ~ 

rom. ţăpură "(bovino) con le corna dritte e protese in su" (accanto a țápoș "id.", agg. 

"dritto e proteso in su", detto delle corna dei bovini), sostiene che rom. ţap e alb. cap/cjap 

rappresentano in origine la stessa voce, la quale doveva aver cononsciuto una grande 

diffusione nel mondo traco-dacico e illirico. La diffusione in dalmatico, nei dialetti italiani 

ecc. è secondo lui dovuta all'antico centro d'irradiazione illiro-messapico. Egli si oppone 

alle altre ipotesi proposte; in particolare, ritiene poco convincente quella di Rohlfs, poiché 

il nome di un animale di regola deriverebbe dal proprio verso (cfr. rom. bâr ~ alb. berr, v.), 

non da un'interiezione632. Topalli non tratta il romeno ma suppone che cjap possa essere 

una parola alb. ereditata: ie. *kapro "caprone", cfr. gr. κάπρος "maiale", lat. caper e 

capreolus, a. nord. hafr "caprone". In albanese la voce avrebbe assunto il prefisso s- 

(*skap) e il plurale avrebbe svolto un ruolo nell'evoluzione del termine in questione. 

Quindi da *skap si ha il pl. *skep > sqep, da cui da una parte il singolare sqap, dall'altra 

sjep > cjep, donde cjap e cap. Il parere di alcuni linguisti (Meyer-Lübke, Jokl, Tagliavini, 

Çabej), che partono dalla forma cap collegandola a una creazione onomatopeica, secondo 

lui non riesce a spiegare la forma sqap del ghego. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
629 Capidan si oppone a un'origine slava in quanto la voce è penetrata nello sl. sett. dal romeno, in serbo 
dall'albanese mentre in bulgaro non è attestata. Secondo lui si tratta di una voce alb.-rom. di eredità illirica. 
Egli tuttavia suppone che il gh. cap (cjap) possa essere un prestito dal rom. mutuato più tardi, ovvero 
all'epoca dell'espansione dei termini pastorali romeni in tutta la Penisola Balcanica; così, essa si sarebbe 
sostituita alla voce propriamente alb. che si conserverebbe nel tosco (sqap). 
630 Skok afferma che càp è documentato solo nel ciacavo dell'Istria e in sloveno. Si tratterebbe di un 
balcanismo preslavo, anche se sorprende il fatto che la voce venga attestata ai margini estremi del territorio 
linguistico srbcr., dove si hanno rapporti con lo sloveno. Probabile relitto illiro-tracio, cfr. zappo "capro". 
631 Russu sostiene si tratti di un termine autoctono in rom. e alb., di origine carpato-balcanica preromana ma 
comunque ie., anche se riconosce che una base ie. *tṷep- o *tep- non venga attestata nella comparatistica. 
Inoltre, risulta difficile da giustificare un rapporto con ie. *teu- ~ *tṷep- "gonfiar(si)", con numerose basi in s, 
m, l, r, t, d, bh ecc. (*tu-en- ~ gr. σανν-ας, -oς "caprone"). Egli si oppone a un collegamento diretto col lat. 
caper o con una rad. ie. *ḱap- > alb.-rom. *sap-, che non giustificherebbe l'affricata iniziale in țap. Egli si 
oppone altresì a un'origine slava o iranica per motivi fonetici e storici, nonché all'ipotesi di un'onomatopea. 
632 Va osservato che una simile affermazione non può costituire alcuna regola e risulta quindi essere priva di 
fondamento. Basti pensare che in lingue come l'italiano il gatto viene normalmente richiamato con uno 
schiocco delle labbra simile a un bacio, oppure con il nome proprio che gli si dà; in entrambi i casi, il 
richiamo dell'uomo evidentemente non corrisponde al verso dell'animale, così come tsap- non corrisponde al 
verso del caprone. 
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 Vi sono anche studiosi che si mostrano incerti se ritenere la parola in questione un 

grido di richiamo o un prestito dall'iranico633, o indecisi tra quest'ultimo e l'altaico634. Altri 

vacillano tra il reputarla semplicemente oscura e il vedervi un grido di richiamo635. 

 Un'origine latino/romanza viene proposta dal Battisti-Alessio (1950-1957: 4108) e 

da Trubačev (1960: 89-90)636. Il Battisti-Alessio (1950-1957: 4108) vede un etimo lat. 

sappa "marra" donde it. zappa, sp. zapa, fr. sape, ven., frl. sapa "id.". Una prob. 

evoluzione da zappa "(strumento) bicornuto" a "caprone" verrebbe testimoniata dal triest. 

zap, sab. sappu, abr., velletr. zappo "becco", march. ciappu "capra"; si tratterebbe pertanto 

di un processo inverso a quello per cui nel latino da capreolus "capretto" si passò a "zappa 

a due corni". La ricostruzione di un ill. zapp "capro" basata sul rom. țap, dalm. zap, abr. 

zappe e velletr. zappo viene ritenuta superflua. Al contrario, il DELI (1999: 1847) spiega 

it. zappa da zappo < lat. md. zappus (anno 1366), così come il lat. caprĕolu(m) "capretto" 

passò a indicare una "zappa bicornuta". 

 Pareri quali quello di Hubschmid apud Ribi (1954: 246-247), (1963a: 388-404), di 

Devoto apud DELI (1999: 1847)637 e del Babiniotis (2010: 1464)638 vogliono la voce in 

questione come preindoeuropea. In particolare, secondo Hubschmid apud Ribi (1954: 246-

247) il grido di richiamo per le capre è diffuso in forme foneticamente simili in 

numerosissime lingue. Una di queste varianti è kap-/gab-, che avrebbe dato origine alla 

designazione dell'animale p. es. nel lat. caper, celt. gabros, tirol. happ. Hubschmid (1963a: 

388-404) fa un lunghissimo elenco di voci dialettali it. con base zapp- e varr. designanti il 

"capro" o animali simili, a suo parere voci di richiamo indubbiamente antichissime, in 

relazione storica con le corrispondenti parole di richiamo e denominazioni di caprini nelle 

lingue balcaniche e con ulteriori corrispondenti in un gran numero di lingue asiatiche 

(turco, armeno, caucasico, persiano ecc.). A varianti di questa base risalgono secondo lui a. 

it. zeba "capra" e port. chibarro "capretto castrato". Tutte queste voci apparterrebbero a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
633 Secondo Walde-Hofmann (1938: 157) le voci slave, insieme a rom. e alb., derivano forse tutte, in modo 
indipendente, dalla lessicalizzazione di un grido di richiamo (cfr. gr. τσάπ- τσάπ), a meno che non si tratti 
invece di prestiti giunti dall'iranico. 
634 Orel (1998: 47) si mostra indeciso tra la tesi iranica (Uhlenbeck, Rozwadowski ecc.) e quella altaica 
(Hubschmid, v. sotto). Secondo lui, cjap, cap, sqap < palb. *tsapa che assieme a sl. *capъ, rom. țap e it. 
zappo riflettono un Wanderwort orientale di origine iranica o altaica, cfr. pers. mod. čapiš "capro di un 
anno", osset. cæw "capro", a. tc. čäbiš "capretto di sei mesi". 
635 DELI (1999: 1847). 
636 Secondo cui cap, voce diffusa nei Balcani, in Italia e nell'arco alpino, è certo un prestito nelle lingue slave, 
prob. di origine romanza. 
637 Il quale, in presenza del lat. tardo sappa, pensa a una voce mediterranea e spiega la z- per s- grazie a 
"un'introduzione dal nord". 
638 Il Babiniotis ritiene il ngr. τσάπα < it. zappa < b. lat. sappa, parola di origine mediterranea che dovrebbe 
essere in rapporto con it. dial. zappo "capro" e ill. zapp "id.".	  
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un'antica rad. *tsapp- "battere (la terra), zappare". Da ciò Hubschmid conclude che il 

centro d'irradiazione preistorico di questo tipo lessicale non è da cercare nell'ie., ma nel 

turco, in quanto l'allevamento della capra come animale domestico è una conquista 

asiatica, trasmessa poi ai vicini europei. 

 Studiosi quali Ciorănescu (1958-1966: 823) e Paliga (2006: 194) spiegano la voce 

romena quale formazione elementare basata sul concetto di "aguzzo, appuntito". 

Ciorănescu (1958-1966: 823) sostiene che țap è molto prob. una "creación expresiva", 

intesa come formazione interna alla lingua romena e successivamente penetrata nelle 

lingue con cui il rom. è venuto a contatto, vale a dire alb., ngr., sl. e ungh. Più che da un 

grido di richiamo, bisogna a suo parere partire dall'idea di "appuntito, aguzzo", come nel 

caso del rom. țeapă "palo lungo e appuntito; resta (del grano ecc.); scheggia", nella cui 

famiglia apparterrebbe țap. Il nome dell'animale doveva quindi significare "(animale dalle) 

lunghe corna", cfr. it. zappa. Egli ritiene invece incerte ipotesi come quella slava, albanese 

o iranica. Su questa linea, Paliga (2006: 194) confronta la parola rom. con alb. sqap e 

considera il gh. cap un prestito dal rom. Secondo lui, il sign. originale doveva essere legato 

alla barba appuntita ("thorn-like") del caprone, e quindi la radice dovrebbe essere la stessa 

di țeapă "palo lungo e appuntito", înțepa "pungere"639, țepuș(ă) "scheggia", top. Țebea, 

Țibleș ecc. 

 III. Le ipotesi che tentano di spiegare la parola in questione come originariamente 

romena o albanese vanno respinte in quanto non possono dimostrare la sua presenza nelle 

parlate italiane, in quelle iraniche ecc. Il termine in questione, data anche la sua ampia 

diffusione, difficilmente può avere una fonte comune in tutte le lingue. Pertanto, l'origine 

onomatopeica, sorta in modo indipendente in più idiomi, pare sia l'ipotesi più credibile640. 

Tuttavia, resta emblematico il fatto che si tratti di una voce prevalentemente ie.641. 

 Quanto all'albanese, le considerazioni che seguono rappresentano mere ipotesi. Le 

due varianti predominanti in questa lingua sono cjap e cap, ma la seconda conosce una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
639 Poghirc (1969: 350-351) ritiene poco probabile una parentela con il rom. țeapă "palo lungo e appuntito", 
înțepa "pungere". 
640 Nonostante i derivati di questa parola indichino tutti animali muniti di corna (v. Brâncuș) e non si 
riferiscano solo a caprini ma anche a ovini e bovini (v. sopra) nonché alla zappa in quanto "strumento 
bicornuto", e nonostante la tentazione nel pensare che la voce in questione indicase in origine proprio le 
corna in quanto oggetti appuntiti [cfr. rom. țeapă "palo lungo e appuntito", țep "spina, aculeo, piccola 
scheggia; pelo aspro, pungente" e alb. cep "angolo, canto; spigolo; punta, picco" ~ thep "punta; picco", di cui 
Çabej (1988: 104) evidenzia la corrispondenza c ~ th interna all'alb., çep "becco (di volatile); angolo, canto" 
~ sqep, skjep "becco di volatile" ~ c(j)ap, thjap, sqap, skjap "capro"]. Reichenkron (1966: 166) ammette che 
rom. ţep, ţeapă e alb. thep potrebbero risalire a una base ie. *ḱoipos, facendo osservazioni marginali sui 
derivati da questa rad. ie. in sanscrito [śép(h)aḥ, śép(h)as] e in slavo (čep-). 
641 Qualora il centro d'irradiazione fosse stato effetivamente l'iranico, la voce potrebbe facilmente essere 
passata in turco dal persiano, data l'importante influenza storica dell'ultimo sul primo. 
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produttività importante, per cui la var. /tsap/, come testimoniano anche dalle altre lingue 

balcaniche, è di prob. origine (a)romena. La var. sjap del ghego settentrionale, ritenuta 

antica da Çabej (1987: 51), assieme alla var. dalmatica del tipo sap- (vegl. sapial 

"capretto") potrebbe invece rappresentare un etimo indigeno. Tuttavia, il ghego in 

particolare (ma, più generalmente, anche altre lingue) conosce fenomeni fonetici in cui i 

suoni sj e cj /tsj/ possono derivare da un'occlusiva palatale /c/ (o da un'affricata palato-

alveolare /tʃ/642). Pertanto, considerando che il suono /ts/ è relativamente recente in 

albanese e tenendo conto della testimonianza delle parole iraniche, non è impossibile 

ipotizzare per l'albanese antico una forma indigena del tipo *qap /cap/ (o *čap /tʃap/). Le 

varr. skjap e sqap sono invece formazioni secondarie in cui la prostesi di s- dovrebbe 

indicare un'intenzione di rafforzamento del suono iniziale. 

 

 

 çullë (agg., f.) "(pecora) dalle orecchie corte" ~ rom. ciul, ciulă (agg.) "(detto di 

animali) dalle orecchie insolitamente piccole; dalle orecchie lacerate; senza un orecchio (o 

entrambi); senza un corno (o entrambe)"; arom. čĭul (m., agg.) "(albero) senza rami; 

(cavallo, pecora) dalle orecchie piccole". 

 I. La voce alb. è considerata tosca643. Quella rom. è regionale644, ma attestata anche 

in aromeno. 

 Il romeno conosce derivati quali ciulí "(di animale) drizzare le orecchie", ciulit, 

ciuléț "dalle orecchie drizzate all'indietro"645. 

 Si tratta di una voce balcanica, presente anche nelle seguenti lingue: sarak. čulu (f. 

čula) "mouton dont les oreilles sont tronquées, mouton qui n'a pas d'oreilles", srb. čȕla 

"dalle orecchie monche", bulg. čulъ "id."646, ungh. csul(y)a "desorejado"647. 

 II. Vi sono studiosi che propongono un'etimologia slava, tra cui Cihac (1879: 58), 

Șăineanu (1929), Scriban (1939)648, Orel (1998: 53) nonché, con riserva, Ciorănescu 

(1958-1966: 200). In particolare, Cihac (1879: 58) considera il rom. agg. ciul, ciulav, 

ciolav "courtaud", vb. ciulăvesc, ciolăvesc "accorciare, tagliare, mutilare" < srbcr. čula, 

čulav, ćulav "avec de petites oreilles (des animaux)", così come ciulesc "drizzare le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
642 Molte parlate gheghe presentano un'alternanza tra /c/ e /tʃ/. 
643 Çabej (1987: 141-142). 
644 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciula]. Rom. ciul è attestata secondo Drăganu apud Tiktin 
(1986: 554) dalla prima metà del XIII sec.	  
645 Scriban (1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciule%C8%9B]. 
646 Çabej (1987: 141). 
647 Ciorănescu (1958-1966: 200). 
648 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciula]. 
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orecchie" < čuliti, ćuliti "id."649. L'etimologia srbcr. della voce rom. è sostenuta anche da 

Șăineanu (1929) e Scriban (1939)650, mentre Orel (1998: 53) dà come etimo per la voce 

albanese lo sl. čulъ "pecora dalle orecchie piccole" (bulg., srbcr. čula). Ciorănescu (1958-

1966: 200) si mostra incerto tra un'etimologia slava e una formazione espressiva651. 

 Meyer (1894: 62) confronta il verbo ngr. (epir.) τσoυλώνω "drizzare le orecchie" 

con lo slo. čuliti, srbcr. ćuliti652, rom. ciulesc "id." ma si chiede quale possa essere l'origine 

di tali voci.  

 Un etimo ultimo greco antico viene proposto da Pascu (1924a: 101), Diculescu 

(1924-1926: 442)653, Philippide (1927: 165)654, Drăganu (1931-1933: 245), Pușcariu 

(1940: 260), Giuglea (1943: 436 nota 1), Papahagi (1963: 366-367) e, con riserva, 

Klepikova (1974: 86-93)655 e Çabej (1987: 141-142).  

 In particolare, Pascu (1924a: 101) riconduce il rom., arom. ciul (in arom.) "(arbre) 

dont on a coupé les branches", (in rom., arom.) "(brebis) qui a les oreilles toutes petites", 

(in rom.) "(boeuf) privé d'une corne" a un lat. *ciullus < a. gr. κυλλός "storpio, monco". 

Dal rom. il ngr. τσoύλλικoν, σoύλλικoν (Murnu), srbcr. čula, cr. čulav. Il vb. rom. e arom. 

cĭuli (in arom.) "couper les branches d'un arbre", (in rom., arom.) "dresser les oreilles" 

proverrebbe invece da un lat. *ciullire = gr. κυλλῶ "rendre tortu, difforme, estropier" 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
649 Lo stesso ipotizza Höeg (1925: 188; 1926: 116) per il sarak. čulu, čula "(mouton) qui n'a pas d'oreilles; 
mouton dont les oreilles sont tronquées". 
650  Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciula]. Si tratterebbe del srbcr. čula, čulav "dalle 
orecchie piccole". 
651 Secondo Ciorănescu le voci slave e l'ungh. csul(y)a "desorejado" sono possibili prestiti dal rom. ciul, a sua 
volta un derivato di ciuli "raggomitolarsi, accovacciarsi, rannicchiarsi; drizzare le orecchie; aprire le 
orecchie; mozzare le orecchie", var. ridotta di ciuciuli "raggomitolarsi, accovacciarsi" (cfr. ciuciulean ~ 
ciulean "fungo"). Egli osserva che i primi tre significati di ciuli potrebbero implicare un altro etimo identico 
a ciuciuli, quest'ultimo secondo Ciorănescu (1958-1966: 198-199) un der. di ciuci "raggomitolarsi, 
accovacciarsi; chinare, piegare; corrugare, raggrinzare, arricciare; stringere, ammassare" < sl. čučati (cfr. srb. 
čučati "rannicchiarsi", ungh. csucsulni "stare seduto"), anche se a suo parere potrebbe trattarsi anche di una 
"formación espontánea". 
652 Berneker (1908-1913: 642-643) considera lo sl. kul'ǫ, kuliti (con i signn. base "contrarsi dal freddo; 
paralizzare, curvarsi, torcersi") oscuro. Il rapporto con kule (< md. al. ted.) "palla, sfera" è secondo lui 
semasiologicamente impossibile. Dubbia la relazione col gr. κυλλός, a. ind. kuṇitas, kūṭás. Vasmer (1953: 
690) dà il rus. культя´ "uomo dalle dita monche, zoppo; mano senza dita, piede senza dita", slo. kȗlj "dalle 
corna monche", kúljav "mutilo", pol. kulawy "storpio, zoppo" ~ rus. кулявый "paralizzato, storpio", biel. 
kul'ávyj, bulg. kúlav "dal braccio paralizzato" ecc. Egli suppone che le voci slave siano imparentate col gr. 
κυλλός "curvo, deforme, storpio", a. ind. kuṇitas "contratto (part. di "contrarre")", kūṭás "dalle corna rotte", 
escludendo l'ipotesi di un prestito dal gr. κoυλλός "storpio" avanzata da Matzenauer. Incerta è secondo lui 
l'ipotesi di una parentela originaria con l'a. ind. khōlas "zoppo", poiché all'a. ind. kh dovrebbe corrispondere 
uno sl. ch. 
653 A. gr. κυλλός "curvo, storto, mutilo", cfr. κυλλὸν τὸ oῦς "dicitur auris curta et mutila", voce che in 
neogreco si trova nella forma κoυλός "monco". 
654 Rom. ciulesc < a. gr. κυλλόω "storpiare, mutilare", etimologia ritenuta poco credibile da Çabej (1987: 
142) in quanto l'argomento degli antichi grecismi in romeno resta a suo parere problematico. 
655 Pur limitandosi a riferire che la maggioranza degli studiosi ritiene la famiglia lessicale di čul irradiata dal 
rom. ciul e che gli etimologi romeni fanno derivare la voce da (o la pongono in rapporto con) gr. κυλλός 
"curvo, storto, deforme". 
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(Philippide). Il verbo rom. sarebbe passato secondo Pascu al ngr. (Epiro, Zagori, 

Cefalonia) τσoυλόνω, srbcr. čuliti. Pușcariu (1940: 260) afferma che il riflesso rom. ĭu (< 

gr. υ) al posto di u dovrebbe risalire a un'epoca in cui tale suono aveva [in greco] ancora il 

valore di ü; l'antichità di tale pronuncia è secondo lui dimostrata anche dal fatto che ĭ in ĭu 

< υ ha fatto sì che c > ĉ /tʃ/ e g > ĝ /dʒ/ (j /ʒ/): rom. ciul < κυλλός, ciumă < κῦµα, ciutură < 

*cytola < κότυλoς, κoτύλη, jur (< giur secondo Giuglea) < γῦρoς. Giuglea (1943: 436 nota 

1) sostiene che tale fenomeno y > iu si verifica dopo k, x, γ. Çabej (1987: 141-142) 

ammette l'accostamento delle voci alb., rom., ecc. all'epir. τσoυλώνω "drizzare le 

orecchie"656, rom. ciulí "id." e arom. ciulescu "émonder, couper les branches d'un arbre; 

rouer de coups; chauvir des oreilles; ouïr, entendre; filouter, chiper; se glisser; fuir", a cui 

aggiunge anche l'alb. curr, currój, che contiene entrambi i sign. ("punta" e "monco")657. 

Inoltre, la diffusione della voce in questione (sia il verbo che il sostantivo e aggettivo) solo 

in alcune lingue balcaniche e, per quanto riguarda le lingue slave, solo in quelle dei 

Balcani, esclude secondo lui un'origine slava. Tale affermazione viene contraddetta dagli 

esempi di lingue slave non balcaniche forniti da Vasmer (q. v.). Infine, l'origine dall'a. gr. 

κυλλός secondo Çabej non è del tutto escludibile, ma rimane dubbia. 

 Altri studiosi ancora argomentano un'eredità indoeuropea per la parola romena. Tra 

questi vanno menzionati Tiktin (1986: 554)658, Reichenkron (1966: 109-110) e Rădulescu 

(1981: 32). In particolare, Reichenkron (1966: 109-110) ricollega ciul a una serie di voci 

romene affini (ciut, ciunt, ciung, ciump), che si sono diffuse anche nell'area balcanica e in 

altre lingue slave. Egli sottolinea che gr. κυλλός, σκελλός, σκoλιός, alb. i çalë "zoppo" e 

rom. ciul non sono prestiti da una lingua all'altra, ma in tutte e tre le lingue rappresentano 

parole ereditarie di origine indoeuropea (in rom. come relitto lessicale). Egli dà per la voce 

romena una base *kel-no- > pdac. *ki̯el-no- > dac. *ti̯ęl-no- > prom. čiel-no- > čel- (come 

lat. caelum > *čier > čer)659. Secondo lui il sign. primario della parola dacica serebbe 

"zoppo" e tale voce sarebbe prossima a quelle slave fornite da Vasmer (q. v.). Rădulescu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
656 La voce neogreca viene ricondotta da Andriotis (1992: 384) a στυλώνω "reggere per mezzo di pali, 
puntellare" (= a. gr. στυλῶ "id." < στῦλoς "colonna, palo"), spiegazione per niente convincente dal punto di 
vista semantico secondo Çabej (1987: 142). 
657 Cfr. le varr. con r attestata da Zymberi (1996: 37) in Montenegro (e area limitrofa alb.): curë "capra o 
pecora dalle orecchie piccole o monche" (Hot, Grudë, Krajë/Krajina, Anamal), curak "varietà di grano dalle 
spighe prive di brattee" (Ljare/Livari, Krajë), curan "ariete o capro dalle orecchie corte; lupo (eufemismo)", 
dalla cui base cur- il patronimico Curanaj (Vishnjevë/Višnjevo, Guci/Gusinje). A Scutari è noto il cognome 
Curani. 
658 Tiktin suppone che rom. ciul (attestato dal 1234) sia imparentato internamente alla lingua con il vb. ciulí 
(attestato solo dagli inizi del XVIII sec.) e ulteriormente con lo slavo (slo. čuliti, srb. čuljiti). 
659 Çabej (1987: 141-142) si oppone alla tesi dacica di Reichenkron, specificando che la derivazione da una 
lingua balcanica antica è in teoria possibile, ma indimostrabile. 
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(1981: 32) invece riconduce il rom. ciul "earless, with short-cut ears" assieme all'a. gr. 

κυλλός a una rad. ie. *(s)keu- con estensione in *l. 

 III. Il fatto che le parole in questione siano regionali sia in albanese (voce tosca) sia 

in romeno testimonia a favore della loro condizione di prestiti in queste lingue. La 

presenza dell'affricata palato-alveolare ç /tʃ/660 in albanese favorisce l'ipotesi di un'origine 

dall'aromeno o dallo slavo661. La presenza dell'approssimante laterale alveolare velarizzata 

ll favorisce in questo caso un'origine slava per la voce albanese. Questo poiché il 

mutamento l intervocalica > ll implicherebbe un'età relativamente antica, tuttavia 

contraddetta dal fonema /tʃ/ e dal fatto che si tratti di un regionalismo. Quindi, la 

spiegazione più verosimile della presenza di ll in çullë è l'imitazione del suono nella lingua 

modello, donde l'ipotesi di un'origine slava (čula). 

 Quanto al romeno, di primo acchito si potrebbe pensare a un etimo slavo, visti 

anche i paralleli rom. ciulav, ciolav "courtaud" ~ srbcr. čulav, ćulav "avec de petites 

oreilles (des animaux)", se non fosse per le forme slave in ku- (v. Berneker e Vasmer). È 

pertanto preferibile una possibile origine greca (a. gr. κυλλός "curvo, storpio" > ngr. 

κoυλός, κoυλλός "monco"662), che pone un centro d'irradiazione romeno prob. sud-

danubiano per il tipo čul-, in base ai seguenti motivi: 1) Se l'etimologia di Pușcariu (q. v.) è 

corretta, il cambio k > č può aver avuto luogo solo in romeno, non in slavo. Vasmer (1944: 

77-88) infatti afferma che i prestiti da parole greche con ky- hanno sempre esito ki-, cfr. a. 

srb. kiknosĭ "cigno" < κύκνoς, kiminĭ "cumino" < κύµινιoν, kiparisĭ "cipresso" < 

κυπάρισσoς. Solo se seguito da e, i il gr. k secondo lui (1944: 50) è reso in srbcr. con ć 

(comunque non č), cfr. ćeramida "tegola" < gr. κεράµιδα, ćipur "hortus" < gr. κηπoυρία, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
660 In slavismi come kopsë ~ komçë < sl. kopča, carã ~ çeren < sl. čeren, cimerikë ~ çemerigë < sl. čemerika, 
cervenkë "tipo di pera" ~ Çervenakë (Pogradec), le varianti in s e c /ts/, nelle quali si ha una sostituzione di 
fonemi (Lautsubstitution), sono secondo Topalli (2007: 366-367) più antiche. Ciò dimostrerebbe la 
formazione recente del fonema /tʃ/ (ç) in alb., dopo la c /ts/ e quindi nella prima metà del 2° millennio (vale a 
dire, durante il periodo di penetrazione intensiva degli slavismi). 
661 Anche se, dal punto di vista meramente fonetico, non è escludibile a priori un'origine dal neogreco 
attraverso un'ipotetica fase intermedia *cul(l)-, cfr. l'anternanza alb. c /ts/ ~ ç /tʃ/: cuk "schiacciare" ~ çuk 
"toccare, provare", curril ~ çurrel "zampillo" ecc., come anche forme dialettali quali bic ~ biç, galacû ~ 
galaçun "gomitolo", cung ~ çung "tronco, ceppo", cup ~ çup "singolo", cumër "ceppo" ~ çumrak "tarchiato", 
Topalli (2007: 363-364). 
662 Secondo Babiniotis (2010: 719) con cambio /i/ > /u/ dovuto a /k/ < *κυλ-νός, dalla rad. ie. *kṷel- "girare", 
sulla linea di Meier-Brügger apud Beekes (2010: 801), che dalla medesima rad. ricostruisce una base *kṷl-no- 
"turned outward or inward". Etimologia ammessa da Vine apud Beekes (2010: 801), che tuttavia presume 
una base *kṷol(H)-ió-, secondo una variante della legge di Cowgill (*o > υ davanti a *-li̯-). Pokorny (1959: 
639-640) tuttavia riporta sotto tale rad. solo forme gr. con π- o τ- iniziale. Beekes (2010: 800-801) collega 
κυλλός con riserva alla glossa di Esichio κελλός, κελλόν "twisted, athwart", voce oscura per la quale egli 
(2010: 669) ipotizza un ie. *kol-no-. Beekes (2010: 801) infine propende dubitativamente per una rad. ie. 
*(s)kel- "bend, crook" già ipotizzata da Pokorny (1959: 928), concludendo tuttavia che, data la semantica e 
l'etimologia ie. problematiche, non è escluso che κυλλός sia una voce pregreca. 
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(anche se c'è qualche esempio in srbcr. in cui si ha ćulav, ćuliti, esso riguarda il caso k + y 

di cui sopra). Le voci romene del tipo ciul- sarebbero pertanto grecismi penetrati 

anticamente, prob. già nel tardo latino balcanico/protoromeno. 2) Se si considera come 

forma primaria il rom. ciul (la prima attestata, risalente al XIII sec.), si può affermare che 

un'origine ultima greca è giustificata dal fenomeno per cui la geminata ll in tale posizione 

(purché non seguita da a) dà in romeno l, p. es. catĕllu > cățel, caballu > cal, misĕllu > 

mișel, calle > cale, valle > vale663 ecc. 3) La forma slava del tipo čul- è esclusivamente 

meridionale 664 . 4) Le varianti romene settentrionali sono regionali. 4) L'aromeno 

(cosiderato grecismo < κυλλός "difforme, estorpié" da Papahagi, q. v.) ha un campo 

semantico più ampio rispetto al romeno sett. 

 

 

 dash (m.) "montone" ~ rom. dial. daș (m.) "agnello", arom. daș(u) "agnello 

domestico; agnello abituato a stare con i bambini, decorato (con un nastro rosso sul collo)", 

daș! "interjection qu'on adresse aux béliers que l'on veut dresser pour les habituer à heurter 

de leur front dans la paume de la main tendue en avant", megl. "agnello; agnello 

domestico". 

 I. Dash è parola panalbanese665. La voce romena settentrionale viene ritenuta 

dialettale e, secondo Papahagi (1963: 376), Russu (1981: 305) e Kalužskaja (2001: 32), 

propria dell'area di Muscel (Romania). Essa è attestata anche in meglenitico e in aromeno. 

 Nel dial. di Elbasan (Albania centrale) si ha dak "agnello"666, mentre dako! nelle 

parlate gheghe del Montenegro rappresenta un'interiez. per chiamare l'ariete667 (prob. con il 

morfo -k, v. alb. ajkë). In alb. si hanno derivati quali: gh. (Mirdizia) deshar "chi porta 

come regalo di matrimonio un montone oppure il valore di un montone" (< pl. desh + suff. 

-ar), t. (Labëria) bejkodash "colui che viene chiamato nell'assemblea degli anziani per 

essere giudicato", quindi prob. "capro espiatorio" (dove il t. bejkë "pecora bianca" < bulg. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
663 Nandriș (1963: 139). 
664 Skok (1971: 339) dal canto suo non fa proposte etimologiche ma dice che la base čul- è un balcanismo, 
citando romeno e bulgaro (non il greco), e che la voce, attraverso i pastori romeni, è penetrata anche nei 
Carpazi. Respinge a ragione l'ipotesi di derivazione dal tc. kulak "orecchia". 
665 Çabej (1987: 172), Topalli (2007: 161, 204,-205, 315, 364), ADGjSh (2008: 102). Çabej riferisce che 
l'alb. è attestato dalla metà del XVI sec. 
666 Mann (1948: 65). 
667 Voce attestata da Zymberi (1996: 42) a Krajë/Skadarska Krajina. 
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bejka "pecora, agnello") 668 , laradash "pellicano; capriola; granoturco soffiato", 

essenzialmente dash i larmë "montone pezzato" secondo Çabej (1987: 172)669. 

 Secondo Çabej (1987: 172) la voce alb. è penetrata anche nelle lingue limitrofe 

quali ngr. (epir.) δάσoς, arom., megl. daș, mac. daše, bulg. daško jagne "agnellino", 

quest'ultimo ritenuto come albanismo anche dal BER (1971: 322). 

 Russu (1981: 305) riporta con riserva per il rom. settentrionale gli antroponimi 

Dașul, Dașa, Dașea e Dașova. 

 II. Numerosi linguisti hanno tentato di spiegare le voci in questione grazie 

all'albanese. Tra questi, Meyer (1891: 62) si limita al confronto con l'epir. ντάκoς 

"montone" e reputa la voce alb. senza connessioni sicure, mentre studiosi come Capidan 

(1921/1922a: 527), Pușcariu (1940: 265) 670  e Papahagi (1963: 376) semplicemente 

considerano le parole romene come prestiti dall'albanese. Le tesi principali degli altri 

linguisti sono le seguenti: 

 a) Voce di retaggio ie. confrontabile con altre lingue ie. dal sign. di "montone" o di 

"generare". Secondo Stier (1862: 209), la parola alb. potrebbe essere spiegata per aferesi 

dall'a. ind. êḍaka "a kind of sheep, ram, wild goat"671; egli tuttavia preferisce farla risalire 

al lit. tékis = gr. τoκεύς ["colui che genera", N. d. A.] < τεκεῖν ["generare, partorire"]672. 

 b) Parola accostabile al gr. δάσκιλλoς "specie di pesce" secondo Camarda apud 

Çabej (1987: 172)673. 

 c) Termine legato al vb. alb. per "amare". Bugge (1892: 164) accosta l'alb. dash al 

vb. alb. desha "amai", dashun "amato" < ie. *ǵouso-s "l'amato"674, con un sign. base 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
668 Çabej (1976a: 192). 
669 Potrebbe trattarsi di un incrocio con un altro etimo o di una paretimologia, dove comunque non si 
dovrebbe avere alcun legame con dash, cfr. larë "chiazza solitamente bianca sul pelo degli animali o sulle 
piume dei volatili; gabbana caprina, mantello di lana bianca; mucca pezzata" e i derr. (i) lar(m)ë, laragan, 
larëc, laraman, larisk, larosh, larush "chiazzato, pezzato", sylarmë "aux yeux bleus", laro "cane pezzato", 
laraskë "gazza", larash "specie di avvoltoio; caprone pezzato", laramane "specie di anatra", zogëlarë "specie 
di uccello marino", lare "capra pezzata", larëkuqe "pecora dalle chiazze rosse sul muso", larëzezë "pecora 
dalle chiazze nere sul muso", laris, larosh "cavallo bianco-grigiastro", larosh "cane pezzato", larmushkë 
"capra pezzata" e altri derivati aggettivali e verbali. Voce penetrata anche nel ngr. λιάρoυς "bue pezzato", 
arom. l'ar, l'aru, lară "pecora chiazzata; cane pezzato". Secondo Çabej (2014: 201), la voce alb. in una sua 
fase antica sarebbe penetrata nell'a. gr. λάρoς "gabbiano". Egli accosta formalmente e semanticamente larë 
con lit. laũkas "(detto di animali) con una chiazza bianca sulla fronte", gr. λευκός "splendente, bianco", a. 
ind. rōcáḥ "splendente", lat. lux, luceo < ie. *leuk-, per cui alb. larë da una base *lauk-rā < *louk-rā, col 
suff. -ro, frequente nei nomi dei colori, p. es. gr. ἐρυθρός, χλωρός, lat. ruber, niger, ecc., anche se non vi 
sono altri paralleli in alb. in cui k velare cade prima di r (in mjekër < mjekrë "barba, mento" la k viene 
conservata). 
670 Riguardo al megl. daș "agnello". 
671 Monier-Williams (1956: 231). 
672 Çabej (1987: 172) considera infondato un legame di dash con un concetto relativo al parto. 
673 Çabej (1987: 172) a ragione ritiene impossibile un simile accostamento. 
674 Çabej (1987: 172)  rigetta un legame di dash con l'idea di una creatura o oggetto amato.	  
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"animale da sacrificio; sacrificio gradito alla divinità", sottolineando che presso parecchi 

popoli il montone fungeva da animale sacrificale e facendo notare in particolare l'a. nord. 

sauđr "ovino, pecora", in origine "animale sacrificale". 

 d) Voce in relazione con l'alb. dele "pecora". Barić (1919: 6) parte dalla forma alb. 

desh (che rappresenta il pl.) < *delsh, accostandola così all'alb. dele "pecora". Il suff. -sh in 

*dalsh, da cui regolarmente dash con caduta della liquida davanti a spirante, è secondo lui 

un accrescitivo, ricorda il suff. -osh in djalosh "giovanotto" rispetto a djalë "ragazzo" e 

riveste lo stesso ruolo che ha il suff. -l nel lat. capreolus e a. sl. eccl. kozĭlĭ rispetto a capra, 

koza675. 

 e) Etimo ie. dal sign. di "respirare" legato al concetto di "animale, bestia". Jokl 

(1923: 240 s.) vede in dash una voce dal sign. generico di "animale, ciò che respira", da 

una base *dhuasi < ie. *dhṷasi̯ "respirare, soffiare", confrontandolo anche col lat. bestia676. 

Come in certi dialetti alpini i continuatori del lat. bestia hanno assunto il sign. di "pecora" 

(p. es. engad. beša)677, così anche in alb. il termine originariamente generico per "animale" 

è secondo lui passato a indicare il montone (la pecora)678. La tesi di Jokl viene ammessa da 

Tagliavini (1937: 100)679 e da Pokorny (1959: 269). Dal punto di vista semantico, tale tesi 

viene essenzialmente seguita anche da Mann (1950: 387). Egli tuttavia sostiene che ie. *ou 

> alb. a, proponendo una base ie. *dhouksis, -os, -jǝ, cfr. a. sl. eccl. duϰŭ "fiato, respiro" ~ 

duša "anima", cimr. duch "sospiro, lamento" (cfr. anche ill. antr. Dausios ~ Dasius e una 

presunta rad. sct. dhukš "animare, ardere"), per cui lo sviluppo semantico generale sarebbe 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
675 Jokl (1923: 329 s.) si oppone alla tesi di Barić per motivi fonetici, dato che il nesso lsh non dà sh /ʃ/ in alb. 
In teoria sarebbe possibile che un suff. -sh si fosse aggiunto alla base dal (< daln-), ma mancano totalmente 
altri esempi di un gruppo (di formazione tarda) l-sh ridottosi poi a sh, tenendo presente che ls > alb. ll (kall 
"spiga" < *kolso-). Çabej (1987: 172) infatti asserisce che, seppur *dalsh possa in linea di principio dare 
dash, un tale sviluppo fonetico non è conosciuto in alb. Per di più, il suff. -sh, soprattuto nei nomi di animali, 
forma secondo Xhuvani-Çabej (1962: 83 s.) più spesso diminutivi, per cui *dalsh dovrebbe designare 
piuttosto l'agnello e non il montone. Infine, l'accostamento di dash "montone" a dele "pecora" e dosë 
"scrofa", ovvero animali di sesso femminile il cui nome è dovuto al concetto di allattamento, non spiega 
secondo Çabej le funzioni del maschio. 
676 Walde (1910: 87-88) tuttavia riferisce che la parola lat. risale alla rad. ie. *dheṷes- "respirare", senza fare 
riferimento all'alb. né al passaggio semantico da "animale" a "pecora", così come anche Fraenkel (1962: 115-
116) (lat. bēstia < dvēstia). L'Ernout-Meillet (2001: 69) ritiene il lat. bēstia voce etimologicamente oscura. 
677 Meyer-Lübke (1935: 92) infatti sostiene che i continuatori romanzi di bēstia assumono il sign. di "pecora" 
in diverse aree alpine: in romancio, in ladino, in Engadina e a Bormio (alta Lombardia). 
678 A Jokl si oppone strenuamente Treimer (1957: 450), definendolo "sostenitore di concezioni moribonde". 
Un'obiezione di natura scientifica viene invece mossa da Restelli (1958: 600). Il linguista italiano afferma 
che bēstia non può essere ricondotta con sicurezza sotto la rad. *dheṷes- soprattutto per il suono iniziale in 
quanto "[...] ci si attenderebbe, invece della media, una spirante sorda confermata da februum 'mezzo di 
purificazione', februō, ferālis che sono raccolti sotto la stessa radice". Secondo lui, non si può parlare 
nemmeno di alternanza qualitativa tra alb. dash e lat. bēstia < *dhṷēstiā "perché qui si ha la lunga di fronte 
alla breve dell'albanese". Çabej (1987: 172-173) considera poco convincente l'ipotesi di Jokl, in quanto 
Pokorny stesso dubita sull'appartenenza del lat. bestia al gruppo ie. dove viene generalmente inserito e dove 
Jokl aggiunge anche l'alb. dash. 
679 Il quale afferma che "la spiegazione dello Jokl è corroborata da molti esempi romanzi". 
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"respiro" > "anima" > "animale". Come alternativa più sicura all'etimologia di Jokl, 

Restelli (1958: 600) propone la var. *dheus- (di *dheṷes-) continuata col valore di "bestia" 

presso alcune lingue germaniche: got. dius "bestia feroce"680, a. nord. dȳr, a. sass. dior, a. 

fcn. diar, a. ingl. dēor, ingl. mod. deer, a. al. ted. tior, ted. mod. Tier risalenti a *dheusó-. 

Questa stessa var., ma con apofonia o, potrebbe essere continuata da dash < *dhouso-, 

considerando che: 1) ie. *ou > *au > alb. a681; 2) "per analogia alle formazioni germaniche 

si è supposto anche per alb. dash la declinazione tematica; la sibilante ie. trovandosi in 

posizione intervocalica si è palatalizzata". Si tratta secondo lui di un termine alb. che ha 

esercitato un notevole influsso nelle lingue vicine, aggiungendo che "non deve stupire se la 

lingua albanese, più disposta a subire influenze esterne che ad esercitarne, abbia in questo 

caso agito su altre lingue: in questo fatto è riflesso uno degli aspetti più caratteristici del 

sistema di vita degli Albanesi". Orel (1998: 57), tornando sulle orme di Mann, considera 

alb. dash < palb. *dauša < ie. *dhouso- "fiato, respiro, animale", ma aggiunge un 

confronto col gmc. *deuzan "animale selvatico" (got. dius, a. nord. dýr), lit. (pl.) daũsos 

"paradiso", sl. *duxъ "respiro, spirito". 

 f) Un sign. originario di "irsuto" viene supposto da La Piana (1939: 91), il quale 

accosta dash al lat. densus e dà come etimo un ie. *dṇ-s-682. 

 g) Parola raffrontabile con il messap. Dasius. Si tratta di un'ipotesi avanzata da 

Rosetti (1962a: 59, 249), il quale considera dubbiosa l'autoctonia della voce rom. a causa 

dell'attestazione "insuficiente in dacoromână". Il suo confronto con l'antr. alb. Dash e il 

messap. Dasius viene contraddetto da Çabej (1987: 175), il quale preferisce collegare 

quest'ultimo all'alb. dashur "amato". 

 h) Radice ie. dal sign. di "succhiare". Poghirc (1969: 341) riguardo all'alb. dash 

propende per l'origine da un ie. *dhē(i)- "succhiare", da cui deriverebbe anche l'alb. dele 

"pecora"683. La voce romena è secondo lui un prestito recente dall'albanese. 

 i) Una radice ie. dal sign. di "svellere, estirpare, spelacchiare", per cui dash sarebbe 

da intendersi in origine come "lanoso". Çabej (1987: 173) afferma che, nell'indagine sulle 

origini della parola in questione, va tenuto conto del fatto che in molte lingue i nomi del 

montone e della pecora hanno un certo legame con la lana (morbida), cfr. alb. qumësht i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
680 Risalente all'ie. dheṷs- "respirare" secondo Lehmann (1986: 92). 
681 Restelli (1958: 600): "per ie. *au cfr. thanj 'faccio seccare' < *saus-ni ̯o = gr. αὖoς 'secco'; per ie. *ou cfr. 
dashur 'amato' < *ǵousen- part. della rad. *ǵeus- di gr. γεύω".	  
682 Il concetto base di "ispido, setoloso" legato a dash non è secondo Çabej (1987: 172) sostenibile poiché il 
montone non ha un pelo ispido (come p. es. il maiale). 
683 Pokorny (1959: 242) fa derivare solo l'alb. dele dalla rad. ie. in questione, non dash, per cui v. Jokl. Çabej 
(1987: 172) inoltre reputa dubbia una spiegazione di dash come da-sh < *da-s, e quindi assieme a dak 
"ariete", dele "pecora" e dosë "scrofa" riconducibile a una rad. ie. *dhē- "allattare". 
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leshtë "latte di pecora" [e leshtë, letter. "di lana, lanosa" (< lesh "lana"), è un altro modo 

per designare la pecora, cfr. anche bagëti e leshtë "pecora", letter. "bestiame di lana", N. d. 

A.], njeri i leshtë "sempliciotto; ingenuo; bonaccione" (~ i butë si delja "mite come la 

pecora"), dashe (Tomorr) "tipo di gomitolo dove si attaccano gli aghi", rrunák "agnello di 

un anno" < sl. runo "vello di lana". Cfr. anche a. ind. urabhra- "montone", urā´ "pecora", 

úrana- "montone, agnello", pers. pahl. varak "montone", che assieme al gr. ἀρήν, ἀρνός 

"agnello", ἄρνειoς "montone", lat. vervex "montone castrato" vengono accostati al gr. εἶρoς 

"lana, vello di lana", dove va aggiunto anche ἔπερoς "montone", lat. pecus "bestiame 

minuto" ~ gr. πόκoς "vello di lana". Çabej aggiunge il fatto che in Omero gli ovini 

vengono spesso chiamati "lanuti, lanosi". Pertanto, anche dash potrebbe essere secondo lui 

prossimo ad a. ind. daṣā "frange di una tela", got. tagl "capello", irl. dūal "ricciolo" ecc., 

che in Walde-Pokorny (1930: 785) e Pokorny (1959: 191) vengono fatte risalire a una rad. 

ie. *dēḱ-, *dǝḱ-, *deḱ-, *doḱ- "svellere, estirpare, spelacchiare". In tale gruppo, dash 

potrebbe secondo Çabej provenire da una base *doḱ- ~ *dath, dal punto di vista 

morfologico un prob. aggettivo sostantivato "lanoso", esteso col suff. -sh come in 

gërbulsh, kalbsh, përbindsh684. 

 l) Voce prob. rapportabile all'alb. dem "toro". B. Demiraj (1997: 124-125) 

considera l'alb. dash	   parola antichissima di etimo molto dicusso. Gli sviluppi semantici 

presupposti da Bugge, Jokl e Çabej sono a suo parere privi di basi d'appoggio sicure. 

Altrettanto incerta è secondo lui la derivazione di Barić da dele. Nel caso si tratti di un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
684 Xhuvani-Çabej (1962: 84). Sull'origine del suff. -sh(ë) nella formazione delle parole alb., Jokl apud Çabej 
(1976b: 271-272) sostiene che tale suff. in alcune parole (brãsh, lëmsh, kuç < kuth + -sh, vashë < varshë, cfr. 
varzë, vogëlsh) è legato al formante comparativo ie. *-is, che indica lo stare accanto a ciò che viene indicato 
dalla voce primitiva. Esso ha pertanto un senso diminutivo e si collega al suff. dim. gr. -ίσκoς, cfr. 
ανθρωπίσκoς, νεανίσκoς, lat. mariscus (cfr. maritus), got. mannisks. In altre voci contenenti tale suff. come 
in gjysh (v.), moshë (v.), shpesh "uccello, volatile", pishë, plish, Jokl apud Çabej (1976b: 272) vede il riflesso 
dell'estensione ie. *-so- nel senso di nomina agentis; mentre in vegsh, frymsh, butsh, mjaltsh, pagjaksh, 
papunsh, pafrensh, vjamsh, vjemsh vede un proceso fonetico del suff. -shëm > -shm > -sh. Tale suff. dim. 
secondo Jokl si trova anche nel top. Nikshi (Nikë, piccolo Nikollë) e, per analogia, anche nei cognomi 
Triepshi, Shoshi, Gogshi (e Çabej aggiunge i top. Ballsh, Borsh, Gramsh, Krapsh e Valsh). Çabej (1976b: 
272) è d'accordo con Jokl nel vedere in casi come brãsh, lëmsh o Niksh dei diminutivi in -sh, mentre riguardo 
a moshë "età", che si collega a mot "anno", afferma che si ha a che fare con una funzione diversa; riguardo a 
rrafsh < sl. ravn invece egli sostiene che la funzione del formante resta oscura. Spitzer apud Çabej (1976b: 
272) è contrario e nell'elemento -sh di lëmsh vede un ablativo fossilizzato dell'albanese, così come anche 
nell'agg. vjeç < vjetsh. Çabej afferma che Bopp apud Çabej (1976b: 272) considera giustamente gli avverbi 
in -sh (dysh, tresh ecc.) come provenienti da ablativi pl.; Çabej aggiunge anche veç < vet-sh < vetë, viç < vit 
e gli agg. sostantivati gërbulsh, kalbsh, frymsh, ecc. (q. v.), con uno sviluppo morfologico e semantico 
seguente: gërbulsh "lebbroso", kalbsh "ciò che è marcio", pagjaksh "esangue, senza sangue". Per un tale 
sviluppo, Çabej riporta l'ablativo di alcuni cognomi quali Stringajsh (uno della famiglia degli Stringaj), 
Çullhajsh (uno della famiglia dei Çullhaj) ecc. Meyer apud Çabej (1976b: 272) nel suff. -shë dei femminili 
del tipo grifshë vi vede un formante slavo. 
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derivato in -sh si potrebbe forse pensare a un rapporto con dem "toro", da un'eventuale 

base palb. *dam(V)-ś-. 

 Un'origine preindoeuropea viene ipotizzata da Oštir (1923: 114; 1924: 293), 

Treimer (1957: 450) e Polák apud Çabej (1987: 172-173). In particolare, Oštir confronta 

dash con l'etr. i-duli, interpretato come "pecora", e col lat. adasia "ovis vetula recentis 

partus"685. 

 L'ipotesi di una voce autoctona sia in alb. sia in rom. (in quest'ultimo, di sostrato686) 

viene avanzata da studiosi quali Russu (1981: 305-306), Ivănescu (1993: 312)687 e Sala 

(2006: 84)688. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 76) tuttavia sostengono che il sostrato 

del romeno sia da ritenersi protoalbanese.  

 In particolare, secondo Russu (1981: 305-306) il fatto che rom. daș sia attestato 

solo a Muscel non significa che nel passato non avesse avuto una diffusione maggiore. La 

segnalazione recente della voce rom. avrebbe dato origine all'ipotesi che si tratti di una 

voce "balcanica" del dial. aromeno (o di quello meglenoromeno) proveniente dall'albanese, 

sulla base di una teoria (secondo Russu datata) sui prestiti albano-romeni e sull'ipotesi di 

Lacea (senza alcun fondamento scientifico secondo Russu) relativa a elementi antichi 

romeni a Brașov, provenienti da sud del Danubio689. Egli parla pertanto di un "element 

albano-român, autohton în ambele limbi" e applica la tesi di Poghirc (q. v.) anche al 

romeno: il significato primario sarebbe quello dei dialetti romeni, ossia "agnello", 

essenzialmente "piccolo di animale, lattante" e quindi riflesso di un ie. *dhēi-, *dhe-, *dhǝ- 

"succhiare, allattare", cfr. lat. filius, fetul "progenie, bambino", lett. dêls "figlio", alb. del'e 

"pecora", lit. dīle "vitello lattante", a. nord. dilkr "agnello, cucciolo", a. sl. detǐ "figlio"690 

ecc. Quindi, le voci alb. e rom. presupporrebbero un etimo-base ie. *dhe-sio, *dasio-, 

secondo Russu "general în zona carpato-balcanică" e sinonimo del latinismo miel 

(agnellus), che nei dialetti romeni settentrionali (o cosiddetti "dacoromeni") ha sostituito il 

termine indigeno. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
685 "Paralleli preindoeuropei fantastici" secondo Tagliavini (1937: 100). Simili ipotesi sono inoltre secondo 
Çabej (1987: 173) prive di qualsiasi fondamento concreto. 
686  Secondo Çabej (1987: 172) l'ipotesi di un'origine tracia, in sé indimostrabile, non getta luce 
sull'etimologia della parola. 
687 Ivănescu sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, la cui origine ultima sarebbe 
molto prob. daco-misia. 
688 Sala considera la voce rom. appartenente al sostrato del traco-daco, variante del tracio (mentre da 
quest'ultimo proverrebbe l'alb.). 
689 Che secondo Weigand (1927b: 208-226) implica rapporti tra pastori romeni di entrambe le sponde del 
fiume. 
690 Walde-Pokorny (1930: 829-831), Pokorny (1959: 241), Walde-Hofmann (1938: 475-478). 
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 Paliga (2006: 85) segue essenzialmente lo stesso percorso di Russu (*dhē(i)- 

"succhiare", donde anche alb. dele "pecora"), opponendosi a una derivazione di daș 

dall'alb. dash, in quanto non vi sarebbe alcun "background" storico o culturale che lo 

dimostri. Al contrario, egli suppone si tratti piuttosto di un prestito romeno in albanese, 

fornendo altresì gli antroponimi rom. Dașa, Dașea, Dașu, top. Dașova (col suff. sl. -ova). 

 III. Le parole alb. e rom. sono foneticamente identiche. Le uniche due etimologie 

ammissibili sono quelle di Jokl (q. v.) e di Çabej (q. v.). Il fatto che Çabej stesso veda nel 

suff. dim. -sh la motivazione di un sign. "agnello" è ampiamente dimostrato dalle voci 

rom., arom., megl. mac., e bulg. Pertanto, si può affermare con certezza che il sign. di 

"agnello" sia primario rispetto a quello di "montone". L'oscillazione semantica "montone" 

~ "agnello" potrebbe tuttavia essere dovuta al fatto che gli allevatori normalmente vendono 

(o regalano) agnelli di sesso maschile, in quanto quelli di sesso femminile sono più 

preziosi e a un gregge solitamente basta un solo montone. La presenza della voce romena 

settentrionale solo in un'area della Romania favorisce l'ipotesi di una condizione di 

prestito, dato che anche in altre lingue (p. es. nel bulgaro) il termine in questione viene 

ritenuto un albanismo. Ciononostante, una simile diffusione di dash non può che essere 

dovuta grazie al nomadismo pastorale romeno. 

 

 

 dhallë (f.) "latticello" ~ rom. zară, mold. dzară691, arom. (Albania) θałă, δaṷă, 

δar ̄ă, δalᾰ692, δałă693, zală, dală694, δară695, zară696 (f.) "id.". 

 I. Dhallë è voce panalbanese697. Zară risulta essere una parola tipicamente romena 

settentrionale698, ma se le var. arom. in z- e in -r- sopracitate sono attendibili, essa non 

risulta essere estranea nemmeno al romeno meridionale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
691 Tiktin (1989: 903). 
692 Tale var. è secondo Weigand (1910a: 229; 1927b: 209) e Poghirc (1969: 354) un prestito diretto dall'alb. 
(tosco). Brâncuș (1983: 128) sostiene che in arom. sono conosciute solo queste forme, mutuate di recente 
dall'alb. oppure dovute a una contaminazione con dhallë, che ha lo stesso sign. della voce rom. 
693 Albanismo secondo Meyer (1891: 83) e B. Demiraj (1997: 153-154). 
694 Çabej (1996: 8). 
695 Tale var. è secondo Poghirc (1969: 354) un incrocio tra la forma rom. e quella alb. 
696 Russu (1981: 419) invece documenta solo questa var. per l'arom. d'Albania, reputando invece dubbia la 
var. dzară citata da Giuglea in quanto priva di fonte. 
697 Mann (1948: 89), Çabej (1996: 9-10), Topalli (2007: 263). Secondo Mann (1948: 89), l'alb. risulta 
attestato dalla prima metà del XIX sec. 
698 Voce di carattere popolare secondo il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zar%C4%83], per cui 
non viene fornito un etimo ma ci si limita al confronto con l'alb. dhallë. Zară è attestato secondo Tiktin 
(1989: 903) dalla seconda metà del XVII sec. 
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 La parola alb. ha come var. antica anche il neutro dhall(ë)t(ë), che si conserva in 

qualche area del nord (anche come llallt) e del sud; rara è inoltre la var. maschile dhall. 

L'alb. conosce derivati quali: gh. dhalltuer "pane di mais fatto con latticello o con yogurt e 

cucinato nella teglia", valltur (Shpal, Tirana), t. dhalltuar, dhallëtore "torta salata (byrek) 

con farina di mais e con latticello o con yogurt", dhallanik "id.", avv. dhallëngjyer "in 

modo misero, povero, ossia intingendo il pane nel latticello" (letter. "intinto nel 

latticello")699.  

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: ungh. reg. zára "siero del latte", 

zaringó, sass. zâre "id.", srbcr. (Bosnia) zarica "tipo di formaggio"700. 

 Cfr. rom. zer701, olt.702, mold.703, ban.704 zăr "siero del latte; latticello", arom. 

dzăr705, dzăru, zeru, megl. zǫr, zăr, istrorom. zer, zeru "siero del latte". Si tratta di una 

parola panromena, senza corrispettivi in albanese. Il rom. conosce derivati quali: zeros 

"sieroso", zărari "mungitori", zăratic "cibo povero, senza gusto", zăruí, antr. Zeriu, Zerea, 

Zearotă, megl. săratcă706. La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: morav. dzer, ucr. 

dzer707, dzere, pol. dzer, ungh. zèr, zër, zëruj, zéró, dzër "siero del latte", zérósodik, sass. 

zer "parte acquosa del latte", serig "sieroso"708. 

 II. Studiosi come Cihac (1870: 322), Weigand (1910a: 230), Scriban (1939)709 e, 

con riserva, Ciorănescu (1958: 914) propongono per il romeno un'etimologia latina, mentre 

Giuglea (1923a: 578) ipotizza un incrocio tra un etimo latino e uno greco.  

 In particolare, Cihac (1870: 322) considera il rom. zer e zăr "siero del latte, 

latticello" assieme a zară (considerato un derivato) < lat. serum (> it. siero, sard. soru, sp. 

suero, port. soro)710. Weigand (1910a: 230) invece considera di origine latina solo il rom. 

zăr, ovvero: lat. sĕrum > dzeru > dzăr > zăr. Similmente la pensa Scriban (1939)711 

riguardo alla var. zer (come zeche < sétula) ma si limita al confronto col rom. zară. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
699 Çabej (1996: 8).	  
700  Russu (1981: 419) e Mihăilă-Scărlătoiu (1973: 350), secondo quest'ultima proprio delle regioni 
occidentali della Bosnia ma oscuro dal punto di vista etimologico. 
701 Parola etimologicamente oscura secondo il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer]. 
702 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer].	  
703 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer], Tiktin (1989: 914).	  
704 Tiktin (1989: 914). 
705 La voce arom. viene ritenuta etimologicamente oscura da Papahagi (1963: 432). 
706 Russu (1981: 420), anche se l'ultimo degli antroponimi viene riportato con riserva. 
707 Anche secondo Scriban (1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer]. 
708 Russu (1981: 420). 
709 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer]. 
710 Densusianu (1904: 84-85) si oppone all'etimologia di Cihac, sostenendo che il rom. zăr è di origine oscura 
e che non è in nessun modo spiegabile dal lat. serum. Tiktin (1989: 914) sostiene che la voce rom. non può 
derivare direttamente dal lat. ma prob. è con esso imparentata. Reichenkron (1958: 80-83) si oppone 
all'origine latina a causa della z- iniziale. 
711 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zer]. 
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Giuglea (1923a: 578) invece afferma che il rom. zer (zăr, dzăr) "siero del latte" proviene 

da un *zerum, che sarebbe l'incrocio tra il lat. sĕrum e le forme greche (in ε) ζέµα, -ατoς 

"bollitura", ζέσις "id.". Ciorănescu (1958-1966: 914) riguardo al rom. zer, var. zăr, mold., 

ban., arom. dzăr afferma che un etimo lat. sĕrum "es seductor y bastante probable, pero 

[...] ignoramos el mecanismo de su transmisión". Egli reputa difficilmente separabili 

queste forme dal rom. zară712. 

 Numerosi linguisti quali Meyer (1891: 83)713, Brugmann (1897: 438), Pedersen 

(1895a: 544; 1900: 334)714, Boisacq (1916: 139)715, Philippide (1927: 742)716, Mann 

(1941: 17; 1950: 385)717, Pisani (1959: 118)718 e Hamp (1960: 277)719 collegano la voce 

albanese al gr. γάλα; tra questi, molti ipotizzano una base ie. in *ǵ(h)-. Secondo 

Densusianu (1904: 84-85)720, Spitzer (1914b: 294)721, Jokl (1923: 200)722, Cimochowski 

(2004: 245-246, 252-253)723, Barić (1955: 66)724, Çabej (1964: 20-21), Desnickaja (1978: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
712 Dal punto di vista formale, un'alternanza m. ~ f. è secondo lui normale, cfr. țep ~ țeapă, cioc ~ cioacă; dal 
punto di vista semantico, le voci sono quasi identiche, in quanto zer significa "el suero que resulta de la 
caseificación", mentre zară "el que queda después de la extracción de la mantequilla". Reichenkron (1966: 
170-171) contesta Ciorănescu per aver messo zară, zăr e zer sotto una stessa base. 
713 Secondo Meyer il gr. γάλα, rimasto inspiegato, potrebbe essere prossimo a dhallë e implicherebbe un *ǵ 
originario. 
714 A suo parere non è consigliabile respingere la relazione di dhallë col gr. γάλα in favore di un poco sicuro 
accostamento ad arm. dal "colostro" e gr. θηλή "seno materno". 
715 Rapporto certo, anche se poco chiaro, del gr. con lat. lac "latte", dēlicus "svezzato" (< *dē-lac-os, 
Schmidt) e alb. dhallë "lait caillé". Walde (1910: 403) ritiene il lat. lac < *glact- a causa di una perdita della 
prima gutturale dovuta a dissimilazione. Frisk (1960: 283-284) ritiene come unico rapporto certo quello del 
gr. γάλα col lat. lac, da una base glakt-. Le forme γλάγoς e κλάγoς possono a suo parere avere spiegazioni 
diverse. 
716 Philippide eccezionalmente ritiene la somiglianza del rom. zară con l'alb. dhallë una pura coincidenza, in 
quanto la voce rom. sarebbe del tutto differente, mentre quella alb. viene considerata imparentata con gr. 
γάλα e lat. lac. 
717 Alb. dhalltë < ie. ǵǝlǝkto-. Çabej (1964: 20-21) considera morfologicamente insostenibile l'ipotesi di 
Mann secondo cui dhallë è prossimo ad a. ind. jalám "liquido" e irl. gall "latte", trattandosi di un'estensione 
in -ak, -akt come gr. γάλα, gen. γάλακτος, lat. lac, lactis e inoltre accostabile anche ad a. irl. glass "latte": 
nell'alb. dhallët, dhalltë "siero del latte", -të è un elemento formante proprio dell'alb., ovvero l'articolo 
determinativo del neutro [cfr. ujët, ujtë ~ ujë "acqua", N. d. A.] e in nessun modo il riflesso del formante 
antico -ak, -akt- con cambio kt > t. 
718 Ie. *ǵal-. 
719 Hamp ricostruisce per l'ie., oltre alla rad. *ǵlχkt-, anche una forma *ǵolχ-, da cui deriverebbe dhallë. 
720 Densusianu (1904: 84-85) quindi afferma che zară non ha nulla a che vedere con zăr (voce ritenuta 
oscura), ma che è piuttosto un prestito dall'alb. dhallë (come dimostrerebbero le parole corrispondenti 
dell'arom. δală, dală). Egli afferma che i riflessi rom. z, r < alb. dh /ð/, ll /ɫ/ sono presenti anche in altri 
prestiti quali arom. bărz < alb. bardh (egli tuttavia la pensa diversamente sul rom. barză "cicogna", per cui v. 
alb. bardhë), arom. perguar < alb. piergullë, rom. vare < alb. valë. L'albanismo zară sarebbe penetrato nel 
romeno settentrionale grazie alle migrazioni a nord dei pastori aromeni. 
721 Spitzer, oltre alle forme aromene, considera un prestito dall'alb. anche il rom. zară. 
722 Polák (1967: 133) respinge la tesi di Jokl "en vue de difficultés phonétiques". 
723 Cimochowski (2004: 245-246) spiega alb. dh < ie. ǵ(h) e aggiunge (2004: 252-253) che il rom. zară 
riflette una fase antica albanese penetrata in rom., seguendo Jokl (1923: 200), cfr. arom bardzu rispetto al 
rom. barză (v. alb. bardhë). Lo sviluppo dell'affricata in questione era attivo anche dopo l'anno 1000 d. C., 
mentre la fase attuale alb. (con spirante interdentale dh) si sarebbe formata molto più tardi rispetto alla data in 
questione. 
724 Barić considera il rom. zară "latte andato a male" un prestito da una forma alb. antica. 
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153) 725 , Huld (1984: 57) 726  e Orel (1998: 80; 2000: 50) 727  il rom. è un prestito 

dall'albanese728.  

 In particolare, secondo Çabej (1964: 20-21) l'interdentale iniziale in dhallë risale a 

un'affricata (< palatale ie., ossia alb. dh < *dz < *ǵ), mentre rom. zare rispetto all'alb. è 

forse un caso di "sostituzione fonetica" (Lautsubstitution), senza tuttavia escludere che la 

var. dzară potrebbe conservare uno stadio più antico. Rom. zară viene quindi da lui (1996: 

8-10) ritenuto un prestito da una forma alb. antica *xallë (*dzallë)729, con il noto cambio x 

/dz/ > z nonché ll /ɫ/ > r in romeno. Egli accoglie l'affermazione di Ernout-Meillet secondo 

cui il vocabolario ie. non contempla un nome generale per il latte730. Tra le varie 

spiegazioni di dhallë, Çabej reputa più verosimile il raffronto con γάλα: le due voci hanno 

lo stesso grado a; dal punto di vista consonantico, si ha una perfetta corrispondenza γ ~ dh, 

λ ~ ll. Inoltre, egli afferma che sono entrambi parole di genere neutro, specificando che i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
725 Desnickaja confronta mold., rom. zară con alb. dhallë e ulteriormente col gr. e col lat. Ricostruendo una 
rad. ie. con iniziale ǵ- la forma alb. risulterebbe da un processo di assibilazione, mentre il rom. rifletterebbe 
la sua fase intermedia. 
726 Il rom. zară "(sour) milk" viene da Huld considerato un prestito dall'alb., dove dh implica prob. l'esistenza 
di "an original palatal". La base ie. è secondo lui *ǵlakt-, ritenendo dhallë imparentato col gr. γάλα. 
727 Orel considera la voce alb. < a. palb. *dzalā, imparentata col gr. γάλα "latte". La forma alb. è prob. il 
risultato di una profonda trasformazione dal punto di vista morfologico, dato che gr. γάλα < *γάλακτ. Da 
notare che, dal punto di vista fonetico, *dzalā (< *ǵlǝkt-) è secondo lui simile ad *ara "orso" (< *ṛkto-, cfr. 
alb. ari "id."). B. Demiraj (1997: 153-154) tuttavia appoggia l'opposizione di Kortlandt all'ipotesi di un *ǵl- 
iniziale, perché in tal caso si dovrebbe avere una depalatalizzazione dell'occlusiva. 
728 Papahagi apud Jokl (1931b: 196), incerto su un'origine di dzară dal lat. *debilu (< debilis, in quanto si 
tratterebbe di un "latte debole"), si oppone a un'origine albanese, qualora si ammettesse l'identità con dhallë. 
Reichenkron (1958: 80-83) non crede che la forma alb. sia quella originaria e che il rom. rappresenti un 
prestito dall'alb. Ciorănescu (1958-1966: 914) inoltre considera estremamente dubbia una derivazione di zară 
dall'alb. 
729 Çabej (1964: 20-21) sottolinea l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand), bensì 
"antico albanesi". 
730 Secondo Ernout-Meillet (2001: 335) si hanno solo "des formes populaires du language technique des 
femmes", cfr. ved. dádhi, dadhnáḥ, a. prus. dadan e sct. payáḥ, payō (accanto a paēma), lit. pē´nas. Si tratta 
di neutri e di forme tra esse divergenti. La forma più prossima al lat. lac è ritenuta il gr. γάλα, γάλακτος, che 
ha anche "formes aberrantes" quali om. γλάγος, cret. κλάγος, γλάκκoν ["lattante"] (Esichio). Secondo Çabej 
(1996: 8-10) la forma γλάγος, prossima al lat. lac, è un possibile derivato da un grado in rapporto apofonico 
con γάλα, entrambi collegabili prob. a γλυκύς "dolce". Difatti, diversamente dallo yogurt, il latte viene 
chiamato anche "dolce", cfr. alb. tambël "latte" (< am(b)ël, ëmbël "dolce"), lopë tamblore, tamblatore "vacca 
lattifera", rom. dulce "latte e suoi prodotti quali formaggio e burro" (Tiktin). Porzig (1954: 132, 181) afferma 
addirittura che la diversità delle parole ie. per "latte" rende improbabile che esse si possano ricondurre a una 
base comune; la forma gr.-lat. *glakt- sarebbe interpretabile piuttosto come un antico prestito. Secondo 
Walde-Pokorny (1930: 659) la relazione dhallë ~ γάλα perde di credibilità se la prima a della voce greca (< 
*glag-, *glak-) non è originaria. Ölberg (2013: 61, 84) infatti considera etimologicamente problematica la 
parola gr. Beekes (2010: 256) ipotizza una rad. ie. *glkt(-) "latte", da cui una base *galakt- o *glakt- per le 
forme greche. Come alternativa egli ipotizza una derivazione γάλα < *glakt-, con caduta delle consonanti 
finali e lo sviluppo di una vocale secondaria nei casi diretti (nom., acc.). Il risultato atteso per i casi obliqui 
sarebbe γλακτο-, mentre γάλακτος presenterebbe un γάλ- analogico invece di γλ-. Siccome nel nominativo le 
consonanti finali dovrebbero essere cadute nelle fasi successive (ie. *galakt > *galak > γάλα), la fase 
intermedia potrebbe aver dato le forme senza t del tipo γλάγος. Al di fuori del gr., la voce si trova secondo 
Beekes solo in lat. e nell'arm. class. kat῾n, dial. kaxc῾, quest'ultimo secondo Kortlandt (seguendo Weitenberg) 
spiegabile da un acc. *gḷkt-m, gen. *gḷkt-s attraverso una fase intermedia *kałt῾- (con al < *ḷ). 
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neutri in alb. solitamente riflettono neutri ie. A favore di tale corrispondenza 

testimonierebbe anche il rapporto col rom. zară, con cui l'alb. coincide semanticamente e 

foneticamente. 

 Un'origine paleobalcanica comune di retaggio ie. (che in romeno riguarderebbe 

quindi il sostrato731) viene ipotizzata da Tiktin (1989: 903, 914)732, Papahagi apud Jokl 

(1931b: 196)733, Pușcariu (1940: 177-178)734, Reichenkron (1958: 80-83)735, Rosetti 

(1962a: 105, 121), Solta (1980: 43-44)736, Hamp (1981a: 47)737, Brâncuș (1983: 128-

129)738, Ivănescu (1993: 314)739, B. Demiraj (1997: 153-154) (con riserva), Paliga (2006: 

208) e Ölberg (2013: 61, 84) (con riserva)740. Tra questi, Weigand (1910a: 229; 1927b: 

209) distingue rom. zăr (< lat. sĕrum, v. sopra) da zară, quest'ultimo essenzialmente un 

prestito antico alb. in rom. (< trac. *dzalla il cui suono iniziale si è conservato in rom., ma 

in alb. si è in seguito evoluto in dh). Pascu (1924a: 190; 1924b: 27) invece ignora l'alb. e 

sostiene l'autoctonia delle voci romene, ipotizzando per zer/zăr un trac. *zerum, mentre 

Philippide (q. v.), Șiadbei (1938: 458)741 e Capidan apud Brâncuș (1983: 128-129) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
731 Secondo Jokl (1931b: 196) simili ipotesi (quale p. es. quella dacica) sono prive di qualsiasi fondamento. 
Çabej (1996: 8-10) si oppone all'ipotesi relativa al sostrato, da lui ritenuta del tutto infondata. Illyés (1988: 
248) e Du Nay (1996: 77) invece sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese. 
732 Tiktin (1989: 903) confronta rom. zară con alb. dhallë e inoltre con rom. zăr. Le voci rom. vengono 
ritenute assieme a brânză (v. alb. brenza) e urdă (v. alb. urdhë) come appartenenti a uno strato antico della 
lingua, che in questo caso risalirebbe alla stessa base ie. del lat. serum. 
733 Papahagi, incerto su un'origine di dzară dal lat. *debilu (< debilis, in quanto si tratterebbe di un "latte 
debole"), propende piuttosto per un'origine dacica della parola rom. 
734 Pușcariu parla di elementi traci presi in prestito dai progenitori illiri degli Albanesi, oppure di voci di 
origine illirica penetrate nella lingua traco-geto-dacica ed ereditate dai Romeni. 
735 Reichenkron sostiene che nella preistoria lo status sociologico e culturale degli attuali Albanesi e Romeni 
doveva essere all'incirca lo stesso. I termini relativi alla pastorizia e all'allevamento riflettono secondo lui per 
lo più parole di eredità ie., che certo erano proprie di Traci e Illiri, e anche la struttura sociologica di Daci e 
Geti doveva essere simile a quella dei progenitori degli Albanesi. Secondo lui, le parole romene che hanno 
corrispondenti in alb. sono presumibilmente sorte in gran parte nell'antica Dardania. 
736 Secondo Solta le voci rom. zară e zăr, zer rappresentano un problema ancora non chiarito. Egli tuttavia 
riferisce le spiegazioni di Reichenkron (q. v.) e conclude che nulla impedisce di collegare tra loro dhallë e 
zară, perché non mancano esempi di corrispondenze fonetiche simili (dh ~ z, ll ~ r) tra alb. e rom., cfr. p. es. 
modhullë "àfaca" e mazăre "pisello". Sicuramente zară appartiene a suo parere a uno strato linguistico antico, 
che si è conservato nel lessico della pastorizia. 
737 Hamp ricostruisce un *đala (con palatale ie., ossia *ǵolH-) per la lingua comune progenitrice dell'alb. e 
dell'elemento "autoctono" rom. Huld (1984: 57) obietta che la forma ricostruita da Hamp per l'etimo alb. non 
è necessaria: ̝al è secondo lui il risultato che ci si aspetta da una laterale sillabica "lunga" *ḷH. 
738 Brâncuș, pur riconoscendo che l'etimologia della voce in questione resta difficile, opta sulla linea di 
Weigand e Çabej (q. v.) per una "formă comună aproximativă" *dzalla (e quindi essenzialmente applicando 
le loro tesi anche al rom.), ammettendo che alb. dh < dz, z < occlusiva palatale. 
739 Ivănescu riguardo a rom. zară e alb. dhallë sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in 
illirico, la cui origine tuttavia sarebbe molto prob. daco-misia. 
740 Secondo Ölberg sia l'alb. sia il rom. appartengono al lessico della pastorizia, ma la loro origine resta un 
problema aperto. 
741 Șiadbei respinge l'ipotesi di Weigand, affermando che rom., arom. (d)zară, rom. (d)zăr non possono 
provenire da un trac. *dzalla, che spiegherebbe anche l'alb. dhallë, in quanto è più verosimile che rom. r sia 
originario piuttosto che derivante da *l (*ll proposto da Weigand "est inadmissible"). Nonostante "les 
difficultées insurmontables", egli ritiene preferibile alle altre etimologie quella di Philippide di cui sopra. 
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separano il rom. zară dall'alb. dhallë742 e fanno derivare rom. zară e zăr (= zer) dal dac. *-

zera, *-sara, *-zara "acqua" (nei top. composti Germisara, Germizera "acqua calda"). 

Reichenkron (1958: 80-83) invece, raffrontando il rom. e l'alb. con le voci gr. e lat., 

suppone che alla base ci sia una rad. ie. *ǵlag-/-k- con ǵ palatale, ipotizzando così una 

forma protobalcanica *ǵalág/k, con a anaptittica743; in alb. si avrebbero i passaggi ǵ > dh e 

l > ll, con caduta dell'occlusiva finale (cfr. gr. γάλα); in rom. i passaggi ǵ > z e l > r, come 

nelle parole ereditate dal latino. Reichenkron (1966: 170-171) tuttavia propone anche un 

etimo alternativo per zară: cioè ie. *ǵouro- > *ǵourā, a cui risalirebbero voci slave col 

sign. di "siero del latte", p. es. slo. zura. Reichenkron (1958: 80-83) distingue il rom. zăr 

"siero del latte" facendolo risalire a una rad. ie. *ser- "scorrere"744. B. Demiraj (1997: 153-

154) mantiene una posizione in cui non esclude l'origine preindoeuropea. Un rapporto con 

dele e djathë si può sostenere secondo lui solo supponendo che la fricativa iniziale sia sorta 

in epoca relativamente recente da una posizione originariamente intervocalica (palb. 

**VdálV > dhallë). Il confronto formale col rom. zară fa a suo parere pensare a un 

antichissimo termine della pastorizia, la cui forma-base comune si può spiegare solo 

ipotizzando una palatale ie. oppure (in caso di origine non ie.) un suono iniziale 

fonologizzato come tale (cfr. bardhë). La parentela di alb. e rom. con il gr. γάλα viene 

ammessa solo se quest'ultima si considera la forma primaria all'interno della famiglia greca 

di voci ad essa imparentate (tuttavia, riferendo che Beekes non esclude l'origine non ie. 

della parola greca). Nonostante la divergenza semantica, secondo Demiraj si potrebbe 

inserire in questa problematica anche l'a. ind. jala "acqua" (cfr. Mann), ipotizzando un 

palb. *dźalā (~ *ǵalā). 

 Un parere isolato rappresenta quello di Hirt (1907: 173 s.; 1907-1908: 22), che 

presuppone in alb. una base originaria in *d-, mentre in gr. e lat. una in *dl-. Hirt infatti 

considera il gr. γάλα < om. γλάγoς "latte" < *dlagos, mentre il lat. lac da una base in *dl- e 

l'alb. dhallë da una base in *d-, non *ǵ- (*dalë); tutte queste sono secondo lui risalenti a un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
L'ipotesi di quest'ultimo viene ammessa da Russu (1981: 419-420), anche se lui proporrà un etimo diverso (v. 
sotto). 
742 Brâncuș (1983: 128-129) tuttavia afferma che il rom. zară (accanto alla var. dzară) è una voce pastorale 
formalmente e semanticamente identica alla voce alb., per cui essa non può essere spiegata separatamente da 
quest'ultima. 
743 Ölberg (2013: 61, 84) considera artificiose le ricostruzioni di Reichenkron. 
744 Da cui, secondo Jokl, l'alb. gjizë "ricotta" attraverso *gjierzë (ie. *ser- + suff.  collettivo -di ̯ā). 
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ie. *delǝk, *dlǝktós, *delǝkti. Tale etimologia viene respinta da molti studiosi, tra cui 

Walde (1910a: 403), Walde-Hofmann (1938: 741) e Restelli (1958: 603-604)745. 

 Una rad. ie. *dhē(i)- "succhiare" viene proposta per l'alb. dhallë da Jokl apud 

Walde-Hofmann (1938: 741-742). La sua tesi viene ammessa da Walde-Hofmann (1938: 

741), Restelli (1958: 603-604), Pokorny (1959: 241-242) 746, Tagliavini (1965: 147-148)747 

e Poghirc (1969: 354)748. Jokl, pur avendo inizialmente (1923: 273) ammesso il confronto 

dhallë ~ γάλα, in seguito apud Walde-Hofmann (741-742), sulla linea di Walde-Pokorny 

(v. sopra), si dice contrario a causa della a non originaria della voce gr. e sostiene che la 

parola alb. va piuttosto messa in rapporto con alb. djathë "formaggio", dele "pecora", arm. 

dail "colostro", tutte risalenti a una rad. ie. *dhē(i)-. Restelli (1958: 603-604) inoltre si 

oppone all'accostamento tra alb. e gr. per un motivo ulteriore: Meyer riconduce la spirante 

sonora iniziale a una palatale media ie., che non trova corrispondenze in altre lingue del 

gruppo satem. Restelli asserisce che "molte continuazioni di *dhēi- subiscono la perdita 

del secondo elemento del dittongo lungo, come spesso accade presso tali dittonghi finali di 

radice o di parola; in dhallë si ha appunto il grado ridotto di *dhē- con un ampliamento 

radicale in liquida che, trovandosi in posizione intervocalica, determina la liquida velare 

(Brugmann); quindi alb. dhallë < *dhǝl-ā"749. 

 Un'ipotesi preindoeuropea viene avanzata da Polák (1967: 133). Lo studioso cerca 

nell'alb. dhallë una voce mediterranea, prossima al georg. qveli "formaggio", dove prob. dh 

< *ǵ, come alb. dhëmb "dente" ~ gr. γoµφίoς "dente molare", a. al. ted. chamb, a. nord. 

kambr "strumento seghettato; pettine". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
745 Secondo cui una simile etimologia, respinta sia per il latino (Walde, Walde-Hofmann, q. v.) sia per il 
greco (Boisacq, q. v.), non va accettata neppure per l'albanese: ie. *dl- > alb. gl-, gj- /ɟ/, cfr. glatë, gjatë 
"lungo" < *dlǝght = gr. δoλιχός, a. ind. dīrghá- ecc. 
746 Pokorny considera l'alb. dhallë un derivato in -l dalla rad. ie. *dhē(i)- "succhiare". 
747 Tagliavini considera il rom. zară un prob. prestito dall'alb. Dal rom. la parola si sarebbe diffusa secondo 
lui "verso il nord". 
748 Poghirc rigetta l'accostamento dhallë ~ γάλα in quanto gr. γ < *g, non *ǵ. Egli ammette l'etimologia di 
Jokl per quanto riguarda l'alb. 
749 Lo stesso vale secondo lui per forme derivate dalla stessa radice: alb. dele, delme, gr. θῆλυς, lat. fēlāre, a. 
ind. dhāru-, ill. dal-m "pecora", Δάλµιoν, Dalmatae, messap. dalmaihi, dalmaθoa. Egli ritiene che "messap. e 
ill. dal- foneticamente e morfologicamente sono identici ad alb. dhallë; questa non può essere una 
coincidenza fortuita: se si tiene presente che albanese e messapico sono le fasi più recenti dell'illirico, si deve 
concludere che nel caso di alb. dhallë e messap. dal- si ha la continuazione di un fatto antico, anche esso 
documentato". L'oscillazione d (dele) ~ dh /ð/ (dhallë) è a suo parere una "difficoltà più apparente che reale", 
in quanto "in alb. le dentali medie e medie aspirate ie. in posizione iniziale di norma sono continuate da una 
dentale sonora; in un certo numero di casi si ha invece la corrispondente spirante": dhashë "diedi" < *dǝ-s- = 
a. ind. a-di-ṣi; gh. dhetë, t. dhjetë "dieci" = a. ind. daśa, gr. δέκα, lat. decem; il doppio esito si ha anche in 
forme corradicali: djeg "bruciare" < *dhegʷh-ō, ndez, dhez "accendere, infiammare" < *dhogʷh-ejō = lat. 
foveō (Pedersen). 
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 Contrario alle tesi principali sulle voci in questione, Skok (1973: 688) ritiene l'alb. 

dhallë un possibile prestito dal rom. zară ed esclude che abbia qualche rapporto con lo sl. 

žur "siero". 

 Un parere isolato si ha in Russu (1981: 419-420), che ipotizza per il rom., seppur 

con riserva, una base ie. *dherā-. Russu parte con l'ammettere l'ipotesi di Philippide 

(secondo cui rom. zară e alb. dhallë non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro) poiché 

il significato primario "etimologic" della voce rom. è "ciò che rimane della panna del latte 

dopo l'estrazione del burro", e andrebbe distinto da quello secondario "lait caillé" (assieme 

a "siero del latte", Philippide), che secondo Russu non può spiegare l'etimologia della voce 

in questione. Zară, "inseparabil de zăr", sarebbe pertanto o un derivato di quest'ultimo o un 

tema ie. *dherā > *dera > *diera > *zera > zară. Riguardo al rom. zăr/zer Russu (1981: 

420-422) ritiene come sign. primario quello di "sedimento" e lo fa derivare da una forma 

anteriore *deru- < ie. *dher- < *dherā, che con suffissi gutturali o labiali (e per la maggior 

parte dei casi dal vocalismo radicale zero) è documentata anche in altre lingue750. Egli 

tuttavia non rinuncia a chiedersi se sia preferibile una rad. *ǵ(h)el- (per cui v. sopra). 

 III. Da quanto visto sinora, il parere degli studiosi si divide tra quelli che 

accomunano alb. dhallë e a. gr. γάλα e coloro che non accettano tale confronto, accostando 

dhallë ad altre voci alb. riconducibili alla rad. ie. *dhē(i)- "succhiare". Inoltre, i linguisti si 

dividono tra coloro che reputano il rom. zară un prestito dall'alb. e coloro che vedono nelle 

due voci un'eredità comune. Quest'ultima ipotesi è da ritenersi la più credibile, sia per 

motivi fonetici che geolinguistici. La fricativa interdentale sonora alb. e quella alveolare 

sonora rom. provengono da un'affricata alveolare sonora *dz751 < ie. *ǵ (da quest'ultima 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
750 Ovvero come *dherēgh- in gr. θράσσω, att. ταράσσω "turbare, perturbare", lat. fraces "sedimento 
dell'olio", a. pruss. dragios, a. lit. drages, lett. dradži "ciò che resta del grasso dopo averlo bollito", alb. gh. 
drā, dra-ni "feccia del burro, sedimento", a. sl. droždъje, ags. doerst(e), droest, a. al. ted. trestir; come 
*dh(e)rābh- in md. irl. drab, a. al. ted. trebir, nrl. drabbe "sedimento, fondi" ecc., Walde-Pokorny (1930: 
853-856), Pokorny (1959: 251). In particolare per quanto riguarda l'alb., Meyer (1891: 72-73) considera la 
voce drā "feccia dell'olio o del burro" < *dra(g)ā e draë < *dhregh-, prossima soprattutto alle voci 
germaniche (a. nord. dregg, ingl. dregs ecc.). 
751 Wędkiewicz (1914: 289), parlando dei prestiti romeni nello slavo occidentale, afferma che talvolta il 
suono dz si mantiene: cfr. pol., ucr. bryndza (accanto a brynza), pol., ucr. dzer < rom. zăr. La diffusione di 
questa pronuncia dz è piuttosto vasta, si ritrova in numerosi dialetti di Banato, Moldavia e Transilvania. Può 
essere a suo parere un tratto rom. che risale a uno stadio antico, anche se non si possono ancora precisare le 
condizioni di questo passaggio dz > z. Secondo Jokl (1945-1946: 167-172) la parola rom. zimbru, zâmbru 
"pino cembro (Pinus cembra)" doveva avere un'iniziale dz-. Tale suono è presente in arom. e conservato 
anche nel rom. settentrionale (o cosiddetto "dacoromeno") dialettale, e presuppone a sua volta un originario 
*dź [affricata alevolo-palatale sonora /ʥ/, N. d. A.], come è confermato dai fitonimi alpini cimbro, dzembro e 
varr. (e quindi da una base comune alpino-carpatica *dźẹmbro-, a suo parere con ogni probabilità di origine 
illirica), cfr. lit. žémbeti "germogliare", sl. eccl. zjab-lĭ "germe, germoglio" (< *zęb-lĭ) < ie. ǵembh-. Jokl 
sostiene che bisogna partire da un'occlusiva ǵ passata attraverso un ulteriore processo di palatalizzazione (/ɟ/) 
e quindi di affricatizzazione (/dz/). 
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proviene anche γάλα, che quindi va connesso alle parole rom. e alb.), cfr. bardhë. L'etimo 

originario conteneva una l intervocalica, che in alb. ha dato regolarmente ll752, mentre in 

rom. si è rotacizzato753. La diffusione geolinguistica di zară, voce romena settentrionale 

ma penetrata anche nei dialetti ungheresi, nel sassone della Transilvania e nel serbocroato 

della Bosnia fa pensare a un prodotto tipico dell'allevamento, diffusosi grazie ai pastori 

nomadi romeni. Pare quindi priva di credibilità l'insistenza con cui alcuni studiosi quali 

Philippide e Russu (q. v.) separano il rom. zară dall'alb. dhallë, data l'evidente somiglianza 

semantica (in entrambe le lingue il sign. è "latticello") e formale. 

 Per latticello si intende "il liquido lattiginoso che si ottiene, quale residuato nella 

preparazione del burro, sbattendo la crema nelle zangole"754. Tale preparato va distinto dal 

siero del latte, inteso come "la parte del latte che residua dopo la caseificazione, importante 

sottoprodotto della fabbricazione dei formaggi, utilizzato per la produzione del burro di 

siero, per la preparazione della ricotta, per l'estrazione di proteine (tramite operazioni con 

membrane), per l'alimentazione dei suini"755. Semplificando, il rom. zară (= alb. dhallë) 

indica lo scarto del burro, ossia il latticello. La voce panromena zer, (d)zăr, che rispetto a 

zară ha una diffusione ancora maggiore in lingue limitrofe e non (v. Russu sopra), è invece 

semanticamente identica al lat. sĕrum756 e quindi indica lo scarto del formaggio, ovvero il 

siero del latte. Tuttavia, dato il suo significato secondario "latticello" e la forma simile a 

zară, è molto probabile che zer/zăr sia il risultato di una contaminazione avvenuta in 

romeno tra la voce latina (cfr. rom. zeros "sieroso") e l'indigeno zară. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
752 Pedersen (1895a: 535-551; 2003: 31-32, 46); Çabej (2012: 85); Demiraj (1996: 172); Topalli (2007: 263). 
Quest'ultimo accosta la voce alb. al gr. γάλα.	  
753 Tale fenomeno secondo Pușcariu (1940: 177) e Vasiliu (1968: 115) viene considerato tipico dell'elemento 
latino. Nandriș (1963: 258) sostiene che il rotacismo di l ha interessato, oltre al romeno sett., tutti e tre i 
dialetti sud-danubiani, ossia aromeno, meglenoromeno e istroromeno; pertanto, esso viene fatto risalire 
all'epoca del proto-romeno. Egli, così come anche Dimitrescu (1967: 116) e Rădulescu (1984: 87), non 
escludono il fondo autoctono dal rotacismo l > r. Tutti e tre concordano nel considerare tale fenomeno molto 
antico e assente nell'elemento slavo di questa lingua. 
754 Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/latticello/]. 
755 Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/siero/].	  
756 Walde (1910: 704-705) afferma che la voce lat. va collegata a gr. ὀρός "siero", aind. sará-ḥ "liquido, 
fluido", dalla rad. ie. *ser- "scorrere". Secondo lui, Brugmann collega erroneamente serum all'a. ind. kšaram 
"acqua". Walde-Hofmann (1956: 525) aggiunge che, nonostante i dubbi di Vasmer, è forse qui pertinente 
anche l'alb. gjizë "ricotta" (seguendo Jokl). Ernout-Meillet (2001: 619) considera la voce lat. come 
"rustique". Il vocalismo radicale e viene considerato normale in un tema neutro in o. Al lat. corrisponde il gr. 
om. ὀρός (m., con vocalismo radicale o), dove l'assenza di spirito aspro indicherebbe che la parola in attico è 
un prestito. La rad. *ser- "scorrere" è visibile nel sct. saráḥ "che scorre", sarít "corso d'acqua". Il lat. serum 
pertanto rifletterebbe una voce ie. vocalizzata come gr. ϝέργoν e come a. prus. kelan, a. isl. huel "ruota" 
rispetto al gr. πόλος. 
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 flojére, floére (f.) "flauto (del pastore)" ~ rom. flúier (n.), flúieră757 (f.) "id.; 

fischietto; (pop.) stinco, tibia", arom. fluér (n.), fluĭáră, flueáră (f.) "piffero; flauto del 

pastore", (anche) flúir, fl'er "flauto dei pastori; cerbottana; fischietto", fler "tibia"758, megl. 

florcă (fluer + -că), friel759. 

 I. L'alb. è voce dialettale secondo alcuni studiosi 760 . La voce rom. è ben 

documentata sia nel romeno settentrionale761 sia nell'aromeno762, ma secondo Capidan (q. 

v.) anche nel meglenoromeno. Brâncuș (1983: 75) documenta anche le var. arom. 

(Albania) fuléru, făléru, fléru (< fluieru con metatetesi della liquida nelle prime due varr. e 

in seguito con sincope di u a causa della mancanza "de accent" nell'ultima var.). 

 Il romeno conosce derivati quali: dim. fluieraș, fluieran, fluieriță; accr. fluieroi; vb. 

fluierá, floierá; fluierar "suonatore di flauto; piviere; (reg.) fabbricante di flauti"763, megl. 

sfruiali764 ecc. 

 La voce romena è penetrata nelle seguenti lingue: ngr. φλoγέρα765, ucr. fłojara, 

morav., pol. fujara766, srbcr. frȕla (> ungh. furulya)767. 

 II. Vi sono studiosi quali Miklosich (1880: 23) 768 , Densusianu (1901: 352) 

(inizialmente) e Berneker (1908-1913: 285)769 che vedono come voce originaria quella 

albanese770, connessa all'alb. fryj "soffiare, gonfiare". Secondo Çabej (1996: 203-204) 

invece l'origine albanese va argomentata grazie a un prob. pl. singolarizzato da *flojar, 

*floar771 (v. anche Giuglea), dove j previene lo iato. Inoltre, il pl. flore (De Rada) conduce 

secondo Çabej a un *fluar. Egli, ammettendo che è il romeno a essere la lingua vettore per 

la diffusione di questo termine balcanico (oscuro) della pastorizia, ma non l'origine (dato 

che fluier non trova una spiegazione con i mezzi interni a tale idioma), cerca di spiegarlo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
757 Var. secondo Tiktin (1988: 176) tipica dei dialetti della Transilvania e del Banato. 
758 Papahagi (1963: 463, 465-466). 
759 Capidan (1921/1922a: 482). 
760 Newmark (1999: 229); Mann (1948: 111) propende per una voce tosca (attestata dalla prima metà del XIX 
sec.) e rimanda a fyell "flauto; tibia", fyell i hundës "narice". 
761 Attestata secondo Tiktin (1988: 176) dalla seconda metà del XVI sec. 
762 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/fluier]. 
763 Tiktin (1988: 176-177), DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/fluierar]. 
764 Capidan (1921/1922a: 482). 
765 Ma cfr. il sarak. flujéra documento da Höeg (1926: 197). 
766 Pol. fujara < rom. flueră, Wędkiewicz (1914: 273). 
767 Miklosich (1880: 23). Tiktin (1988: 177) sostiene che la voce rom. è penetrata in tutte le lingue limitrofe, 
compreso l'alb. Pușcariu (1940: 179) considera anche l'ungh. furulja un romenismo. 
768 Miklosich inizialmente (2007: 134) [si tratta dell'ediz. bilingue (albanese/tedesco) dell'originale del 1871, 
N. d. A.] considera le voci in questione provenienti dal lat. flare "soffiare". Successivamente, egli (1880: 23) 
sostiene che la diffusione di tale termine è dovuta ai pastori nomadi romeni, grazie ai quali è stato mutuato 
nelle altre lingue, ma l'origine ultima è secondo lui albanese, connessa con l'alb. fryj "soffiare, gonfiare". 
769 Berneker aggiunge numerosi voci slave, tra cui anche termini dialettali cechi e slovacchi. 
770 Philippide (1927: 305, 712) si dice contrario a tale tesi. 
771 Brâncuș (1983: 75) si oppone alla ricostruzione di tale presunto a. alb. sg. 
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con i mezzi interni dell'albanese. Çabej perciò si chiede se la parola in questione possa 

coincidere col gh. fluer "cassetto, ripartizione nella cassapanca del corredo" 772 , 

specificando che lo svuluppo semantico da "cavità; tubo" a "flauto" è frequente, cfr. alb. 

fyell ["flauto; tubo, canna; tibia" ma anche "vaso sanguigno; favo", secondo Çabej (1996: 

231) originariamente "cavità", cfr. fejet e hundës "narici", feçkë, fyl, ful "vuoto, cavo", arrë 

e fishkët "noce vuota", i fejshktë "vuoto", fyell i koskës (Kolonjë, Albania sudor.) "cavità 

dell'osso" ecc.], gr. αὐλός "flauto, tubo, canale" e çam. flojerë "flauto fabbricato con un 

osso di aquila". Brâncuș (1983: 75) obietta affermando che i paralleli forniti da Çabej per 

dimostrare che la voce sia il risultato del restringimento di un sign. generale di "cavo, 

cavità; tubo" difficilmente permettono di stabilire un collegamento diretto con alb. fyell, 

fyll "flauto", voce ritenuta da Brâncuș distinta e presumibilmente autoctona. Per di più, il 

sign. metaforico rom. "fluier al piciorului", alb. "fyelli i këmbës" [ovvero "tibia", N. d. A.] 

non dimostra l'esistenza di un etimo comune per fyell e flojere, perché p. es. anche il latino 

ha tibia col sign. di "stinco, tibia" e di "flauto (originariamente di osso)". Nemmeno B. 

Demiraj (1997: 172) ritiene convincente la spiegazione di Çabej relativa al discusso 

flo(j)erë, flu(e)r "flauto". 

 Meyer (1891: 108) presuppone un'origine latina per l'albanese; altri studiosi, tra cui 

Pascu (1924b: 49), Densusianu apud Papahagi (1963: 465), Georgiev (1965b: 78), Meier 

(1980: 26) (con riserva) e Orel (1998: 100)773 la ipotizzano per il romeno774, per cui l'alb. e 

le altre lingue vengono considerati romenismi; inizialmente775 invece Skok apud Jokl 

(1929a: 191) postula un etimo latino per entrambe.  

 In particolare, Meyer (1891: 108) concilia la prima e la seconda tesi di Miklosich 

(q. v.) ma ritiene impossibile una derivazione della parola alb. dal vb. fry(n)j. Secondo lui, 

il suff. -ere < lat. -aria, pertanto l'alb. dovrebbe riflettere un derivato del lat. flare, prob. 

*flatuāria, cfr. flauto alla base di cui si ha l'a. fr. flauter = lat. *flatuare776, anche se la 

caduta di t viene considerata inspiegabile. Egli menziona anche la glossa φλόγιoς "flauto" 

(Esichio) e collega floere/flojere all'alb. fyell "flauto, flauto del pastore; tubo di 

distillazione", fyejt e hundës "narici", aggiungendo che la voce in questione non ha nulla a 

che vedere con φιάλη, φιέλη con cui la collega Schuchardt in quanto i significati sono 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
772 B. Demiraj (1997: 172) considera il gh. flúer "scomparto di una cassa" di origine non chiara (ma prob. da 
ricollegare con flugë "assicella del tetto"), così come assai incerti eventuali rapporti con altre voci alb. come 
plor "vomere", shlor "ponte impiccato, grillo" o il collegamento effettuato da Çabej con flo(j)erë, flu(e)r 
"flauto". 
773 L'alb. viene considerato da Orel un prestito relativamente tardo dal rom. fluier. 
774 Brâncuș (1983: 75) obietta che un'etimologia latina è difficilmente dimostrabile. 
775 In seguito Skok accetterà la tesi di Giuglea (v. sotto). 
776 Diez (1869: 141-142). 
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inconciliabili. La parola alb. secondo lui dovrebbe essere sostanzialmente fluér, fjuer, 

direttamente collegabile al rom. fluér. In seguito, Meyer (1896b: 7) collega all'alb. flojere 

anche l'arv. fulistra "flauto". Pascu (1924b: 49) invece ipotizza per il rom. un lat. *fluĭlum 

< flare "souffler"777 (cfr. tibia flat "la flûte résonne", flator "joueur de flûte"), Densusianu 

apud Papahagi (1963: 465) un vb. lat. *flabiolare, Meier (1980: 26) un vb. *flabulare (o 

forse *flabrare < lat. flābrum "soffio") mentre Orel (1998: 100) un lat. (agg.) flātūrālis 

"blowing", cfr. flātūra "blowing". Per contro, Skok apud Jokl (1929a: 191) propone la 

seguente etimologia per le voci romena, aromena e albanese: lat. vivula778 > *vivulella, 

*vivulellu > *viurél (> *flure > srbcr. *frule) > *viulér > fluiér, flúier. 

 Altri studiosi quali Tiktin (1988: 176-177) 779 , Capidan (1921/1922a: 482) e 

Brâncuș (1983: 75-76)780 si limitano a vedere nella parola romena le origini dell'albanese 

nonché delle altre voci balcaniche781. Demiraj (1997: 172) invece vede nell'albanese una 

possibile origine aromena. 

 Un gr. φλoιάριoν "petite écorce" (< a. gr. φλόoς, φλoῦς "corteccia", usata per 

fabbricare il flauto), da cui *fluiár782 (pl. fluére) > fluiér, viene ipotizzato per il romeno da 

Giuglea (1923a: 589-590); l'alb. viene considerato un romenismo. Egli tuttavia fornisce 

una var. rom. dall'accentuazione singolare (fluiér), che assieme all'arom. fluiáră 

conserverebbero l'accento originario. Forme come flúier (sia vb. che sost.) con l'accento 

sulla prima sillaba sarebbero invece influenzate dal vb. fluierá, a sua volta un derivato dal 

sost. in questione (cfr. șúer, șuerá). La sua tesi viene essenzialmente ammessa da Weigand 

(1926a: 283-284)783, Meyer-Lübke (1935: 284)784 e, successivamente, Skok (1971: 533)785. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
777 Çabej (1996: 203-204) obietta che un'etimologia latina da flare è foneticamente e semanticamente 
problematica. Paliga (2006: 95) ritiene dubbia la relazione con un lat. flo, flāre; se una forma latina 
colloquiale fosse accettabile come origine, comunque "the phonetic details are difficult to reconstruct". 
778 Çabej (1996: 203-204) ribatte che anche un'origine latina da vivula è foneticamente e semanticamente 
problematica. 
779 La voce rom. viene tuttavia ritenuta da Tiktin etimologicamente oscura. 
780 Il fatto che la voce sia isolata in alb. mentre in rom. si sia rivelata molto produttiva è secondo Brâncuș un 
indizio che il rom. flúier, var. reg. flúieră è parola autoctona in questa lingua. 
781 L'origine incerta del termine in questione viene sostenuta dai seguenti studiosi. Philippide (1927: 305, 
712) e Papahagi (1963: 463, 465-466) riconoscono l'origine ignota delle parole (a)romene. Sandfeld (1930: 
94) afferma che il termine in questione si è diffuso prob. grazie al romeno o all'albanese, sottolineando il 
fatto che esso è penetrato fino in ceco e polacco grazie ai pastori nomadi romeni (Meyer) ma aggiunge che, 
nonostante i numerosi tentativi fatti dagli studiosi, ciò non è affermabile con certezza. Secondo Desnickaja 
(1984: 314) l'etimo di mold. flúer, rom. flúier e alb. flojére non risulta chiarito. Il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/fluier] si limita a confrontare la voce rom. con l'alb. floere. Babiniotis (2010: 
1545-1546) considera il ngr. φλoγέρα < alb. flojér(ë), a sua volta imparentato con il rom. fluier come voce 
balcanica dall'origine ultima tuttavia non identificabile. Andriotis (1992: 407) concorda con Puşcariu nel 
considerare di origine comune ma sconosciuta l'arom. flueară e l'alb. flojere. 
782 Brâncuș (1983: 75) si chiede come si possa spiegare lo spostamento di accento dal greco nel romeno. 
783 Anche se Weigand fa derivare direttamente dal greco anche alb. flojerë, accanto a rom. fluier e arom. 
fluieră. 
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 Un parere isolato è quello di Treimer (1938: 102-103)786, che presuppone per l'alb. 

una rad. ie. *(s)plēu-, *(s)pelu- "fendere, spaccare", sostenendo che per la forma alb. floere 

non si può certo partire dal vb. alb. fryj "soffiare" (Miklosich)787. L'alb. -ll continuerebbe 

così il suff. ie. di nome di strumento -lo. 

 Altri studiosi quali Pușcariu (1940: 179), Rosetti (1962a: 101-102), Ivănescu 

(1993: 313)788 e Sala (2006: 87)789 ritengono le voci in questione come eredità di un 

sostrato paleobalcanico790. In particolare, Pușcariu (1940: 179), che parla di relitti di 

dialetti autoctoni data la loro diffusione geografica nei Balcani, include nel confronto tra 

rom. e alb. anche il srbcr. frula e il ngr. φλoγέρα. Secondo Polák (1958: 699), il sostrato 

paleobalcanico in questione è di origine mediterranea, mentre secondo Illyés (1988: 248) e 

Du Nay (1996: 76) protoalbanese. 

 Ciorănescu (1958-1966: 335-336)791, Poghirc (1969: 341)792 e Paliga (2006: 95) 

vedono nella parola in questione una creazione espressiva. In particolare, Ciorănescu 

(1958-1966: 335-336) considera la voce rom. un deverbale del vb. fluierá "fischiare; 

suonare il flauto"793. Il verbo romeno invece è secondo lui (sulla linea di Iordan) una 

"creación expresiva" basata sulla "consonancia" f(l)iu che imita il fischio. 

 III. Per quanto concerne la voce romena, la tesi greca di Giuglea (q. v.), nonostante 

la differenza di accento tra greco e romeno, pare verosimile. L'obiezione di Çabej (1996: 

204), secondo cui una spiegazione grazie al gr. φλόoς "corteccia di tiglio" sarebbe 

sufficiente dal punto di vista formale ma non da quello semantico, viene contraddetta 

dall'alb. camunzë "flexible bark taken off of thin branches of certain trees and used by 

children to make musical pipes; pipe made of this material"794. Per quanto riguarda la voce 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
784 Ritenendo a ragione inaccettabile l'ipotesi di Subak (in "Archeografo Triestino") di far derivare il rom. 
fluier dal lat. fībŭla "fermaglio, fibbia". 
785 Skok vede nel srbcr. frȕla un relitto della lingua dei Valacchi medievali, mentre Popović apud Çabej 
(1996: 204) un prestito dall'alb. L'origine ultima della voce balcanica fluer viene considerata greca. 
786 Treimer afferma che il confronto tra rom. fluer e alb. fyell (fatto da Meyer) è possibile, dato che in rom. la 
l intervocalica diventa r, ma aggiunge che Meyer non spiega chiaramente come in alb. il suono iniziale si sia 
ridotto a f-. 
787 Secondo Treimer srb. frula presupporrebbe un più antico *fryllë. 
788 Ivănescu considera rom. flúier, fluiáră e alb. flojére (e sue varr.) voci che dovevano esistere anche in 
illirico, la cui origine ultima sarebbe tuttavia molto prob. daco-misia. 
789 Sala considera la voce rom. prob. appartenente al sostrato del traco-daco (inteso come variante del tracio, 
da cui proverrebbe l'alb.). 
790 Secondo Sandfeld (1930: 94) l'ipotesi di un etimo risalente a lingue paleobalcaniche estinte (p. es. il 
tracio), considerando che di esse non si conosce quasi nulla, non dispone di mezzi sufficienti per poter essere 
corroborata. 
791 Il sost. alb. è secondo Ciorănescu un prestito sicuro dal rom., come le voci nelle altre lingue. 
792 Secondo Poghirc la voce sarebbe passata dall'alb. o dal rom. in ngr., mentre dal rom. in srbcr., ungh., cec., 
pol e ucr.	  
793 Aggiungendo che il sign. di "stinco, tibia" accanto a quello di "flauto" è presente anche nel lat. tibia. 
794 Newmark (1999: 115). 
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albanese, l'ipotesi di un'origine aromena adombrata da B. Demiraj (q. v.) va ritenuta la più 

soddisfacente: la parola aromena (fluér, flúir, fluĭáră, fl'er) è foneticamente simile all'alb. 

flojére, floére; va inoltre aggiunta anche la forma alb. flú(e)r riportata da B. Demiraj, prob. 

dal pl. flore (De Rada) da cui Çabej (q. v.) ricostruisce un ragionevole *fluar. Infine, il 

fatto che flo(j)ére non sia panalbanese bensì tosco contribuisce a sostenere ulteriormente 

tale ipotesi. 

 

 

 gardh (m.) "siepe; recinto; chiuso" ~ rom., megl. gard, arom. gardu (n.) "recinto, 

staccionata", istrorom. gǫrdu "siepe". 

 I. Gardh è voce panalbanese795, così come gard è voce panromena796. 

 L'alb. conosce derivati quali: gardhec, gardhishte, gardhore, pl. gardhiqe, gjerdhe, 

gardhinjë, vb. sgardh "aprire", gardhoj "recintare", gardhë "giunzione delle doghe della 

botte; capruggine", gardhën "capruggine", gardhnuer (< gardhënor) "strumento metallico 

dei bottai che serve per aprire le capruggini", gardhënojcë "ingranaggio", vb. ngërthej 

"incastrare, congiungere strettamente, stringere" 797 , vb. (me) gardhnua, gardhnoj 

"recintare" (Guci), gardhtar "colui che si occupa di recinzioni" (Kodër e Budanit, Grudë), 

(forse) gardhën "varietà di castagna particolarmente dolce" (Brisk/Briska, Krajë/Skadarska 

Krajina)798. Il rom. ha derivati quali: gărduș, gărduț, gord-, gărduleț, gărdurel, vb. gărduí, 

îngărduí "recintare", gardagiu "colui che installa e che fa da guardia alla diga per la 

pesca", gărduráriță "specie di uccello"799, top. Gărdești, Gărdăneasa, antr. Gardea, 

Gărduș, Gărdescu, Gărdărescu800, Gardu (1488)801, arom. ngărdescu, ngărdire, ngărdit, -

ură, disgărdescu, disgărdire, dizgărdit, disgărdit802. 

 La voce rom. è stata mutuata nelle seguenti lingue: ungh. gárgya, gárd, kárgya 

"recinzione di pietra, travi ecc. di fontana", gárdus, ucr. gard "luogo di pesca; diga, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
795 Mann (1948: 122), Çabej (1977: 14; 1996: 243-244), Topalli (2007: 91, 285, 306). Mann riferisce che la 
voce alb. viene attestata dalla metà del XVI sec. 
796 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/gard]. Gard viene attestato secondo Tiktin (1988: 207) dalla 
fine del XV sec. 
797 Çabej (2002: 65-66). 
798 Forme attestate da Zymberi (1996: 54) in Montenegro. 
799 Sign. fornito da Russu (1981: 313). Secondo il DLRLC (1955-1957), il NODEX (2002) e il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/g%C4%83rdurari%C8%9B%C4%83] la voce invece indica un arbusto spinoso 
del genere Lycium usato per formare siepi. 
800 Russu (1981: 313). 
801 Tiktin (1988: 208). 
802 Russu (1981: 313). 
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argine", gardadzij (rom. gardagiu), hard, bulg. gard "giardino", srb. garda "recinto; specie 

di diga per la pesca"803. 

 II. Vi sono studiosi quali Miklosich (1861: 19-20) (inizialmente), Cihac (1879: 

115-116), Densusianu (1901: 259, 264)804, Tiktin (1988: 208), Skok (1924/1925: 116)805, 

Weigand (1928: 26-27)806, Sandfeld (1930: 82-85)807 e Seliščev (1931: 148, 319) che 

propongono un'etimologia slava per le parole rom. e alb. L'argomentazione base è che 

l'etimo sia uno slavo meridionale antico *gard (> gradъ) antecedente il fenomeno di 

metatesi delle liquide808 (per cui cfr. anche baltë) oppure che la metatesi in questione sia 

un fenomeno interno delle lingue replica. Tra questi, Weigand (1926a: 272-273), 

Scheludko (1926: 129)809, G. Nandriș (1929/1930: 350-357), Ciorănescu (1958-1966: 

354)810 e Duridanov (1991: 3-8, 13, 15)811 si limitano a considerare di origine slava solo il 

romeno, ignorando l'albanese.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
803 Russu (1981: 313).	  
804 A. bulg. gradŭ, gradina > rom. gard, grădină, arom. gardu, gọrdinọ. 
805 Lo studioso croato (che in seguito cambierà idea, v. sotto) inizialmente ritiene sia la voce rom. sia quella 
alb. < sl. meridionale gradъ e spiega così il fatto che in tali lingue non sia conservato il sign. della voce sl. 
(cfr. a proposito rus. gorodъ "enclos, jardin, mur", ucr. horód "jardin"): sia i Romeni sia gli Albanesi 
possedevano già la parola per "città", di origine latina (civitate > rom. cetate, alb. qytét), per cui la sinonimia 
di civitate e gradъ avrebbe portato al cambiamento semantico della seconda. Siccome i Romeni e gli 
Albanesi durante tutto il Medioevo erano pastori nomadi montanari e non abitavano le città costiere, in gran 
parte latine, essi potrebbero aver visto la città medievale fortificata (ovvero il srbcr. gradъ) del territorio 
interno slavo come un luogo cintato (da una palizzata, da un muro ecc.). Come nel caso di baltă (v. alb. 
baltë), la metatesi ra > ar è secondo Skok un fenomeno romeno analogo a gấrniță "farnetto" < sl. granica, il 
che implica la possibilità che il fenomeno in questione si sia prodotto originariamente in sillaba atona, cfr. 
rom. gărduí ["recintare"]. Tale metatesi secondaria assieme a quella la > al (alb. baltë ~ rom. baltă) in rom. e 
alb. gli fa comunque supporre che si tratti di un prestito mutuato dallo slavo in un'area e in un'epoca in cui 
Albanesi e Romeni convivevano. 
806 < Sl. gordъ. 
807 Sandfeld ritiene possibile che rom. gard e alb. gardh siano stati mutuati in tali lingue da una forma sl. 
*gardŭ [così come daltă, daltë "scalpello" < sl. *dalto e baltă, baltë "fango; pantano" (v.) < sl. *balto] 
ovvero anteriore alla metatesi slava delle liquide. Egli reputa altresì possibile, anche se per niente certo, che 
la metatesi si sia verificata in rom. e alb., affermando che gli slavismi sono penetrati in tali lingue in un'epoca 
posteriore a quella che invece dimostra la forma di tali voci. Sebbene non convincano gli argomenti con cui 
lo slavista Bărbulescu cerca di dimostrare che esse non potevano essere state mutuate prima del X sec., 
Sandfeld ammette che la maggior parte degli slavismi in romeno risalgono al periodo del bulgaro medio. Che 
l'epoca in cui gli slavismi penetrarono in romeno sia precedente al X sec. lo dimostra secondo lui Capidan, 
confrontando romeno, aromeno, meglenitico e istroromeno: gli slavismi dovrebbero quindi essere penetrati 
nel periodo del romeno comune, cioè prima della sua divisione nelle parlate succitate, a meno che la loro 
forma o il loro significato non permettano di spiegarli come prestiti paralleli. Siccome secondo Sandfeld gli 
Aromeni si separano dai Romeni a partire dal X sec., voci come gard (assieme a baltă, daltă) dovrebbero 
essere state mutuate prima, al più tardi nel IX sec. 
808 Capidan (1921/1922a: 461-462) si oppone all'ipotesi da una forma slava anteriore alla metatesi delle 
liquide poiché in quell'epoca gli slavismi non erano ancora penetrati in rom. e alb. 
809 Scheludko considera ucr. гapд, ґapд "luogo per pescare" < rom. gard < sl. гpaдъ. 
810 Ciorănescu afferma che la "perfecta identidad semántica" e la "correspondencia exacta" con gli altri derr. 
slavi (cfr. rom. grădină, grajd, ingrădi, ogradă) non lasciano dubbi sull'origine della voce rom. dallo sl. 
gradŭ "muro; giardino". 
811 Duridanov sostiene che non si può contestare la tesi di Emil Petrovici riguardo a un precoce influsso slavo 
sulla lingua della popolazione romanza o romanizzata nei territori sia a nord sia a sud del Danubio. Questa 
tesi sarebbe confortata anche dalle notizie storiche sull'insediamento degli slavi in tali territori nel V/VI sec. 
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 In particolare, G. Nandriș (1929/1930: 350-357) reputa le forme romene prive di 

metatesi come antichi elementi slavi (v. anche il suo commento su baltë). Per sostenere 

tale tesi, egli porta numerosi esempi, tra cui l'a. bulg. mal(')dičije, pal'tŭ, palĭten'na, 

salnosyĭ, bal'tiny e il top. Varna accanto a forme slave occidentali quali il plb. gord 

(Viligard in area polaba, Garden in area slovinzia, Belgard, Stargard in Prussia ecc.). 

Inoltre, in base allo studio della toponomastica di area slavo-tedesca, egli afferma che i 

toponimi antichi tedeschi penetrati in slavo hanno subito metatesi (Schwarzach < 

*Swartahwa > cec. Svratka), ma gli elementi antichi slavi sono penetrati in tedesco con 

una forma che non presenta metatesi: Bersnicha < *Berzĭnića < *berza "betulla"; Walsnik 

< *Valžĭnića (sec. VI-VIII). Lo stesso sarebbe avvenuto nei Balcani nel sec. VII: quando 

gli Slavi occupano definitivamente la penisola, il processo di metatesi delle liquide non 

risulta ancora concluso, poiché gli elementi autoctoni penetrati nello slavo vengono trattati 

come gli elementi slavi (lat. Albōna > cr. Labin, Scardona > Škradin) ma gli elementi slavi 

penetrati nelle altre lingue preservano la forma priva di metatesi (in Teofane Δαργoµηρός 

= Dragoměr, Γαρδίτσα, Kαρδίτσα, gr. βαλκός < sl. *valkŭ "rete da pesca"). Nandriș 

afferma che il processo della metatesi deve essersi concluso agli inizi del IX sec. poiché gli 

elementi antichi passati dal russo in finnico non presentano metatesi, così come anche le 

voci e in particolare i toponimi passati dall'antico svedese in russo dopo il sec. IX812. Il 

rom. gard sarebbe quindi di origine slava, escludendo la derivazione dall'alb. perché: 1) In 

alb. la parola pare isolata, mentre in rom. ha "una forza propulsiva"; 2) In rom. il 

corrispondente di alb. dh /ð/ è z, non d. 

 Altri studiosi preferiscono l'ipotesi secondo cui la voce albanese sia ereditata, 

ignorando quella romena: Miklosich (1886: 73-74) (in seguito), Boisacq (1916: 1067-

1068), Berneker (1908-1913: 331), Walde-Pokorny (1930: 608)813, Tagliavini (1937: 121-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
d. C. Tenendo in considerazione le ricerche di altri linguisti (Densusianu, Rosetti, Georgiev, Pătruţ), egli 
suppone con assoluta probabilità che al più antico strato dei prestiti slavi in romeno (possibilmente già 
penetrati nel latino tardo danubiano) appartengano, tra gli altri, i lessemi baltă (v. baltë), gard e măgură. 
812 Skok (1971: 603) ribatte che la metatesi delle liquide nello sl. meridionale viene conservata negli slavismi 
in rom. e alb. (rom. grădină, alb. gradinë "giardino", rom. grădea "recinto", grădinar "giardiniere" ecc.), ma 
non è così nel rom. gard, arom. gardu e alb. gardh, che peraltro mostrano una semantica antica ie. e non 
vanno considerati slavismi. Ionescu (1985: 98-99) rigetta l'origine slava a causa della mancanza di metatesi 
delle liquide nelle forme rom. e alb. (come in baltă e daltă), asserendo inoltre che, diversamente dallo slavo, 
la voce in origine significa "recinto", indicando prob. il recinto del bestiame, l'ovile, cfr. lit. gardas "ovile, 
recinto per il bestiame minuto" (concordanza albano-balto-romena). Quanto al rom. îngrădí "recintare", da 
alcuni ritenuto < sl. graditi, l'esistenza di un più antico *îngărdesc postulata da Mihăilă (che successivamente 
avrebbe subito l'influsso dello sl.) è comprovata dalle forme sud-danubiane (arom. ngărdedzu, ngărdescu, 
disgărdescu). Non c'è secondo B. Demiraj (1997: 654) alcuna ragione di supporre che alb. gardh e rom. gard 
siano antichi prestiti dallo slavo in epoca precedente alla metatesi slava delle liquide. 
813 Walde-Pokorny aggiunge anche il gr. (in Esichio) κoρθίς "cumulo; covone" ecc. L'etimo ultimo un ie. 
*gherdh- "intrecciare, torcere" o "circondare, accerchiare, cingere". 
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122)814, Vasmer (1953: 297)815, Pokorny (1959: 444), Pisani (1959: 126), Fraenkel (1962: 

135), Trubačev (1980: 37-38)816, Huld (1984: 143, 145)817, Cimochowski (2004: 262, 302, 

400)818 e Ölberg (2013: 80, 93).  

 In particolare, Boisacq (1916: 1067-1068) afferma che il gruppo comprendente l'a. 

sl. gradŭ (ie. *gh-), alb. gardh (ie. *gh-), frig. Mane-gordum, Mane-zordum, got. gards (ie. 

*ǵhordhi-), garda, a. al. ted. garto, a. nord. garđr (ie. *ǵhordho-), ags. ʒeard, lit. gardas ~ 

žardis (alternanza ie. *gh- ~ *ǵh-), lett. zãrds, a. prus. sardis (ie. *ǵh-) va distinto dal 

gruppo che comprende il gr. χóρτoς819 = lat. hortus, osc. húrz, a. irl. gort (celt. *gorto, ie. 

*ǵhorto) ecc., anche se in ultima analisi potrebbe esservi una parentela radicale. Jokl 

(1935/1936: 297-301) invece, seguito da Stadtmüller (1966: 138 nota 53), Çabej (1964: 16, 

20; 1976a: 147; 1987: 155; 1996: 9, 243-244)820 e Orel (1998: 110)821, specifica che la 

parola albanese, mutuata in romeno, è autoctona per le seguenti ragioni: 1) La presenza di 

una forma di pl. collettivo come gardhiqe, un tipo di formazione molto antico, che non è 

ipotizzabile nel caso di un prestito. 2) L'attestazione di un vb. sgardh "aprire", che appare 

formato col suff. -i̯o-; se fosse un prestito dallo sl. *gorditi, il verbo alb. dovrebbe suonare 

*gardis e in ogni caso, se la base fosse slava, eventualmente *gardoj (cfr. bisedoj < sl. 

beseda). 3) La forma gh. gardhën "capruggine", col der. gardhnuer "strumento metallico 

dei bottai che serve per aprire le capruggini" > rom. gardină (col der. gardinar, dallo 

stesso sign. di gardhnuer)822, albanismo e non slavismo come vorrebbero Cihac e altri, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
814 Tagliavini fornisce anche il gh. (Dalmazia) gard, che assieme a gardh < *gardhas per ie. *ghordhos. 
Secondo lui un'origine sl. meridionale non è ammissibile. 
815 Secondo Vasmer la famiglia slava a cui appartiene rus. górod è imparentata con una serie di altre parole 
ie., tra cui l'alb. gardh. 
816 Secondo cui sl. *gordŭ/gorda/gordĭ < ie. *ghordho- o *ǵhordho-, dalla rad. *gherdh- "recingere". 
Imparentati alb. gardh, frig. Mane-gordum, Mane-zordum, got. gards ecc. 
817 Gardh < *ghórdho-, pl. gjerdhe < *ghordh-o~oi. 
818 Cimochowski ammette il passaggio rd > rdh già espresso da Meyer (q. v.), ma considera gardh una forma 
depalatalizzata o velarizzata dove alb. g < ie. *ǵ; egli tuttavia specifica che, più che un mutamento fonetico 
regolare, si tratta piuttosto di una tendenza di alcune lingue satem. 
819 Dal sign. "enclosure, court". Beekes (2010: 1645) aggiunge che la base ie. *ghorto- viene in genere 
considerata un derivato in to di un verbo dal sign. "seize, grasp" che si trova nel sct. hárati "to bring, carry". 
Ciò presuppone che la palatovelare iniziale *ǵh- viene depalatalizzata in balto-slavo e in sanscrito, come 
dimostrano alcune parole balto-slave semanticamente prossime e contenenti un'iniziale di natura palatale (lit. 
žárdas "scaffold for drying", žárdis "horse pasture, great pasture", a. prus. sardi "fence", rus. zoród "heap, 
fenced place"), anche se è problematico il fatto che la loro accentuazione rimandi a una protoforma *ghord- 
(Legge di Winter), non *ghordh-. Inoltre, l'analisi dell'etimo come part. di *ǵher- "to seize" mostra che il 
grado o della rad. in questione è imprevisto. 
820 Çabej (1964: 16, 20) asserisce che rom. gard non deriva dall'odierna forma t. garth ma dalla più antica 
gardh, sottolineando l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand), bensì "antico 
albanesi". 
821 Alb. gardh < palb. *garda imparentato col got. gards "casa", lit. gardas "recinto", sl. *gordъ "città; 
recinto" ecc. Il gh. gardhën "capruggine" < gardh, mentre il rom. gard è un antico prestito dall'alb. 
822 L'ipotesi di Jokl viene ammessa da Brâncuș (1983: 140-141) per quanto riguarda il rom. gardină, così 
come anche Çabej (1996: 244). Secondo il linguista albanese la voce alb. rappresenta il pl. singolarizzato del 
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perché in slavo non si trovano voci simili. Inoltre, dal punto di vista storico-culturale, 

secondo Jokl non regge l'ipotesi secondo cui gli Albanesi, popolo di pastori montani, 

avrebbero conosciuto l'insediamento recintato solo una volta scesi in pianura, tramite gli 

slavi (e i neolatini). Recinzioni di vario tipo erano sicuramente in uso sull'altopiano 

albanese fin da epoca primitiva. Del resto è logico supporre che recinti e steccati fossero 

necessari agli allevatori della montagna tanto quanto agli agricoltori della pianura. Çabej 

(1964: 20-21) spiega che l'affricata sorta da una palatale ie. e l'originaria dentale presente 

nel gruppo rd sono confluite in alb. in un unico suono, l'interdentale dh. Egli (1976a: 147), 

a sostegno della tesi di Jokl, aggiunge che: 1) Il riflesso dello sl. grad in alb. si ha in 

gradinë/gardinë, con d e non dh dopo la r. 2) La semantica distanzia i termini alb. e rom. 

dallo sl. 3) Gardh gode di grande produttività in alb. (gardhéc, gardhë, gardhiqe, gjerdhe, 

gardhinjë, gardhishte, gardhnojcë, gardhore, gardhoj ecc.). 4) Çabej (1977: 14) inoltre 

riferisce i top. Gardhiq (accanto a Kardhiq) ad Argirocastro e in Ciamuria, ma anche 

Γαρδίκι (Grecia): sarebbero voci albanesi, non slave come si ritiene in genere, poiché il 

nome del recinto è stato usato per nominare insediamenti umani, come in altre lingue ie., 

cfr. frig. Manegordum, lit. Gardanas, Gardinas, sl. -grad ecc. Inoltre, in alb. si ha anche 

Zgërdhésh, analizzabile come Z-gërdh-esh, insediamento che secondo lui dovrebbe 

custodire le rovine della capitale dell'antica tribù degli Ἀλβανοί. 

 Meyer (1891: 119-120) considera con riserva sia il rom. sia l'alb. come voci 

ereditate. La sua tesi viene essenzialmente ammessa da Mann (1941: 19) (con riserva)823, 

Jokl (1929a: 174) (inizialmente)824, La Piana (1939: 104)825, B. Demiraj (1997: 175)826 e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
f. gardhë "giunzione delle doghe della botte; capruggine". Con il suff. -ojcë si ha invece gardhënojcë 
"ingranaggio". Egli (2002: 65-66) aggiunge anche il vb. ngërthej "incastrare, congiungere strettamente, 
stringere", un denominativo di gardhë, gardhën: il passaggio dh /ð/ > th /θ/ è a suo parere dovuto a 
un'influsso del vb. thej "rompere; schiacciare" per paretimologia. Russu (1981: 314-315) invece considera il 
rom. gárdină, gárdin "capruggine; orlo delle doghe; puteale; parapetto (di un pozzo); bordo di un cappello" 
un "element comun alb.-rom." né di origine romanza (lat. cardo "cardine; asse") né slava (sl. gard) né 
germanica {ted. Gargel, Gergel, al quale invece lo confronta il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/gardin%C4%83], mentre Tiktin (1988: 208) aggiunge il confronto con ted. 
Girgel e fr. gergiers, gargan, jargan ecc.}. Il sign. base sarebbe "intaccatura, cavità, fossa", dove risulta 
essenziale secondo Russu il concetto di "incisione, intaglio; graffiatura, scalfittura" relativo alla base ie. 
*gred- [ipotizzata per altre lingue da Walde-Pokorny (1930: 606-607) e Pokorny (1959: 405)], cfr. alb. 
gërruanj, kruanj "rodere, raschiare; grattare", a. nord. krota, a. al. ted. krazzōn, md. al. ted. kratzen, kretzen 
ecc. L'alb.-rom. gardina presupporrebbe una base ie. *ger-d-/*gord- > gardin- conservando il senso arcaico 
ie. di "incisione, intaccatura, graffiatura", di cui "margine, bordo" risulta secondario. Secondo Ivănescu 
(1993: 313) rom. gardină e alb. gardhë, gardhën sarebbero voci che dovevano esistere anche in illirico, ma 
di origine ultima molto prob. daco-misia. Paliga (2006: 97) invece relaziona gárdină "the cut at the end of a 
beam in order to be fixed" a gard, di sostrato tracico; la voce rom. avrebbe avuto un prob. sign. originario "a 
method to fix beams, fences etc.". 
823 Mann afferma che l'alb. gardh < ie. *ghǝrdho oppure *ghordhó-, se non si tratta di un prestito dallo slavo 
antico come baltë (v.) e daltë "scalpello". 
824 Rom. gard e alb. gardh risalgono secondo Jokl alla rad. ie. *gordh- e non dipendono dallo slavo. 
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dal DEX (2009)827. Altri linguisti, pur seguendo la tesi di Meyer, propendono per l'idea di 

un sostrato paleobalcanico (tracio, traco-daco o illirico), tra cui Treimer (1917: 390-391; 

1954: 23, 99)828, Capidan (1921/1922a: 461-462)829, Philippide (1927: 712-713), Pușcariu 

(1940: 178-180), Poghirc (1969: 341), Skok (1971: 603)830, Mihăilă (1971: 363-364; 1973: 

64-65), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 313-314)831 , Rădulescu (1981: 38-39), Brâncuș 

(1983: 76-77)832, Ionescu (1985: 96-100), Ivănescu (1993: 313)833, Sala (2006: 85) e Paliga 

(2006: 97). Tra questi, Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 77) tuttavia sostengono si tratti 

di un sostrato protoalbanese del romeno.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
825 La Piana fa derivare gardh da ie. *ghord-en- (cfr. pl. gardhínj-të), ammettendo in ie. l'alternanza *gh ~ 
*ǵh, onde le variazioni: a. sl. gradŭ "recinto", frig. mane-gordum ~ mane-zordum "città di Mane", got. gards 
"casa, corte", garda, a. al. ted. garto "recinto, giardino", lit. gardas "luogo recinto" (ie. *gh) ~ žardis 
"prateria chiusa" (ie. *ǵh). Egli segue Jokl nell'opporsi a una derivazione da "un suppositizio slavo 
preletterario" *gardŭ. Il rom. gard viene considerato di comune origine col corrispondente alb., ma staccatosi 
da questo prima che la d dell'alb. si modificasse in dh. 
826 Parola antichissima che insieme ad altre voci ie. (lit., a. nord., sl. ecc.) risale alla rad. ǵherdh-, gherdh- 
"recintare". Dal punto di vista albanologico gardh [< *g(h)ard(h)] si può spiegare solo come un continuatore 
di un *ghordh-. 
827 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/gard], dove tuttavia ci si limita a confrontare il rom. gard con 
l'alb. gardh e con lo sl. gradŭ. 
828 Treimer (1917: 390-391) afferma che le parole romene di provenienza alb. in genere non fanno pensare a 
dei prestiti [da qualche altra lingua, N. d. A.]. La forma più primitiva di economia degli Schipetari, riflessa 
anche in rom., non può essere a suo parere considerata una specie di dono culturale. I termini propriamente 
alb. riguardanti la vita economica appartengono alla sfera semantica dell'allevamento del bestiame e questi si 
ritrovano in rom. Circa gard-gardh, Treimer osserva che in bulg. e srb. grad significa solo "fortezza, città, 
giardino", esclude cioè che siano slavismi per motivi semantici. Queste parole secondo lui parlano della vita 
pastorale di un popolo la cui terminologia relativa alla vita economica è stata ben poco influenzata dai 
Romani. Il lato più caratteristico [riferendosi alla terminologia riguardante la vita economica, N. d. A.] di un 
popolo romanzo pare quindi impiegare per tali concetti un lessico non romanzo, che a giudicare dall'aspetto 
fonetico non può essere più recente di quello di origine latina. Lo stesso vale secondo lui anche per altre voci 
tipiche della vita pastorale quali rom. balegă ~ alb. bal'ëgë (v. bajgë, bagël), căpușă ~ këpushë (v.), fluer ~ 
floere (v.), gălbează ~ gëlbazë (v.,), mânzat ~ mëzat (v. mëz), murgan ~ murg (v.), sterp "sterile (detto di 
animali o persone), arido" ~ shterpë "donna (o animale) sterile", strungă ~ shtrungë (v.), urdă ~ urdhë (v.), 
zară ~ dhallë (v.). Gardh sarebbe secondo Treimer (1954: 23, 99) una voce kentum dell'alb. 
829 Capidan propende per un'origine prob. illirica di entrambe le voci. Weigand (1926a: 272-273) si oppone a 
Capidan, a difesa di un'origine slava. 
830 Skok considera le forme rom. e alb. paralleli illiro-traci del psl. *gordъ. 
831 Russu aggiunge il top. trac. Zerdo- derivante invece da una rad. ie. *ǵherdh-. 
832 Brâncuș giustamente afferma che la forma panalbanese è gardh, mentre quella garth [riportata da 
moltissimi studiosi non albanesi dal XIX sec. lungo tutto il Novecento] rappresenta un fenomeno posteriore 
specifico del tosco. Si avrebbe quindi un alb. comune originario *gard > *garz ("faza de tranziție") > gardh, 
dove dh è dovuta alla r (sulla linea di Meyer). La forma gard documentata nel ghego della Dalmazia da 
Tagliavini invece viene vista non come continuazione dell'alb. com., ma piuttosto un prestito tardo dalla 
parlata dei pastori romeni. L'alb.-rom. *gard sarebbe pertanto un termine trasmesso dal fondo balcanico 
preromano e non un prestito dall'alb. o dallo sl. (alb. dh non riflette sl. d: bisedë < sl. beseda, godis < sl. 
goditi). Il fatto che il termine in questione non ha subito né in rom. né in alb. la metatesi delle liquide è 
secondo lui un'altra prova contro la sua spiegazione dallo slavo. Brâncuș ipotizza l'esistenza di un der. rom. 
com. *îngărdi/-esc (cfr. megl. angărdes, arom. ngărdescu, disgărdescu) poiché îngrădi significa di fatto 
"assiepare, recingere, cintare" e la sua radice è stata influenzata dallo sl. graditi, cfr. anche il parallelo alb. 
gardhoj "id." < gardh. 
833 Il quale riguardo a rom. gard e alb. gardh sostiene che si tratta di voci che dovevano esistere anche in 
illirico, ma la cui origine è molto prob. daco-misia. 
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 In particolare, Meyer (1891: 119-120) confronta la voce alb. con il lit. gardas 

"ovile; recinto", a. sl. eccl. gradъ "murus" (psl. *gordъ), got. gards "casa", a. nord. garđr 

"recinto" riconducibili all'ie. *ghordho-. L'alb. dh è secondo lui dovuta alla r. Egli afferma 

che non vi sono ragioni per considerare le voci slave e lituane come prestiti dal germanico. 

Distanti il lit. žardis "ovile; recinto" e il lat. hortus, mentre il got. gards dalla rad. in i va a 

suo parere separato dal lit. gardas e accostato al lit. žardis. Egli riporta anche il rom. gard 

"siepe; recinto" e l'arom. gardu "recinto" (nell'arom. dell'Olimpo anche "giardino"), 

aggiungendo che il dubbio su un'origine slava delle voci alb. e rom. non va escluso, anche 

se privo di una dimostrazione. Rădulescu (1981: 38-39) elenca tre motivi determinanti per 

cui le voci alb. e rom. non possono essere slavismi: a) alb. -dh non può derivare da sl. d 

(Miklosich, Jokl); b) il vocalismo (ă in contrasto con sl. ŏ, cfr. rus. gorod); c) la 

conservazione del sign. di "recinto, giardino" è a suo parere interessante e risale 

cronologicamente al periodo del latino balcanico. 

 Giuglea (1921/1922: 357) è l'unico ad aver ipotizzato per il rom. gard un etimo lat. 

carduus "cardo; carciofo", ipotesi ritenuta generalmente inaccettabile, a partire da 

Philippide (1927: 713)834. 

 Gamillscheg (1935: 249)835, Scriban (1939)836 e Pudić (1964: 865)837 vedono nelle 

parole in questione un etimo germanico. 

 Pareri quali quelli di Rosetti (1954: 71), Desnickaja (1978: 152; 1984: 306)838 e 

Solta (1980: 99-100) concretizzano i dubbi già avanzati da Meyer e Mann (q. v.), 

risultando del tutto altalenanti tra un'origine autoctona e un'origine slava o, nel caso di 

Desnickaja, albanese. In particolare, Rosetti (1954: 71) afferma che rom. gard e alb. gardh 

(assieme a baltă, baltë, v.) prob. non sono di origine slava. In seguito, egli (1962b: 111-

113) riporta voci bulgare che non hanno subito la metatesi delle liquide (risalenti al sec. X, 

ma anche dei giorni nostri) quali a. bulg. baltiny, bulg. dial. balta, a. bulg. zaltarinŭ, 

maldičie, paltŭ. Secondo lui è quindi possibile che le voci rom. e alb. possano essere 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
834 Philippide a ragione commenta: "imposibil din toate punctele de videre". 
835 Gamillscheg considera il rom. gard < gep. gards, in relazione etimologica con le voci germaniche che 
significano "recinto" (a. isl. garđ, a. sass. gard; nel got. gards si ha il sign. secondario di "casa, famiglia"). 
Rom. grădină e voci correlate sono invece ritenuti prestiti dallo slavo. 
836 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/gard]. Scriban considera le parole rom. e alb. provenienti 
dal got. gards "cortile; casa; famiglia", tutte imparentate con a. sl. gradŭ "muro, recinto", lat. hortus, a. gr. 
χóρτoς "recinto"; cfr. anche a. ind. gṛhá-, a. irl. gort, rus. gorod, lit. žardis, itt. gurtaš. Ciorănescu (1958-
1966: 354) reputa poco probabile l'ipotesi germanica postulata da Scriban. 
837 Pudić afferma che il rom. gard non può derivare dallo sl. per motivi semantici, né dall'alb. perché alb. dh 
avrebbe dato rom. z. Perciò è da porre in relazione con il gmc. gards. 
838 Desnickaja riporta rom., mold. gard ~ alb. gardh < ie. *ghord(h)o- e afferma che la parola rom. potrebbe 
essere ereditata da una lingua paleobalcanica, ma non è escluso che sia un semplice prestito dall'alb. 
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slavismi penetrati prima dell'azione della metatesi (ovvero prima del sec. VIII), pur 

ammettendo la difficoltà relativa al fatto che normalmente sl. d > alb. d, non dh /ð/. Rosetti 

tuttavia conclude che le voci in questione possono essere spiegate allo stesso tempo sia dal 

tracio sia dallo slavo. Solta (1980: 99-100) concilia le due tesi affermando che nel rom. 

gard si è verificata una fusione tra un etimo slavo e uno preslavo, nel senso di una 

"étymologie croisée" (v. il suo commento su alb. baltë). 

 III. L'ipotesi di Meyer, seguita da buona parte degli studiosi, è da considerarsi la 

più soddisfacente. Le forme alb. e rom. vanno quindi viste come continuatrici di un etimo 

ie. *g(h)ord(h)-. Pertanto, una fase transitoria alb. *garz proposta da Brâncuș (q. v.) non 

trova fondamento, poiché l'attuale alb. dh in questo caso è il continuatore di un'occlusiva 

dentale sonora ie. d (cfr. bardhë). Tuttavia, la presenza di alb. dh rispetto a rom. d non va 

vista necessariamente come un segno di antichità per la voce albanese. Il fenomeno rd > 

rdh (come già aveva intuito Meyer)839, pur interessando sia il fondo ereditario sia i prestiti 

antichi, dovrebbe essere cessato solo all'epoca dei contatti con il mondo slavo840: alb. carde 

"piccolo carico" < sl. čerda, ma alb. hudhër < hurdhë [< palb. *skurdā, Orel (2000: 44)] ~ 

gr. σκόρδον "aglio"; shurdh < lat. surdus; urdhën/urdhër < lat. ordinem; kordhë "corda di 

strumento musicale fatta di intestino; kukurec (budella di agnello intrecciate e arrostite); 

corda d'arco; laccio o fune fatta di budella" < it. corda (o lat. chorda); bastardh < it. 

bastardo. Inoltre, manifestazioni periferiche si hanno in casi come alb. kordhë "sciabola, 

spada" < srbcr. kôrda841, alb. perdhe (accanto alla var. predominante perde) "tenda" < tc. 

perde, alb. çardhak (çardak) "veranda" < tc. çardak, alb. bardhak "boccale; bicchiere" < 

tc. bardak842 ecc.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
839 Çabej (2012: 71); Demiraj (1996: 216-217); Topalli (2007: 306). 
840 Topalli (2007: 307). 
841 Çabej (2012: 71); Demiraj (1996: 216-217). 
842 Gli esempi dei turchismi riportati da Topalli (2007: 307 nota 307) presentano lo stesso fenomeno, causato 
dalla r ma ritenuto strettamente dialettale, tipico soprattutto di alcune parlate tosche. Secondo lui, in questo 
caso il fenomeno in questione non è da ricollegare a quello antico, ma è una manifestazione più tarda legata 
ad altre condizioni spazio-temporali. 
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 gëlbazë, këlbazë (f.) "distomatosi epatica (fascioliasi); muco, catarro, espettorato" ~ 

rom. gălbează, călbează (f.) "distomatosi epatica (fascioliasi); Fasciola hepatica, specie di 

verme piatto che causa la malattia in questione; cuscuta (pianta parassita)", mold. 

gălbadză, galbadză, trans., buc. călbază, ban. călbadză, călbează "id."843, arom. gălbadză, 

gălbeadză, gălbeață "vaiolo degli ovini". 

 I. Gëlbazë/këlbazë è una parola panalbanese, di cui la var. in k- risulta essere più 

antica844. Gălbează è voce ampiamente usata nel romeno settentrionale, dove la var. in c- 

/k/ risulta obsoleta845. La parola in questione è documentata anche in aromeno846, seppur 

con un significato differente. 

 L'alb. ha derivati quali: këlbazem/gëlbazem "infettarsi di fascioliasi (detto delle 

pecore", (dele) e këlbazur "(pecora) affetta da fascioliasi", arb. (Sicilia) shkëlbazë847. Il 

rom. ha derivati quali: călbăzesc848, gălbejí, îngălbejí "infettarsi di fascioliasi", gălbejit, 

gălbejitură "fascioliasi", gălbejos; gălbăjoară, gălbășoară, călbășoară, călbezoară "specie 

di pianta", antr. Călbează, Călbăjos, top. Gălbezeni, arom. gălbăgios, gălbidzăscu, 

ngălbăgeare, ngălbăgedzu, ngălbăgeat849. 

 La voce albanese850 sarebbe penetrata secondo Papahagi (1963: 489) nel tc. kélébek 

"maladie des moutons". 

 La voce romena è penetrata nelle seguenti lingue: ngr. (Peloponneso) καλµπάτζα 

"malattia epatica degli ovini", vb. καλµπατσιάζω, agg. καλµπατσιά-ρικα 851 , ngr. 

γκλαβατσα, ucr. galbáza "malattia degli ovini; pecora anziana, di colore giallastro", sass. 

gelbiâtsě "itterizia; malattia che colpisce il fegato di bovini e ovini", gelbežit "ingiallito, 

pallido", ungh. reg. gëlbáza "fasciola"852. 

 II. Vi sono studiosi che considerano la parola romena un prestito dall'alb. La 

maggioranza di essi vede nell'alb. una voce ereditata. I nomi principali sono: Cihac (1879: 

717), Meyer (1891: 221-222), Tiktin (1988: 212), Barić (1919: 53), Capidan (1921/1922a: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
843 Tiktin (1988: 212). 
844 Mann (1948: 121, 191), Çabej (2014: 70-71), Topalli (2007: 409). Cfr. anche arb. (Sicilia) shkëlbazë in La 
Piana (1949: 95). Këlbazë viene attestato secondo Mann (1948: 191) dalla prima metà del XVII sec. 
845 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/g%C4%83lbeaz%C4%83], 
[https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83lbeaz%C4%83]. Tuttavia, attestata secondo Tiktin (1988: 212) dalla 
prima metà del XVI sec. 
846 Papahagi (1963: 489). 
847 Çabej (2014: 70). 
848 Çabej (2014: 70). 
849 Russu (1981: 316).	  
850 Alb. gëlbazë "catarro delle pecore", da cui anche l'aromeno. 
851 Termini secondo Meyer (1891: 221-222) provenienti dalla lingua dei pastori romeni, ma di origine ultima 
alb. 
852 Russu (1981: 316). 
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456, 530-531; 1924/1926: 348)853, Jokl (1923: 91), Philippide (1927: 702)854, Șăineanu 

(1929) e Scriban (1939)855, Pușcariu (1940: 265), Mann (1952: 34), Papahagi (1963: 

489)856, Çabej (1964: 8, 17; 1975a: 17-18; 1975b: 58; 1979a: 54; 1988: 87; 2014: 70-71), 

Desnickaja (1978: 155; 1984: 310)857 e Brâncuș (1983: 136)858.  

 In particolare, Cihac (1879: 717) accosta gëlbazë all'alb. gelbërë [grafia scorretta 

per gjelbër(ë) "verde", N. d. A.] < lat. galbinus "verde-giallastro, giallastro; les brebis 

ayant les yeux tout jaunes, une espèce de jaunisse pendant cette maladie". La var. alb. in g- 

potrebbe quindi essere secondo Tiktin (1988: 212) un reimprestito dalla var. rom. 

gălbează, dove essa è sorta per accostamento a galben ["giallo"]859. Meyer (1891: 221-

222) invece riconduce entrambe le varr. all'alb. kalb "marcire", qelb "pus" e ipotizza una 

radice kelb- (in sillaba tonica kielb-, in sillaba atona këlb-) in rapporto apofonico con kalb-. 

In seguito Meyer (1895b: 31) ipotizza (con riserva) per kalb una radice *kelbh- accostando 

la voce alb. al gr. κελεφός "lebbroso"860. La tesi di Meyer viene essenzialmente condivisa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
853 Egli riferisce che Treimer collega l'alb. a una forma galba di origine illirica. Di origine alb. secondo lui 
anche arom. gălb(e)adză. 
854 Il quale (1927: 704-705) considera anche il rom. chelbe "calvizie" < alb. qelb "pus" risalente a un'epoca 
precedente alla palatalizzazione della velare alb. Un motivo determinante a sostegno di tale tesi è secondo lui 
la mancata affricatizzazione di k (in *kelb) solo in albanese. Philippide si oppone a una derivazione del rom. 
chelbe dal tc. kel "tigna", dal lat. volg. *calvia < calvus (Tiktin) o *clalvia, etimo ricostruito da Pușcariu 
(1924/1926a: 720) per spiegare la voce rom. accanto a *clalvosus (> chelbos). Meyer-Lübke (1935: 142) 
riporta con riserva la tesi di Pușcariu, mentre esclude una derivazione dall'alb. qelb per via del sign. e del 
genere diverso. 
855 Apud DEX (2009)[https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83lbeaz%C4%83]. 
856 Per quanto concerne l'aromeno. 
857 La quale confronta mold. gălbază, rom. gălbează con alb. gëlbazë, këlbazë. In rom. voce isolata; in alb. 
chiaramente in rapporto col verbo kalb(em) "marcire". 
858 Egli tratta la voce in questione sotto il rom. chelbe "tigna, calvizie", da confrontare con l'alb. qelb ~ kalb > 
këlbazë, opponendosi all'ipotesi di un "regresiv" dal turchismo chelbaș (Șăineanu) (mentre chelbe < agg. 
chelbos < chelbăși/chelbășie, chelboși/chelboșie < chelbaș secondo Graur). 
859 Una simile supposizione viene sostanzialmente condivisa da Ciorănescu (1958-1966: 352) (secondo cui il 
cambio /k/ > /g/, frequente in posizione iniziale, pare indicare un'interferenza di galben "giallo"), Georgiev 
(1965a: 76-77) (che parla di influsso paretimologico del rom. gălbíu "giallastro", gălbineață "colore giallo, 
pallore", caratteristico di detta malattia) e, con riserva, Paliga (2006: 98) (il quale non esclude la possibilità di 
un'origine preromana della parola rom., con un'interferenza delle forme derivate dal rom. galben). 
860 Pokorny (1959: 924) riconduce la voce al gr. σκάλλω "raschio, scavo, spacco", md. ingl. scalle "crosta di 
una ferita, escara", ingl. scall "dermatosi desquamante", sved. skål "eruzione cutanea sulla bocca" e quindi ie. 
*(s)kel- "tagliare". Va notato che è impossibile un rapporto con lat. calvus e derr. perché gr. ph non 
corrisponde a lat. v. Frisk (1960: 816) per quanto riguarda la terminazione confronta la voce gr. al sinonimo 
ἀλφóς "lepra"; per il resto, si tratterebbe di una parola oscura. Egli tuttavia ritiene semanticamente possibile 
l'ipotesi di Strömberg e Lewy secondo cui si tratta di una semplice var. fonetica di κέλυφoς "guscio; 
squama", verosimile dal punto di vista semantico anche secondo Beekes (2010: 669) ma comunque 
improbabile (κέλῡφoς "husk or skin of fruit, skin of an onion, eggshell" per ragioni di somiglianza semantica 
e formale è stata connessa al gruppo di καλύπτω "coprire, celare", voce pregreca per cui prob. vale lo stesso 
anche per la parola in questione, dove -υφ- potrebbe essere un suff. pregreco). Trattandosi di un termine 
tecnico, Frisk non esclude che la parola sia di origine straniera. Infatti Beekes (2010: 669) riferisce la tesi di 
Benveniste secondo cui κελεφός sia un prestito dal semitico, p. es. srn. qǝlāfā "cortex, squama, putamen", 
qǝlāfānā "lepra".  
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da Barić (1919: 53) (base ie. *gṷol-bh-861), Jokl (1923: 91), Mann (1952: 34) (base ie. 

*kelǝbhos862) e Çabej (1964: 8, 17; 1975a: 17-18; 1975b: 58; 1979a: 54). Quest'ultimo, 

ammettendo la derivazione da kalb863, ipotizza sulle orme di Jokl (1923: 91)864 una 

formazione del tipo këlbazë < *kálbëzë, come *dérdhëzë ~ derdházë "allagamento" (< 

derdh "versare, spargere"), dórëz(ë) "manico, impugnatura" ~ dorézë "guanto; manico" (< 

dorë "mano") ecc., a suo parere (1988: 87) con riduzione della vocale atona a causa 

dell'accento intensivo. Lo spostamento dell'accento sulla penultima sillaba è dovuto 

secondo Çabej (1988: 199) alla regolazione meccanica del medesimo, una nota legge 

fonetica alb. ritenuta molto antica ma secondo lui (1964: 8) già sopravvenuta all'epoca dei 

primi contatti albano-romeni. Egli (1964: 17) inoltre aggiunge che la doppia forma rom. 

con c- e g- dimostra che all'epoca dei primi contatti romeno-albanesi era già presente in 

alb. la forma sonorizzata gëlbazë. Çabej (2014: 70-71) riconduce alla stessa rad. arv. 

kl'ebacë "fasciola; attaccamani (Galium aparine)", alb. gërbulë "lebbra" 865 , këlboqe 

"catarro, espettorato" e shkëlbozë "scorza, corteccia". Çabej (2014: 18) tuttavia non è 

sicuro se la coppia kalb "marcire" ~ qelb "pus" sia dovuta a un'antica apofonia (Meyer) 

oppure a una semplice metafonesi, causata da una i̯ nella sillaba seguente (qelb < *	  kâlbi̯ō). 

Egli infatti fa notare che qelb-, oltre a derivati comuni come qelbash, qelbaç, qelbanik, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
861 Barić considera le voci rom. e alb. come derivati dell'alb. kalb "marcire" < qelb-i "pus" < *gṷol-bh-, cfr. 
arm. keɫ "bozza, bernoccolo" (< *gṷel-), a. sl. eccl. žely "ascesso, foruncolo", a. ind. gilāyuḥ "rigonfiamento 
sul collo". Tale etimologia è criticata da Tagliavini (1937: 137) in quanto su Walde-Pokorny (1930: 612) le 
voci arm., sl., a. ind. vengono ricondotte a una rad. ie. *gel- "appallottolare; ciò che è tondo, sferico et 
similia". 
862 Base a cui Mann riconduce qelb, qelbë "pus" ("o-grade" nell'alb. kalb "suppurate") e le voci gr. κελεφός e 
a. ingl. heolf-or "gore". 
863 Di cui secondo Çabej (1996: 255) qelb "pus" è variante apofonica [mentre altrove (1988: 95) egli parla di 
metafonesi a ~ e]. Kalb > gërbulë, gëlbulë, kërbulë, këlbulë "lebbra"; gërbulë viene da lui relazionata a 
sqerbul "scabbia; tigna" < s-qelb-ul, cfr. gavër "cavità (di albero, roccia ecc.); caverna; buco", zgavër "id.", 
zgarbull "cavità di albero". Non andrebbe però esclusa la possibilità che non vi sia un nesso effettivo tra le 
voci alb. e rom. Il rom. forse < lat. *calvia, con interferenza del tur. kel "calvo; tigna". Çabej (1975a: 17-24) 
tuttavia sostiene che la tigna in molte lingue prende nome dal concetto del marcire, cfr. alb. qere "tigna" < 
lat. cărĭes "putrefazione, tarlatura (del legno)". Egli aggiunge anche këlboqe "catarro". Secondo lui anche il 
rom. chelbaș < alb. qelbash "sudicione, puzzone", escludendo una relazione col tc. kelbas "calvo" [voce non 
documentata se non come kelbaş "giglio giallo"], concludendo che il rom. ha termini simili quali chelbos e 
chelban ed è inverosimile che solo chelbaș sia un prestito dal turco. Il rom. chelbáș è invece ritenuto un 
turchismo < kelbașlü o kelbașli dal NODEX (2002), DLRM (1958), Șăineanu (1929) e Scriban (1939) apud 
DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/chelba%C8%99] (secondo quest'ultimo spiegabile come tc. kel 
"calvo; tigna" + baş "testa"). Si noti comunque il rom. chel "calvo" < tc. kel secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/chel] e il rom. chelíe "calvizie" < rom. chel + suff. -ie secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/chelie]. Va notato che il tc. kel è un prestito dal pers. kal "id." (forse dalla 
stessa rad. ie. di lat. calvus). 
864  Jokl afferma che in casi come këlbázë si nota l'uso meccanico del principio della penultima 
nell'accentazione alb., aggiungendo che le eccezioni a tale principio sono dovute all'influsso analogico delle 
forme di singolare, per cui si spiegano parole come kállez, kállëzitë, kállëza. 
865 Con prob. dissimilazione r-l < l-l (gërbulë < *gëlbulë), cfr. gargull "gruccione; storno; ortolano" < lat. 
galgulus "rigogolo", N. d. A. 
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qelbak "sudicio, puzzone", qelbës, qelbëz "puzzola (Mustela putorius)" forma anche nomi 

di piante che non puzzano, p. es. sqelbës, qelbës "terebinto (Pistacia terebinthus)"866, 

qelbinë "ranno alpino (Rhamnus alpina fallax)". Egli sostiene che la flora, come spesso 

avviene, ha conservato un significato più antico "spina, pungiglione" della voce 

kalb/qelb867, riconducendola così a una rad. ie. *kal-868. La voce alb. presenterebbe 

un'estensione in -b, così come shqelb, tharbët (v.) ecc. 

 Vi sono studiosi che invece considerano i termini rom. e alb. provenienti da una 

base comune ereditata (che rappresenterebbe il sostrato del rom.), tra cui Rosetti (1962a: 

101, 110, 113), Dimitrescu (1967: 110), Poghirc (1969: 309, 338), Vraciu (1980: 137), 

Russu (1981: 316), Ivănescu (1993: 314)869, Sala (2006: 83, 84) e il DEX (2009)870. Tra 

questi, Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 76) tuttavia sostengono che il sostrato del 

romeno sia protoalbanese. Russu (1981: 316) in particolare ipotizza una base ie. *gṷel-

bho- "verme assassino, che porta malattia e morte", mentre si chiede se l'elemento -ză 

possa essere di origine ie. o romanza (prob. -dia). L'etimo da lui proposto sarebbe 

composto dalla rad. ie. *gṷel-871/*gṷol- (> *gal-) "pungere; dolore pungente, tormento, 

morte" (arm. keɫem "tribolare, soffrire", a. irl. at-baill "muore", corn. bal "pestis", cimr. 

a(d)ballu "perire, deficere", a. al. ted., a. sass. quelan, qual "patire dolore", ags. cwellan 

"morire", a. al. ted., a. sass. qualm "morte, devastazione", a. sl. eccl. žalь "dolore" ecc.) + 

ie. *bho- che secondo lui ha dato aggettivi, nomi di animali e categorie di astratti [p. es. gr. 

(σ)κέραφoς "insulto", κόλαφoς "schiaffo", lit. dalybas "divisione"] o, più prob., un 

elemento -b(h)- che formasse nomi di animali nella voce alb.-rom. e identico al gr. σέρφoς 

"sorta di moscerino", a. ind. śalabhá-s "locusta" ecc. Egli include in questo gruppo anche il 

rom. chelbe e l'incrocio chelbează. 

 Una radice preie. *gal "rigonfiamento" + *gaitz o *baitz "malattia" viene postulata 

da Lahovary (1955: 327) basandosi sul basc. gelgaitz "malattia delle pecore, vaiolo degli 

ovini", a cui accosta le parole romena e albanese. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
866 La pianta in questione tuttavia emana un forte odore resinoso, N. d. A. 
867 Orel (1998: 165) considera kalb un denominale < palb. *kalba, mentre qelb è secondo lui (1998: 165, 355) 
un pl. singolarizzato < alb. kalb; egli considera vb. denominale qelb "appestare, ammorbare (l'aria); sporcare, 
insudiciare". 
868 Walde-Pokorny (1930: 436): ie. *kel- "pungere" ~ lat. culex "zanzara, tipula, cinipide", a. irl. cuil "culex", 
ma in seguito (1930: 465) riconduce tali voci alla rad. ie. *ḱū- "aguzzo; lancia". Quest'ultima ipotesi seguono 
anche Walde-Hofmann (1938: 302) e Pokorny (1959: 626). 
869 Secondo cui si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine ultima è molto prob. 
daco-misia. 
870  DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/g%C4%83lbeaz%C4%83], dove tuttavia ci si limita a 
confrontare la voce rom. con l'alb.	  kël'bazë, gël'bazë. 
871 Walde-Pokorny (1930: 690-690), Pokorny (1959: 470-471). 
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 Un etimo latino viene invece ipotizzato per il romeno da Ciorănescu (1958-1966: 

352) (clāvĕlla, cfr. fr. clavelée "vaiolo degli ovini")872, Georgiev (1965a: 76-77) (clavellus 

"ulcera a forma di chiodo")873 e, con riserva, da Paliga (2006: 98) (rom. galben "giallo" < 

lat. galbĭnus)874, riducendo le voci albanesi a prestiti. 

 Un'origine slava viene infine ipotizzata per l'alb. da Orel (1998: 112-113), che 

considera gëlbazë/këlbazë < sl. *kъlbasa "stuffed gut, sausage" < *kъlbъ "stomaco (degli 

animali)", sostenendo che il cambio sl. *-s- > alb. -z- si spiegherebbe grazie alla 

"analogical influence of suffixal forms in -az(ë)". La voce rom. è vista come prestito 

dall'alb. 

 III. Per quanto riguarda il suff. rom. -ză (= alb. -zë), v. alb. rrënd(ës), § III. Tale 

suffisso ipotizzato da studiosi quali Jokl dovrebbe invece contenere una vocale prima di z e 

quindi dovrebbe avere una forma originaria del tipo *-Vdi̯ā. Oltre alle voci riportate da 

Ciorănescu (q. v.), in romeno esistono anche altre che contengono il suddetto suff.: fofeáză 

"nome dato a molti oggetti a forma di ala o di braccio (p. es. le eliche di un mulino a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
872 Ciorănescu fornisce per il rom gălbează i signn. "vaiolo degli ovini" [come in arom.] ed "epatica, 
marcanzia (Marchantia polymorpha)" e ipotizza un *călbea (+ suff. ză) < *calvella < lat. clāvĕlla, cfr. fr. 
clavelée "vaiolo degli ovini", it. chiavello. La suffissazione in -ză è comune in rom., p. es. cínteză 
"fringuello" {cfr. var. reg. cíntiță nel DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/cinti%C8%9B%C4%83], N. 
d. A.}, púpăză "upupa" [cfr. alb. pupëz(ë), var. (gh.) pupcë "id." in Mann (1948: 409), N. d. A.], speteáză 
"schienale; legno che serve come pezzo d'appoggio o legame fra i componenti di uno strumento; pezzo di 
legno che unisce i due manici dell'aratro", cfr. alb. shpatë "spada; pettine (di telaio); fabric of the width of a 
reed, full-width fabric; rib of a pack-saddle; cross-plank of a cart bed; simple mechanism that joins the sole 
to the beam of a wooden plow and controls the depth of the furrow made" ~ shpátëz(ë) "vertical brace 
between the sole and beam of a wooden plow which also serves to control the angle at which the plowshare 
enters the soil; splint (for a broken limb); reed (on a loom); fabric of the width of the reed, full-width fabric; 
side rib of a packsaddle; cross-plank of a cart bed" in Newmark (1999: 824) {secondo Scriban (1939) apud 
DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/sp%C4%83teaz%C4%83] un dim. del rom. spátă "pettine (del 
telaio); (obs.) spada" oppure un prestito dall'alb. shpatëzë; entrambe le voci dovrebbero provenire dal lat. 
spătha "spatola; battente o spatola (per tessere sul telaio); spada"}, sfârleáză "trottola" {< rom. (reg.) sfârlă 
"colpetto secco, buffetto; (obs., reg.) trottola" + suff. -ează secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/sf%C3%A2rleaz%C4%83]. Cfr. alb. (gh.) verrle "trottola", che Mann (1948: 
551) ritiene di origine slava. Infatti, Șăineanu (1929) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/sf%C3%A2rl%C4%83] considera sfârlă < *fârli, mentre asvârli "lanciare con 
velocità e forza" = bulg. fărliti, srb. vrliti secondo lui [https://dexonline.ro/definitie/asv%C3%A2rli]. Scriban 
(1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/sf%C3%A2rl%C4%83] lo fa derivare da zvârlí 
"lanciare, scagliare", quest'ultimo < srb. vrljiti, bulg. hvărljam secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/zv%C3%A2rli], cfr. cr. zverčka "buffetto (leggero colpo dato con le dita) sul 
naso"}. Il nome della pianta è secondo Ciorănescu dovuto al suo uso nella medicina popolare, cfr. anche sp. 
hepática. Siccome l'alb. "no ha sido explicado hasta ahora" risulterebbe essere un prestito dal rom. 
873 Georgiev sulla stessa linea ipotizza un'origine latina per la voce rom., mettendo a confronto il fr. clavelée 
e claveau < lat. clavellus "ulcera a forma di chiodo" < clāvus "chiodo", aggiungendo che "cette maladie est 
appelée ainsi à cause des pustules caractéristiques qui ressemblent à des clous". Pertanto, il rom. călbeá-ză, 
gălbeá-ză, gălbeá-ță < lat. clavella + il suff. "secondaire" -ză, -ță, con g- iniziale e metatesi dovute 
all'influsso paretimologico di gălbíu "giallastro", gălbineață "colore giallo, pallore", caratteristico di detta 
malattia. Le voci alb. sono ritenute prestiti dall'arom. o dal rom. 
874 Paliga tuttavia non esclude la possibilità di un'origine preromana della parola rom., con un'interferenza 
delle forme derivate dal rom. galben. 
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vento)"875, bogză "gufo"876, buburúză (accanto a buburúță, buburúz buburúț) "coccinella" 

[cfr. alb. buburréc "maggiolino, coleottero; formica; scarafaggio", bub(u)rrécë 

"formica"877, N. d. A.]. Tuttavia, dagli esempi romeni riportati risulta che tale suffisso in 

questa lingua è molto probabilmente fossilizzato se lo si confronta all'albanese, dove 

risulta essere più produttivo. 

 Un'origine della parola rom. dal lat. galbinus non spiega le var. in k-, poiché se il 

fenomeno k- iniziale > g- è noto in romeno, non lo è invece il suo contrario878. Tuttavia, 

non è escludibile a priori che la voce latina abbia esercitato una certa influenza (spec. a 

livello semantico), come presupposto da Tiktin, Ciorănescu, Georgiev e, con riserva, da 

Paliga (q. v.). Per quanto riguarda l'albanese, le varianti secondarie in g- sono dovute alla 

sonorizzazione k- iniziale > g-879 (soprattutto in sillaba atona880), un fenomeno frequente in 

base a quanto dimostrato dai seguenti casi: gërshanë "forbice" < *ker-s-anā < ie. *ker- 

"tagliare", cfr. gr. κείρω "tosare, tagliare"881; gërhanë "scardasso, cardo" < *krah-anë, 

ovvero krah "braccio, ala" + suff. -anë, cfr. gh. krahën(ë), t. krehër(ë) "pettine"882; gërshet 

< kërshet "treccia"; guxoj "osare" < lat. cottizāre; gëlqere < lat. calcaria; gështenjë < lat. 

castanea ecc. 

 La spiegazione etimologica dall'alb. kalb- è soddisfacente, anche se è singolare che 

l'ipotesi di Russu (il quale difende l'autoctonia delle voci romena e albanese) e quella di 

Çabej (il quale ritiene la parola romena un prestito dall'albanese) finiscano sostanzialmente 

col coincidere: l'etimo sarebbe una rad. *gal- (Russu) < ie. *gṷel- oppure una rad. *kal- 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
875 Voce generalmente ritenuta oscura, DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/fofeaz%C4%83]. 
876  Voce ritenuta obsoleta da Scriban (1939) e regionale dal DLRM (1958) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/bogz%C4%83]. 
877 Çabej (1976a: 273-274) aggiunge anche alb. boboreshë "formica" ~ sard. boborissina "id.", alb. boboricë 
"formica, piccolo insetto", buburickë "insetto", bulg. bubuliga "id." [anche gh. bubaç "coleottero; 
scarafaggio", N. d. A.] affermando che si tratta di formazioni elementari che indicano creature e oggetti 
piccoli e rotondi, cfr. alb. buburizë "piccolo grumo di burro che sale in superficie durante la zangolatura; 
bolla (in un liquido in ebollizione); coccinella; afide" e rom. buburuză (anche) "granello, coccola". 
878 Nandriș (1963: 152, 154-156), Dimitrescu (1967: 122). Il fenomeno inverso in casi come languidus > 
lânced viene comunemente spiegato grazie all'influsso di altri aggettivi con la stessa desinenza quali muced e 
rânced, Dimitrescu (1967: 122). 
879 Çabej (1976a: 198). 
880 Topalli (2007: 408-409). 
881 Jokl (1923: 155), Topalli (2007: 408-409). 
882 Secondo Çabej (1976b: 322) gërhanë rappresenta la conclusione della singolarizzazione del plurale di 
krahën "pettine" (da cui anche krahna e kërhanë). Si tratta quindi della forma ghega corrispondente al t. 
krëhërë, forma con spostamento dell'accento in cui Jokl giustamente vede il pl. singolarizzato di krehër (pl. 
krëhérë-t, arv. pl. krëhénj, krëhënjë). Infatti, gërhánë è un oggetto composto da due pettini e deriva da 
kërhánë, con sonorizzazione della gutturale iniziale [cfr. kërhãn, kërhã, karhãn "scardasso, cardo; pettine" in 
Mann (1948: 195)]. Secondo Topalli (2007: 65) queste ultime due voci derivano da kráhanë (con 
indebolimento della vocale del suffisso), mentre gërhanë < krahánë (con spostamento dell'accento sul 
suffisso e conseguente indebolimento della vocale tematica). 
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(Çabej) < ie. *kel- che hanno in comune il sign. di "pungere" + un formante/estensione -

b(h)-. 

 Dal punto di vista semantico, il sign. di "catarro, espettorato" in alb. è motivato dal 

fatto che una delle conseguenze possibili della fascioliasi è la colecisitite (infiammazione 

della cistifellea), la quale in fase acuta o cronica può assumere forma catarrale883. I 

significati romeni che si riferiscono a fitonimi sono dovuti a due motivi: a) Nel caso di 

"epatica", è fenomeno comune che la pianta, specialmente nella medicina popolare, assuma 

il nome della malattia contro la quale viene usata come rimedio. Un caso simile si ha infatti 

nel gh. këlbazë "centaurea, cacciafebbre", attestato in Montenegro (Ljare/Livari) da 

Zymberi (1996: 73). b) Il nome di "cuscuta" viene invece usato per indicare piante 

parassite, considerando che la fascioliasi è essenzialmente una parassitosi. 

 Tenendo in conto la produttività della base alb. kalb- (gërbulë "lebbra", këlboqe 

"espettorato" ecc.) l'ipotesi di un'origine albanese per la voce romena pare convincente. 

 

 

 gjemb (< glemb), gjẽmb, gjëmb, t. gjëmp, arv. glimp, çam. glimb (m.), arb. glëmbë 

(f.), gjamb, glenb (m.) "spina; rovo; *rametto" ~ rom. ghimpe, ghimp (m.) "spina; pianta 

spinosa; nappola italiana (Xanthium orientale subsp. italicum)". 

 I. Gjemb e le sue varianti rappresentano una voce ritenuta generalmente 

panalbanese884. Ciononostante, tale parola non viene documentata dall'ADGjSh (2008: 52) 

nel ghego settentrionale (sia occidentale sia orientale), dove per "spina" si usa ferrë/therrë 

(deverbale di ther "pungere, trafiggere"885). Ghimp(e) è documentata solo nel romeno 

settentrionale886. 

 L'alb. ha derivati quali: i gjëmtë "spinoso", gjëmbaç "cardo rosso (Carduus 

nutans)", gjëmboj, arv. glemonj, arb. (Sicilia) gëlmonj "pungere"887. Il rom. ha derivati 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
883 Treccani [http://www.treccani.it/enciclopedia/colecistite_(Dizionario-di-Medicina)/]. 
884 Mann (1948: 144); Çabej (1996: 327); Topalli (2007: 103, 160, 292). Attestato secondo Mann (1948: 144) 
(come glenb) e Çabej (1996: 327) (come glemb) dalla metà del XVI sec. 
885 Çabej (1996: 163-164). 
886  Russu (1981: 319); Brâncuș (1983: 78); DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ghimpe], 
[https://dexonline.ro/definitie/ghimp]. La parola rom. viene attestata secondo Tiktin (1988: 226) e Ionescu 
(1985: 104) dal XVII sec. con il sign. di "spina (delle piante)". La var. ghimpe viene comunemente ritenuta 
dalla maggioranza degli studiosi, tra cui Byck-Graur, Brâncuș (1983: 78-79), Ionescu (1985: 106), 
Kalužskaja (2001: 35) ecc. una forma sg. recente dovuta all'influsso del pl. ghimpi e al cambiamento di 
declinazione. L'aggiunta della -e finale avviene secondo Nandriș (1963: 26) per effetto dell'analogia o per 
riadattamenti a livello morfologico, per cui si hanno alternanze con o senza la vocale finale: *favulu > fagur 
~ fagure, *nastulu > nastur ~ nasture, abur ~ abure (cfr. alb. avull "vapore"). Infatti, le fonti più antiche 
(sec. XVII-XVIII), come riferito da Tiktin (1988: 226), Brâncuș e Ionescu, contengono la forma ghimp. 
887 Çabej (1996: 327). 
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quali: agg. ghimpuruș, ghimpos, ghimpuros, înghimpos; ghimpariță "brignolo spinoso 

(Crypsis aculeata)"; vb. (e derr.) înghimpá, ghimpá, înghimpare/înghimp, înghimpat, 

ghimpat, înghimpător, înghimpătură, top. Ghimpoaia, Ghimpați, Ghimpețeni, antr. 

Ghimpu888. 

 II. Molti studiosi considerano la voce alb. ereditata, mutuata invece in rom., tra cui 

Cihac (1879: 717), Meyer (1891: 140; 1896b: 80), Jokl (1911: 26-28; 1923: 231, 283), 

Barić (1919: 35-36)889, Weigand (1927b: 213)890, Șăineanu (1929)891, La Piana (1939: 104-

105), Poghirc (1969: 341), Çabej (1964: 8; 1988: 81; 1996: 327), Orel (1998: 132)892 e 

Vékony (2000: 191).  

 In particolare, Meyer (1891: 140; 1892a: 9) accosta la voce alb. al lit. gémbė 

"chiodo piantato nel muro per appendervi oggetti"893. Egli (1895b: 9) cita l'alb. gjep 

"spina" di Kavalliotis (v. sotto) aggiungendo che nelle altre fonti la voce suona gjëmp. In 

seguito Meyer (1896b: 80) nota a inizio parola un nesso gl- originario (glemp), in base alle 

osservazioni fatte da Pedersen (1895a: 547)894. Jokl (1911: 26-28) aggiunge che la 

presenza di un nesso gl- originario viene dimostrata anche dal gh. gem "ramoscello" = 

gjem = gjemp. La var. ghega mostra una depalatalizzazione del nesso gl-, tipica di queste 

parlate. Per quanto riguarda la ricostruzione della base della voce alb., i pareri si dividono: 

 a) Una base *gle-mo- viene inizialmente postulata da Jokl (1911: 26-28) (cfr. lit. 

geliù, gélti "trafiggere, pungere"895, įgélti "id., conficcare", gelonìs "spina, pungiglione"), 

che vede nelle -b e -p finali elementi secondari (dovuti a m), assenti in ghego (dove si ha 

solo -m), tuttavia riportando il parere di Pekmezi secondo cui le var. con -p finale sono 

proprie del tosco. Secondo Jokl, il suff. -m- della voce alb. è lo stesso che si trova in a. ind. 

ḗma-ḥ "passaggio", gr. oἶµoς "passaggio, via" (a. ind. ḗti "va, cammina", gr. εἶσι), gr. 

φλoγµός "fuoco" ~ φλέγω, got. doms "giudizio, verdetto; tribunale" (rad. *dhē- "mettere, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
888 Russu (1981: 319). 
889 Barić non menziona il rom. ma attraverso una serie di complicatissimi passaggi riconduce le voci alb. 
assieme all'alb. gjël'përë "ago" a una base ie. *gṷòlbhōn "incisore". In particolare, *gl'im (m < bhn) > gl'imp 
(con -p secondaria) > gjëmp (con ë analogica), così come glep > gjep "ago, spina". 
890 Weigand suppone che la forma arcaica alb. sia glëmpë, da cui proverrebbe la voce rom. attraverso una 
fase gl'impe. 
891 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ghimpe]. 
892 Orel riconosce il nesso gl- originario nell'arv. glëmb e ipotizza un palb. *glamba confrontabile con lo sl. 
*glǫb-okъ "deep" < *"hollowed", *glǫbъ "trunk, stump, cabbage-stump", cfr. anche gr. γλάφω "to scrape 
up". 
893 Pisani (1959: 123) ammette un simile accostamento e aggiunge il toc. B keme "dente". La Piana (1939: 
104-105) e B. Demiraj (1997: 186-187) si oppongono al raffronto tra alb. mod. gjemb e lit. gémbe "chiodo 
infisso al muro". Secondo La Piana, alb. gl non proviene mai da g ma deriva solo e sempre da originario gl- o 
kl-, mentre il nesso mb è secondo lui secondario. 
894 Secondo Pedersen è indubitabile che in alb. una l originaria si conservi dopo k e g, così come d'altra parte 
ogni l alb. dopo k e g deve considerarsi originaria. 
895 Fraenkel (1962: 145). 
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stabilire"), a. al. ted. strōm, ted. Strom "(grande) fiume" (rad. *sreu- "scorrere", gr. ῥέω 

ecc.). Nella forma arv. glimp che conserva il consonantismo iniziale, i < ie. Nell'arb. 

(Sicilia) glëmbë la -ë finale viene ritenuta secondaria, come in ashtë ~ asht "osso", vjetë ~ 

vit "anno", djathë ~ *djath "formaggio". Questa prima tesi di Jokl viene ammessa da 

Walde-Pokorny (1930: 690) e Pokorny (1959: 471)896, e ulteriormente da Ionescu (1985: 

105-106), Çabej (1996: 327), Topalli (2007: 160, 292) e Ölberg (2013: 40). In particolare, 

per quanto riguarda il suono iniziale, Çabej (1964: 8) sulle orme di Jokl fa derivare rom. 

ghimpe da una var. alb. gemb (per glemb): il dato romeno proverebbe che un'assimilazione 

gl > g si era verificata nel dialetto alb. da cui è stato preso in prestito897. Quanto alla vocale 

interna, Çabej (1988: 276) considera la i tonica in glimp un fenomeno dialettale ë /ǝ/ > i del 

çam. e dell'arv. Infine, il linguista albanese (1996: 327), anche sulla base dei verbi arv. 

glemonj, arb. gëlmonj "pungere", considera secondarie le -b e -p finali, anche se aggiunte 

anticamente, se si tiene conto del rom. ghimpe in confronto con scrum "cenere; 

bruciaticcio" ~ alb. shkrumb "residui carbonizzati dalla combustione; bruciaticcio"898. 

Poghirc (1969: 341) invece osserva che, siccome l'etimologia di Jokl fa pensare a uno 

sviluppo dei suoni -p/-b interno all'alb., la parola rom. sarebbe un prestito relativamente 

tardo (dopo l'insonorizzazione della consonante finale); inoltre, anche se -p/-b fosse 

etimologico e quindi la voce rom. autoctona, ci si aspetterebbe un suono finale sonoro e 

quindi un rom. *ghimb899. Ionescu (1985: 105-106) riassume così lo sviluppo della parola 

alb. e la sua penetrazione in romeno: alb. com. *glem + -b > glemb > gjëmb > gjëmp > 

rom. ghimp. 

 b) Un base *gle-bho- viene successivamente proposta da Jokl (1923: 231, 283) con 

un suff. *-bho- secondo lui non raro in alb. (kulp, shkelp, shtalb oltre alla forma di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
896 I quali riportano l'arv. glimp (alb. gjëmp, gjëmb-i) sotto la rad. ie. *gṷel- "pungere; dolore (pungente)".  
897 Çabej (1988: 418 nota 175) in seguito rettificherà che rom. ghimpe non va considerato come prestito 
recente dall'alb. gjëmb/gjëmp; bisognerebbe piuttosto ammettere che in certi dialetti (prob. gheghi) la 
palatalizzazione gi > gj /ɟ/ (o la caduta della l nel nesso gl-) davanti a una vocale anteriore (glemb ~ gjëmb ~ 
gem ecc.) avvenne anticamente. Çabej (1988: 81) perciò accosta gjemb "spina" a gem "ramoscello", in quanto 
quest'ultimo appare come glemb in Buzuku e ciò ne confermerebbe il carattere ereditato. Brâncuș (1983: 79) 
sostiene che l'idea di Çabej su un prestito antico da un dialetto alb. (ghego) in cui il cambio gl- > gj- fosse 
avvenuto anticamente non è sostenibile poiché non tiene conto dell'evoluzione normale della voce in rom. (gl 
> g', come in alb.). Pertanto, la voce rom. non può a suo parere essere considerata un prestito dall'alb., anche 
qualora l'alb. gjimp fosse una variante più tarda di gjëmb. 
898 Il nesso mb invece dà secondo Çabej (2012: 67) m in area ghega, ma anche in alcune aree rurali della 
Labëria. Si tratterebbe di un fenomeno di assimilazione progressiva della b molto recente, in quanto gli autori 
antichi conservano il nesso in questione (glemb). Tale spiegazione viene ammessa da Topalli (2007: 392). 
899 L'origine albanese della voce rom. non è sostenibile secondo Ciorănescu (1958-1966: 363) in quanto la 
stessa var. alb. glimp implica un etimo romanzo in gl-, che comunque avrebbe avuto un risultato diverso in 
alb. (cfr. *glemus > alb. lëmsh, glandis > alb. lende). Il trattamento differente del nesso gl- rispetto al lat. 
glandem > alb. lende si spiegherebbe invece secondo Poghirc dal fatto che gelm- > glem- dopo l'aggiunta di 
una -b finale, cfr. alb. gëlmonj ~ gjëmbonj "pungere". 
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Kavalliotis del tipo gljep/gjep, cfr. glep "ago"). Aggiunge che mentre il suff. alb. -b- si 

ricollega bene all'ie. *-bh-, non è dimostrabile con certezza che in alb. esista un formante 

ie. -p- [ignorando che si tratta di una desonorizzazione tosca di una -b originaria, N. d. A.]. 

La seconda tesi di Jokl viene essenzialmente ammessa da La Piana (1939: 104-105), sulla 

base di corrispondenti fonetici quali a. irl. gulban "aculeum", md. irl. gulba "rostrum", 

bret. golvan "passero", a. cimr. gilbin "acumen, foratorium"900 ecc. Anche Çabej (1996: 

320, 330-331) in seguito si uniforma a tale tesi, riconducendo a una rad. glep- sia alb. 

glep/gjep "rocchetto, spola" sia glemb/gjëmb "spina", ma anche t. gjilpërë/gjëlpërë, gh. 

gjylpanë "ago" (queste ultime con il suff. -anë, -ërë ipotizzato da Jokl901). B. Demiraj 

(1997: 186-187) infine si accosta con riserva alla seconda tesi di Jokl: pur riconoscendo 

che le voci alb. antiche e dial. riconducano necessariamente a una forma originaria glemb, 

quest'ultima viene da lui ritenuta una var. secondaria (con inserzione di -m-) di una forma 

ancora più antica glep, concludendo che glep tuttavia non ha raffronti extraalbanesi e, 

all'interno della lingua, ha un'assonanza con thep "punta; picco"902. Egli infatti segue con 

riserva l'accostamento di gjëlpërë e varr. "ago" (forse < alb. *glep-anV) già ipotizzato da 

Çabej, ma anche l'aggiunta dell'alb. gjep e della famiglia del lit. gelti "pungere" proposte 

da Jokl903. 

 Molti altri studiosi ritengono entrambe le voci come eredità comune di un sostrato 

paleobalcanico, tra cui Philippide (1927: 713-714)904, Rosetti (1962a: 105-114), Vraciu 

(1980: 137), Russu (1981: 319), Brâncuș (1983: 78-79), Ivănescu (1993: 314)905, Sala 

(2006: 84, 87), Paliga (2006: 100)906 e, implicitamente, Tiktin (1988: 226)907 e il DEX 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
900 Per cui l'alb. risponderebbe a un antecedente fonetico *gleb-ó- (con un nesso mb secondario). La Piana 
sostiene come forma primaria gĺemb (alb. com.). Il rom. ghimp a suo parere dipende foneticamente dall'alb. 
mod. gjemb. 
901 Jokl (1923: 155-157) sostiene che il suff. -an- è un formante di nomi collettivi e plurali quali gërshanë 
"forbice", di cui si può ricostruire una forma base *kṛ-s-an-, dove il radicale kṛ (grado zero di *ker-) era 
pronunciato e scritto gṛ (secondo Weigand). 
902 Cfr. rom., megl. ț(e)apă "palo; cima di un mucchio" e alb. cep "angolo, canto; spigolo". 
903 È secondo B. Demiraj criticabile sotto molti aspetti una prestunta proposta di Jokl relativa a una doppia 
base originaria: *g(ṷ)le-mo- > alb. *glem > glemb accanto a *gle-bho- (> alb. *gleb > gjep). 
904 Philippide (1927: 713-714) accoglie il radicale glemp- proposto da Meyer per l'alb. Secondo lui tuttavia 
non si può dire con sicurezza che la parola rom. sia un prestito dall'alb., poiché dalla base glemp-, prob. 
autoctona sia per l'alb. sia per il rom., si può spiegare foneticamente anche la forma attuale rom. ghimpe. 
905 Ivănescu considera rom. ghimpe e alb. gjëmp, gjëmb, glemp, glimb voci che dovevano esistere anche in 
illirico, ma dall'origine molto prob. daco-misia. 
906 Paliga ipotizza per le voci rom. e alb. una radice ie. *ghebh- (nasalizzata come *ghe-m-bh-) "spina; 
protuberanza" (> gr. κεφᾰλή "testa", got. gibla "picco, cima") tuttavia non rilevata nelle fonti consultate. In 
particolare, Pokorny (1959: 353) dà la rad. ie. ǵebh- "ramo, pezzo di legno", ma limitata al germanico e al 
baltico. Paliga riconduce alla stessa radice anche il rom. gheb "gobba; collinetta, rilievo; chiodino (Armillaria 
mellea)" e ghin "scalpello dalla lama semicircolare (sgorbia); coltello dalla lama ricurva con cui si intaglia il 
legno; piccone con entrambi i lati ricurvi". 
907 Tiktin si limita al raffronto con l'alb. gjemb. 
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(2009)908. Tra questi, Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 79) tuttavia sostengono che il 

sostrato del romeno sia protoalbanese.  

 In particolare, Russu (1981: 319) ammette la prima ipotesi di Jokl (q. v.), tuttavia 

applicandola al romeno e postulando per quest'ultimo una base primitiva *glemp-. Egli 

individua così un suff. -p- < ie. *-b(h)- attraverso un mutamento consonantico come in 

groapă "fossa"909, ovvero un fenomeno b > p secondo lui (1981: 325) dovuto al sostrato 

tracio910. Egli (1981: 319) pertanto ipotizza una base ie. *gleb(h) > *glem-p- > rom. 

ghimpe con infisso nasale come nel caso del rom. búnget, bungét (secondo lui anche nella 

var. buget) "foresta; tratto buio di una foresta fitta; boschetto" (cfr. alb. bung "rovere")911. 

Il nesso consonantico iniziale presenterebbe un'evoluzione regolare gl- > gl'- > ghi-. 

Brâncuș (1983: 78-79), secondo cui la mancanza della parola nei dialetti sud-danubiani è 

dovuta prob. a causa della sinonimia con spin < lat. spinus, donde anche l'arom. (Albania) 

sḱinu, ricostruisce un ipotetico rom. com. *glimp912, cfr. vb. (olt.) glimpă "pungere" che 

corrisponde al vb. înghimpá "id.", con lo sviluppo gl- > gl'-. 

 L'esistenza di una forma gotica o gepida *gümpfe (basandosi sul md. ted. gupf, 

gupfe, ted. *güpfel, gipfel "cima appuntita, aguzza") da cui proverrebbe rom. ghimpe (> 

alb. gĭámp) viene ipotizzata da Scriban (1939)913. Tuttavia, per Jokl (1936: 151) le forme 

alb. glimp, glëmbë contraddicono tale ipotesi. 

 Ciorănescu (1958-1966: 363) infine ipotizza un'etimologia latina per la parola 

romena914, mutuata invece in albanese: *pŭngŭlum (donde anche it. pungolo, pungello) > 

*punglu > *glumpu (con metatesi) > *ghiumpu (come in *quaglum > chiag) > ghimp(u) 

(con dissimilazione) > ghimp (ritenuta la var. più antica in rom.). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
908 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ghimpe], dove ci si limita a confrontare la voce rom. con l'alb. 
(tosco) gjëmp. 
909 Cfr. alb. gropë "id.", got. graban "scavare", a. sass. bigraban "seppellire, sotterrare", a. al. ted. graban 
"scavare", got. graba "canale, fosso", lett. grebju, grebt "raschiare, scavare", a. sl. pogrebǫ, pogreti 
"scavare", grobъ "tomba" ecc. < ie. *ghrebh- "grattare, raschiare, scavare", Walde-Pokorny (1930: 653-654), 
Pokorny (1959: 455-456). 
910 Dove si avrebbero casi di alternanza b ~ p: Priantae ~ Briantice, Ziboites ~ Zipoites (Jokl) e prob. anche 
Barnus, Abarnos, Mecyberna ~ Perna (in Tracia). 
911 Cfr. in Pokorny (1959: 107-108) la rad. ie. *bhagó-s "faggio" ~ md. al. ted. būchen, ingl. buck, sved. byka 
"id.", rus. dial. bozъ "sambuco", lat. fagus, gr. φηγός, dor. φᾱγός, a. al. ted. buohha (*bōkōn-). 
912 Ionescu (1985: 105-106) invece sostiene l'origine alb. della parola. Perché ghimp sia voce di sostrato, essa 
dovrebbe avere secondo lei una forma *ghim-, in quanto l'aggiunta di una b non etimologica (considerando 
che il cambio -b > -p può a suo parere essere spiegato solo grazie all'alb.) non è caratteristica del romeno. La 
ricostruzione di un rom. com. *glimp ereditato dal sostrato e parallelo a un alb. com. identico non viene 
pertanto ritenuta necessaria: tale forma potrebbe sì essere esistita in rom., ma solo come prestito dall'alb. 
913 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ghimpe]. 
914 Ciorănescu dà come primo sign. della voce rom. quello di "punta; spina, aculeo" accanto a "pungiglione" 
e vari nomi di piante spinose quali "cardo asinino (Cirsium vulgare), nappola spinosa (Xanthium spinosum), 
fiordaliso stellato (Centaurea calcitrapa), pungitopo (Ruscus aculeatus)". 
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 III. L'intuizione di Jokl su una radice *gle- per l'albanese, tuttavia applicabile anche 

al romeno, viene consolidata dagli esempi baltici di cui sopra. L'etimo comune preferibile 

per entrambe le lingue è *gleN- (N = nasale). 

 Per quanto concerne il vocalismo, le var. alb. in i sono spiegabili come fenomeni 

dialettali. Infatti, nelle aree marginali del tosco, soprattutto in Ciamuria e nell'arvanitika, la 

ë /ǝ/ tonica viene pronunciata i, p. es. ishtë (është) "è", glimp (gjëmb)915. Ritenendo e come 

vocale tonica originaria, il mutamento e > i è spiegabile anche internamente al romeno, 

previsto quando e si trova in posizione nasale, p. es. dente > dinte, tĕndo > tind, tĕmpu > 

timp916. Anche qualora si avesse a che fare con una fase già nasale della vocale tonica in 

romeno, ovvero una â /ɨ/917, l'alternanza di quest'ultima con la i è possibile in presenza di 

una vocale palatale (i, e) nella sillaba seguente (e quindi nella var. oggi predominante 

ghimpe): lat. vena > rom. vână ~ pl. vine; vendo > vând ~ 2a e 3a pers. sg. vinzi, vinde; 

teneru > tânăr ~ pl. tineri (m.) ~ tinere (f.); stinguo > stâng ~ 2a e 3a pers. sg. stingi, 

stinge; monumentu > mormânt ~ pl. morminte918 ecc. 

 Per quanto riguarda il consonantismo, il suono iniziale in romeno è spiegabile con i 

mezzi interni a tale lingua, contrariamente a quanto sostiene Çabej (q. v.), poiché 

l'evoluzione del nesso gl > g' è un'assimilazione reciproca ed esclusivamente consonantica 

in quanto ha luogo indipendentemente dal timbro della vocale che precede o che segue: lat. 

glacia > rom. gheață, vig(i)lare > veghea, ungula > unghie919. Le varianti alb. con gj sono 

il risultato del fenomeno regolare gl > gj, ricorrente nella maggior parte dell'area albanese, 

comprendendo le parlate del sud e del centro920. La var. alb. con g conservata è prob. il 

risultato gl > g, tipico del ghego nordorientale, con scomparsa della l e quindi 

caratterizzato da una piena velarizzazione921. Sono da ritenersi imprecise le affermazioni di 

studiosi quali Ciorănescu e Poghirc (q. v.), secondo i quali gl > l in alb., riportando esempi 

etimologicamente discutibili922. Il contrario infatti dimostrano voci quali alb. gjuhë < gluhë 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
915Topalli (2007: 103), Ölberg (2013: 50). 
916 Nandriș (1963: 20, 248). 
917 Nandriș (1963: 20): *templa (tempora) > tâmplă, tĕnĕru > tânăr, ex-tempero > astâmpăr. 
918 Nandriș (1963: 56). 
919 Nandriș (1963: 230). 
920 Çabej (2012: 83), Demiraj (1996: 198), Topalli (2007: 266-267). 
921 Çabej (2012: 83-84), Topalli (2007: 266-267). Secondo Demiraj (1996: 174) tale fenomeno si è verificato 
dopo il VII sec. 
922 P. es. t. lëmsh, gh. lamsh "gomitolo" < *glemus (lat. glomus) quando invece, ritenendo come sign. 
primario quello di "oggetto tondeggiante", è preferibile una base palb. *vlo-m-, *ṷlo-m- (in alb. la v- iniziale 
nei nessi vl-/vr- cade) + suff. dim. -sh ~ a. ind. válati "voltare, girare, torcere", gr. εἰλέω "volgere, ruotare", 
lat. volvo, a. al. ted. wellan "rotolare", a. sl. eccl. valiti sę "rotolarsi" ecc. [Çabej (2014: 225)]; lende, lënde 
"ghianda" < lat. glandis quando invece la voce alb., avendo anche i signn. di "pigna; frutto del cocomero 
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~ gr. γλῶσσα, *γλωχiα "lingua", ndëgjoj "ascoltare, udire" < ndëglonj (forma metatetica 

attestata in Buzuku) < (arv., arb.) ndëlgonj < lat. intelligere, gjer (gh. ger) < lat. glīrem 

"ghiro" ecc.  

 Per quanto riguarda l'albanese, la -b finale è, come già aveva intuito inizialmente 

Jokl (q. v.), epitetica dopo la m923, mentre la -p dev'essere propria di alcune parlate tosche 

in cui si ha la tendenza all'insonorizzazione delle finali (cfr. t. dhëmp ~ gh. dhãmb, t. 

dhëmb "dente"924, t. thump ~ alb. thumb "pungiglione; spina; punta"925, t. vënt ~ gh. vẽnd, 

alb. vend "luogo"926, t. pellk ~ alb. pellg "pozza, pozzanghera"927, t. garth928 ~ alb. gardh 

"recinto, siepe"). Tale epitesi esiste anche in romeno, dove dopo m si ha -b o -p (ma 

quest'utima potrebbe essere il frutto di una seguente desonorizzazione per cui v. sotto): 

carâmb "gambale dello stivale; ciascuna delle due aste o stanghe parallele del carretto; 

ciascuno dei due staggi (montanti) paralleli di una scala" < lat. *calamulus < calamus 

"canna (e oggetti simili); verga, barra"; tărâmb "région" < ungh. terem; ținterimb 

"cimetière" < ținterim; salcâmp929 "acacia" < salcâm [< tc. salkım "grappolo", per via dei 

fiori a grappolo dell'acacia o, più precisamente, della robinia (Robinia pseudoacacia), 

donde anche l'alb. sallgam, sallgëm, sallkëm "robinia, acacia", N. d. A.]; chilomb 

"marteau" < chilom930. I nessi mb e mp vengono conservati in romeno931. In particolare, sia 

p che b si conservano in posizione finale932; esse si conservano anche in posizione interna 

dopo una consonante933. Per quanto riguarda la var. ghimp, più rara ma da ritenersi 

primaria, nonostante b si conservi bene anche in posizione finale, nel romeno corrente si 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
asinino; lenticchia", deve avere come sign. primario quello di "frutto, chicco" e come base un palb. *lent- ~ 
lat. lens, lentis, a. sl. eccl. lęšta (da una base lęt'a), ted. Linse, a. al. ted. linsi "lenticchia" [Çabej (2014: 214)]. 
923 P. es. shtambë, shtëmbë "brocca con due anse" < a. gr. στάµνoς, pëllëmbë "palmo" < a. gr. παλάµη, 
shkumbë "schiuma" < it. dial. scumma, mbof/mboh (in Bardhi e Bogdani) < moh "negazione, rinnegamento", 
Topalli (2007: 391). Secondo Xhuvani-Çabej (1962: 27) la b rappresenta l'inserimento di un suono 
omorganico dopo la m. 
924 Mann (1948: 91). 
925 Mann (1948: 536). 
926 Mann (1948: 549). 
927 Mann (1948: 359). 
928 Variante dialettale tosca riportata erroneamente come panalbanese a partire da Miklosich (1861: 19), 
Meyer (1891: 119) e da moltissimi altri linguisti non madrelingua lungo buona parte del Novecento. 
929 Secondo Suciu (2010: 632) tale forma sarebbe dovuta a contaminazione con câmp "campo". Un altro caso 
da lui (2010: 378) riportato, stavolta con l'epitesi di -b, è il rom. hadâmb (accanto a hadâm) "eunuco" < tc. 
hadım "id.". Lo stesso fenomeno è presente in alcuni magiarismi riportati da Tamás (1966: 439, 799-800): 
rom. holomb, holumb (accanto a holum) "collinetta" < ungh. hálom e rom. torumb "campanile" < ungh. dial. 
torom. 
930 Nandriș (1963: 199-200). 
931 Dimitrescu (1967: 126). 
932 Nandriș (1963: 108, 110): lupu > lup, caput > cap, cĭppu > cep, crepo > crăp; *gĭbbulu (> *glĭbbu) > 
gheb, orbu > orb, corvu > corb, turbo > turb ecc. 
933 Nandriș (1963: 108, 110): lat. amb(u)lo > rom. îmblu, lat. ex-cambiare > schimbare ecc. 
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nota una tendenza alla desonorizzazione in casi come sub(tu) > sub > sup, Arab > Harap 

~ Arap, orbu > orb ~ orbp, corvu > corb ~ corbp934.  

 Considerando *glem- come possibile etimo delle voci in questione, non vi sono 

motivi veramente determinanti per cui la parola romena debba essere ridotta a un prestito 

dall'albanese, in quanto il rom. ghimp si può spiegare da *glem- con i mezzi propri di tale 

lingua. Un'ulteriore ragione per cui il rom. ghimp difficilmente può essere giudicato un 

albanismo è che esso concilia fenomeni di tipo ghego nordorientale (per quanto riguarda il 

suono iniziale, che corrisponde all'alb. g) con fenomeni tipici di alcune parlate tosche (per 

quanto riguarda l'insonorizzazione del suono finale) e altri relativi agli estremi più 

meridionali del tosco del sud (per quanto concerne il mutamento della ë tonica in i). 

 Nonostante un etimo *gleb(h) (Russu) o una base alb. glep (B. Demiraj) 

condurrebbero comunque a conclusioni essenzialmente invariate (seppur artificiose) grazie 

alla possibilità di un'epentesi della nasale m sia in romeno935 sia in albanese936, è l'aspetto 

semantico a rendere tale seconda ipotesi altamente problematica: il sign. "spina" dell'alb. 

gjep (fig. 2) e quello "ago" di glep da cui partono i sostenitori di tale ipotesi vengono 

registrati rispettivamente solo da Kavalliotis (1770: 13) e da Hahn apud Jokl (1911: 26-

28). In particolare, Kavalliotis riporta voci tipicamente tosche dove si notano innanzitutto 

varianti con la finale insonorizzata, p. es. elp (per elb "orzo" < *ie. albh "bianco" ~ a. gr. 

ἄλφι, ἄλφιτον "chicchi d'orzo"937), ndoth (per ndodh "accadere" < *n-todh, *en-todh 

"*colpire" < ie. *tēuǵh-) ecc. per cui v. fig. 3 e 4. 

 

 
Fig. 2. Kavalliotis (1770: 13). Il glossario dello studioso di origine aromena è trilingue: greco, aromeno e 

albanese. 
  

 
Fig. 3. Kavalliotis (1770: 32). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
934 Nandriș (1963: 110). 
935 Fenomeno ricorrente in romeno, cfr. lat. minutu > *menūtu > rom. mănunt, manuc(u)lu > mănunchiu, 
fuligine > funigine > funingine, tc. kehlibar > rom. chilimbar "ambra", Nandriș (1963: 197-198). L'ipotesi 
invece di un'epentesi di n, con successivo cambio n > m dovuto all'insonorizzazione -b finale > -p 
risulterebbe artificiosa. 
936 Topalli (2007: 389-390): humb ~ hup, gh., arb. bumbullin ~ t. bubullin, rrëmbej < lat. rapĕre, t. trumbulloj 
< turbulloj, pamporr < it. vapore, gh. (Dalmazia) sampun < sapun ecc. 
937 Çabej (1996: 71-72). 
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Fig. 4. Kavalliotis (1770: 34). 

 

 Inoltre, si nota l'alternanza di varianti dial. quali dhëmb/dhëmp ~ dhamb (fig. 5 e 6) 

"dente" [< ie. *ǵombhos ~ a. ind. jámbhā "denti", gr. γόµφoς "cavicchio, chiodo", γoµφίoς 

"dente molare", ted. Kamm "pettine", lit. žambas "estremità della trave; oggetto appuntito o 

angoloso", mcd. (Esichio) κόµβονς "dente"938] dove l'ambiguità di pronuncia fornita dalla 

grafia neogreca per le voci straniere è tale che µπ = b (quindi anche *dhëb), mb o mp. 

L'autore a volte cerca di evidenziare la presenza di un nesso consonantico albanese con 

l'inserimento di un'ulteriore nasale (µµπ = mb, fig. 6). Ciò non vale per il nesso mp, per il 

quale non esiste un modo inequivocabile di rappresentazione grafica in neogreco. 

 

 
Fig. 5. Kavalliotis (1770: 22). 

 

 
Fig. 6. Kavalliotis (1770: 40). 

 

 Una var. senza nasale non viene documentata sull'Atlante dialettologico della 

lingua albanese939. Inoltre, i principali dizionari albanesi riportano gjep e glep con 

significati talmente distanti da far pensare a un etimo diverso. Lo stesso Hahn (1854: 23) 

altrove dà gjep "spola del telaio su cui si avvolge il filo". Leotti (1937: 300) dà gjep 

"rocchetto, spola". Secondo Mann (1948: 128, 144) sia gjep sia glep significano 

"rocchetto, rotolo; bobina, spola; rocca (per filare)", mentre il FGjSh (1954: 155) dà anche 

"bricco" limitatamente a gjep. Newmark (1999: 282) riporta per gjep sostanzialmente gli 

stessi significati. Il FGjSSh (1980: 611) documenta tale parola anche col sign. di "becco (di 

un recipiente); tubo stretto in fondo alla gora del molino" e Tase (2006: 94) con quello di 

"sottile bocchino di osso per gonfiare i polli" (in tosco), mentre Elezi (2006: 492) dà glep 

come "staffale del forcone". Infine, il confronto di glep e gjep con i termini t. 

gjëlpërë/gjilpërë, gh. gjilpanë, gjylpanë "ago" non è meno problematico; in particolare, la 

l, altrimenti inspiegabile, potrebbe essere giustificata in base alla fonetica storica albanese 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
938 Çabej (1996: 32). 
939 ADGjSh (2008: 52). 



	   174	  

come epentesi, ma solo in presenza di vibranti alveolari r, rr940 che di fatto mancano nelle 

varianti gheghe. Non è pertanto escludibile che glep "ago" e gjep "spina" rappresentino 

possibili errori di trascrizione. Infine, arb. (Sicilia) gëlmonj e arv. glemonj "pungere, 

trafiggere" contribuiscono a confermare la natura etimologica della nasale m. 

 

 

 hirrë (f.) "siero del latte; malattia virale di ovini e caprini che ne diluisce il latte" ~ 

rom. reg. hăreán (m.) "siero del latte". 

 I. Hírrë risulta essere parola panalbanese941. Hăreán secondo il DAR (2002) è 

invece un regionalismo nel romeno settentrionale942. 

 L'alb. conosce derivati quali hirros, hirroj "turn to whey; remove whey"943, (me) 

hirrue, hirrua (hirroj) "turn to whey; inacidire"944; "(del caglio) secernere siero (Vërmicë); 

venire a galla (detto del siero); precipitare (in chimica); aggiungere siero al formaggio per 

indurirlo (Kosovo)"945, hirrëzoj "secernere siero"946, agg. hirraq, (i) hirrët "simile al siero, 

sieroso (torbido come il siero)", (i) hirruom947, hirr(ë)zë "malattia virale del bestiame 

minuto di cui riduc6e la densità del latte"948, hirrnuer/hirrnore "sieroso/a"949. 

 L'alb. è penetrato anche nel srb. hira (Montenegro)950, hira, ira "siero (del latte)" 

(Montenegro e area di Šar)951. 

 II. Le proposte etimologiche principali (la maggior parte delle quali contemplano 

solo l'alb.) sono le seguenti: 

 a) Ie. *sūro- "acido; salato; amaro", per cui alb. hirrë = a. sl. eccl. syrъ 

"formaggio", ipotesi avanzata da Meyer (1891: 152). Egli (1891: 420) accosta la voce in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
940  Topalli (2007: 387) afferma che gli esempi dell'epentesi di l sono comunque esigui: këlpurdhë 
(Cimochowski) < këpurdhë "fungo" [cfr. gh. (Dalmazia) kapurla "tigna", Çabej (2014: 78)], gh. skylfer 
(Gazulli) < skifer < ngr. ξεφτέρι, blushtër "mostro simile a un drago" < bushtër, përpletë (Bardhi) e arv. 
përpjeltë (Weigand) < përpjetë, murrla-ni (Shiroka, Mjedja) < murra-ni, kalthedrën (e Fesë) < gr. καθέδρα, 
me cirklatë (Logoreci) < cirkatë < cirkë ecc. 
941 Mann (1948: 160), Topalli (2007: 295, 349). In base alle fonti riportate da Mann, si tratta di una voce 
attestata dalla seconda metà del XIX sec. 
942 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/h%C4%83rean]. Voce documentata a Tulcea secondo 
Hubschmid (1971: 978). Parola rara e dialettale secondo Paliga (2006: 108). 
943 Mann (1948: 160), Dema (2005: 85). 
944 Dema (2005: 85). La var. (me u) hirrua (hirron) è attestata da Zymberi (1996: 65) a Kojë/Koći, 
Montenegro. 
945 Elezi (2006: 584). 
946 Newmark (1999: 316). 
947 Detto del formaggio a Kojë/Koći (Montenegro) secondo Zymberi (1996: 65). 
948 Çabej (1996: 374).	  
949 Mann (1948: 160). 
950 Meyer (1891: 152), Çabej (1996: 374), Cimochowski (2004: 330). 
951 Çabej (1996: 374). 
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questione anche all'alb. shurrë "urina" ipotizzando un etimo dal sign. "acido, aspro" e 

quindi raffrontandola ad a. al. ted. sûr, a. nord. súrr "acido, aspro", a. sl. eccl. (q. v.), lit. 

súras "salato". In seguito Meyer (1892a: 43) aggiunge come alternativa ie. *sūrnā 

collegato alle parole succitate952. Tuttavia, egli ipotizza come alternativa anche un etimo 

*ser-nā e quindi accosta hirrë a lat. sĕrum e gr. ὀρός953, confronto già proposto da Curtius 

(1858: 314) e Camarda (1864: 47). Su questa linea, La Piana (1939: 27-28) sostiene che il 

riflesso ie. *s > alb. h è primario, ma esclusivo dell'elemento kentum dell'albanese954. 

 b) Un collegamento all'a. ind. kšīrám "latte" viene proposto da Pedersen (1895b: 

45, 59; 1900: 277) per l'alb., in base al vocalismo della voce indiana e criticando l'ipotesi 

di Meyer. Tale tesi è condivisa da Treimer (1914: 338), Jokl (1923: 273)955, Walde-

Pokorny (1930: 503; 1927: 513), Porzig (1954: 132), Pisani (1959: 132), Tagliavini (1965: 

148-149), Çabej (1996: 374), Orel (1998: 149)956 e Topalli (2007: 295, 349)957. Tuttavia, 

Mayrhofer (1956: 290) riguardo all'a. ind. kṣīrám (pers. mod. šir, osset. äḫšir "latte") 

sostiene che non è sicuro ricondurre l'alb. hirrë a una base *ksīro-. 

 c) Una forma-base *kherno o *khẹrno dal sign. originario "aspro, acido" (cfr. a. 

ind. khaḍas, khalas "certa bevanda acida", kaṭuḥ "aspro, pungente" = lit. kartùs "amaro") 

viene inzialmente ipotizzata da Barić (1919: 28), il quale respinge gli etimi di Meyer e di 

Pedersen. 

 d) Una forma-base *sḱer-nā958 viene in seguito congetturata dallo stesso Barić 

(1924: 145-146). 

 e) Ie. *sker- "tagliare" è la radice proposta da Lidén (1933: 9-11), il quale non 

ritiene convincenti gli etimi di Meyer e di Pedersen. Per la semantica cfr. a. nord. skera-st 

"coagularsi, del sangue e del latte", e soprattutto il der. gmc. *skur-ja da cui a. nord. skyr 

"latte cagliato"959. Dalla stessa rad. deriva secondo lui anche alb. harr "potare", di cui hirrë 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
952 Çabej (1996: 374) ribatte affermando che il confronto con lo sl. syrъ (per cui si ipotizza una base *sūrā, 
*sūrnā per l'alb.) non è ammissibile innanzitutto per motivi formali, in quanto *ū all'interno di parola dà alb. 
y, non i. 
953 Walde-Hofmann (1938: 525) respinge un simile collegamento. B. Demiraj (1997: 202-203) asserisce che i 
collegamenti fatti da Meyer con lo sl. syrŭ o col lat. serum non sono condivisi da nessuno. 
954 P. es. hirrë ~ lat. serum, a. sl. syrъ, così come hékurë "ferro" (originariamente un agg. dal sign. "forte, 
tenace") < ie. *seǵhuro-s = gr. ἐχυρός (< rad. *seǵh-, con riflesso della palatale ǵh nella serie velare k e 
deaspirazione di questa perché preceduta da altra spirante, per cui hékurë < hékhurë). 
955  Jokl (1935: 149) riferisce il srb. dial. ira "siero" (Shar/Šar-Planina, Kosovo), prestito dall'alb. 
documentato da Vlahović. 
956 Orel ipotizza un palb. *ksirā e aggiunge come voce di confronto anche l'osset. æxšir "latte". Egli fa notare 
che prob. alb. rr riflette una *r intervocalica. 
957 Topalli riporta una base ie. *ksīro "latte, siero del latte". 
958 Çabej (1996: 374) obietta: *sḱ seguito da e > alb. ç- /tʃ/; dal punto di vista vocalico, *sḱerna non dà hirrë. 
959 Huld (1984: 75) sostiene che una base di grado zero (a. nord. skyr "latte cagliato", Lidén, Pisani) non è 
possibile in alb., dove una "intermediate" ˔ι darebbe e davanti a ˔o. 
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sarebbe in origine una formazione participiale. Walde-Hofmann (1938: 525) riporta 

dubitativamente tale tesi, che invece viene all'inizio condivisa da Rohlfs (1959: 174). 

Pisani (1959: 132)960 e Çabej (1996: 374) giungono a ritenere ugualmente possibile sia la 

tesi di Pedersen (q. v.) sia quella di Lidén. Pokorny (1959: 938-947) essenzialmente 

ammette quest'ultima, ma proponendo una base ie. *sker-nā, applicata anche al rom. 

hărean961 da Reichenkron (1966: 128), Poghirc (1967: 420)962, Hubschmid (1971: 978) e 

Duridanov (1974: 51-59). In particolare, Reichenkron (1966: 128) considera il rom. hărean 

legato da parentela originaria con l'alb. hirrë. Una base comune ie. *sker-nā vuol dire a suo 

parere che anche in daco (> rom.) l'ie. *sk dà come esito h (come in alb.). In rom. alla base 

*har si sarebbe poi aggiunto il suff. -ean di origine slava. Hubschmid (1971: 978) ipotizza 

una rad. messap. *skar- che starebbe alla base di otrant. skiero (più tardi incrociato con 

otrant. sieru, di origine lat.), mantov. scaron "siero, scotta" (Bardini) e rom. hărean (dove 

il suff. sl. -ean viene considerato un demarcatore di appartenenza). La stessa rad. 

preromana si conserverebbe nell'anzasc. škarlǫ´t "specie di frullino usato per il latte 

cagliato", nel patois (Canton Vallese ted.) tsǝrškārlu "sperdersi, fluire male (detto del latte 

nell'atto della mungitura)", nell'a. piem. scarlo "vimine tagliato" e in qualche dial. 

galloromanzo (soprattutto alpino) con un sign. più generico "terreno frastagliato, eroso". 

Pertanto, l'etimologia dacica di Reichenkron vale secondo Hubschmid non solo per 

l'albanese, bensì anche per il sostrato dell'otrantino (ovvero il messapico, strettamente 

imparentato all'alb.) e in particolar modo per il sostrato prob. pregallico (ma di origine ie.) 

dell'Italia settentrionale, il quale presenterebbe rapporti evidenti con il venetico, con 

l'illirico e persino con il sostrato gallico (cfr. irl. scaraim "divido, taglio"). 

 f) Accanto a una prob. base *skeros Rohlfs (1960: 103-104; 1976a: 607) in seguito 

presuppone anche una del tipo *skueros. Egli afferma che nel gr. salentino è attestata la 

voce skèro (più esattamente, dal punto di vista fonetico, skjèro) "siero del latte", prob. in 

rapporto con l'alb. hirrë (la h- alb. può risalire a sk-, cfr. hudhrë ~ gr. σκόρδoν "aglio"). 

Egli perciò ipotizza che la parola greca salentina derivi dall'incrocio di una forma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
960 Pisani, pur riportando la tesi di Pedersen e aggiungendo come confronto il pers. mod. šir "siero del latte", 
afferma tuttavia che si potrebbe pensare anche all'a. nord. skyr < *skṛ-i ̯o- "latte cagliato". 
961 Paliga (2006: 108) si limita a confrontarlo con l'alb. e a considerarlo etimologicamente oscuro, anche se 
"archaic, beyond any doubt". 
962 Poghirc afferma che il riflesso alb. h dell'ie. *sk non è generale poiché secondo Barić solo ie. *sḱ > alb. h, 
mentre sk si conserverebbe (alb. bashkë, mushkë, v. entrambe). Comunque, siccome un riflesso *sk > h viene 
ipotizzato per l'alb. hirrë, lo stesso deve valere a suo parere anche per il corrispondente rom. hărean, 
entrambi da un ie. *sker-na. 
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messapico-illirica *skirr (cfr. l'alb. hirrë) col lat. serum963. Accettando tale ipotesi, si 

avrebbe la prova che gli insediamenti greci nel Salento fossero già presenti all'epoca del 

messapico. Secondo Hubschmid (1971: 978) una base *skeros è da escludere per motivi 

fonetici, mentre *skueros non si rapporta foneticamente né con l'alb. hirrë né con l'isl. skyr 

"latte acido" (< gmc. *skurja < *skor-). 

 g) Riprendendo la seconda tesi di Barić (q. v.), una base *sḱer(H)inā viene 

ricostruita da Hamp (1981a: 49-50) per l'alb. hirrë, che insieme a urdhë "tipo di 

formaggio" (v.) vengono ricondotti a una rad. comune *sḱer(H)-. Secondo lui, l'unica 

possibilità per avere una i in hirrë è una *e ie. originariamente in sillaba aperta, la quale 

dittonga e successivamente si trova in sillaba chiusa, forse anche con un fenomeno di 

metafonesi (Umlaut); inoltre l'antica *i post-tonica ie. subisce sincope. 

 h) Una rivisitazione della tesi di Pedersen (q. v.) si ha nella base ie. *ksirH-no- 

postulata da Huld (1984: 75), osservando tuttavia che alb. rr deriva da un nesso antico, 

prob. *rn964, e affermando che gli aggettivi di tipo -no- sostantivizzati sono comuni in 

albanese. L'etimologia di Hamp ha secondo lui il vantaggio di relazionare hirrë a hurdhë 

(v. urdhë) "cagliata" (quest'ultimo < *sḱorHda) ma richiede la sospensione della regola 

dell'accento sulla penultima sillaba per quanto riguarda hirrë < *sḱérHĭnV̄-. Huld ipotizza 

un collegamento di hirrë e av. xšira- a *ksirH-no- e *ksirH-o-, gradi zero di *ksi̯orH-DeA2 

(> alb. hurdhë)965. Egli conclude affermando che "the aberrant lengthening of [a. ind.] 

kṣira- may also result from simplification of the cluster *ksi̯- in *ksṛH-om < *ksi̯ṛH-om". 

 i) Una base *sK(H)i-ro- viene infine proposta da B. Demiraj (1997: 202-203), 

sostenendo che dal punto di vista albanologico è preferibile pensare a una formazione a 

grado zero del tipo bir "figlio". Egli aggiunge che si tratta di un antichissimo termine del 

lessico pastorale per cui non ci sono sicuri raffronti all'interno dell'albanese. 

 III. Per quanto riguarda l'alb. hirrë, l'etimo di tale voce doveva contenere una *i per 

poter dare in alb. i966. Siccome nel mondo ie. le uniche testimonianze certe della presenza 

di tale i tonica sono l'a. ind. kṣīrám e l'av. xšira-, l'etimo primitivo potrebbe aver contenuto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
963 Altrove Rohlfs (1964: 467-468) aggiunge che la voce in questione è imparentata con a. nord. skyr "id." 
(rad. ie. *skuer) e che una derivazione di skèro dal lat. serum è foneticamente impensabile. 
964 Çabej (1996: 374) afferma che non è necessario far derivare rr da *rn poiché potrebbe trattarsi della 
geminazione espressiva di una *r semplice. 
965 Cfr. una rad. zero nel gmc. *skurjan < *ks(i)ṛH-io- sul modello di *ksi ̯ orH- (a. nord. skyr).	  
966 Si tratterebbe o di una *ī ie. [Çabej (2012: 29), Demiraj (1996: 54, 58), Orel (2000: 10), Topalli (2007: 
94-95)] o, in alternativa, di una *ĭ [Çabej (2012: 27), Demiraj (1996: 51), Orel (2000: 7), Topalli (2007: 90)]. 
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un nesso *ks-967. Ma, considerando da una parte i dubbi espressi da Mayrhofer (q. v.) sulle 

voci indiane e iraniche, dall'altra le testimonianze salentine fornite da Rohlfs (q. v.), 

l'etimologia di B. Demiraj risulta in ultima analisi preferibile. L'etimo di hirrë conteneva 

molto prob. una r semplice che dopo ha subito geminazione espressiva (Çabej). 

 Per quanto riguarda il rom. hărean, in romeno esistono altre formazioni 

dall'etimologia discussa quali hăldán, aldán "canapa"968, cârlán "agnello o capretto di un 

anno (dopo lo svezzamento); puledro o giovane cavallo fino all'eta di tre anni"969, bârdán 

(reg.) "stomaco dei ruminanti"970 dove tale suffisso (a quanto pare slavo) dovrebbe avere la 

funzione di formare sostantivi, senza tuttavia escludere che si possa trattare di aggettivi 

sostantivati (v. agg. alb. balash, balosh ~ rom. bălán). Secondo Rosetti (1954: 47, 51) il 

suff. rom. -ean è di origine slava e riproduce lo sl. -jan-ino-, ěn-ino; in slavo esso forma il 

singolare di alcuni sostantivi indicanti stato sociale o nazionalità: a. sl. Rimljaninŭ 

"Romano", seljaninŭ "contadino" ecc. Tale suffisso forma altresì aggettivi e sostantivi 

(apusean, mirean, mesean, sătean ecc.), e anche cognomi (Bolintineanu ecc.). In origine 

esso doveva avere secondo Rosetti la forma -eni (cfr. Ieșeni ecc.) perché deriva dalla forma 

plurale del suff. slavo. 

 La ă /ǝ/ pretonica potrebbe riflettere diverse vocali nella stessa posizione, tra cui in 

particolare a (nell'elemento latino e nei prestiti) 971 ed e [tuttavia in epoca tarda, quando si 

parla già di romeno secondo Nandriș (1963: 25-25), mentre secondo Dimitrescu (1967: 59) 

in voci di origine non latina972]. Tuttavia, le affermazioni dei linguisti romeni secondo cui 

la i pretonica si sia conservata in romeno973 e che dia ă solo se preceduta da s974, o che la 

vocale ă non possa derivare da una i atona sono contraddette da esempi quali lat. titione > 

rom. tăciune, sanĭtate > sănătate, mĭnutalia > măruntaie, septĭmana > săptămână, a. rom. 

civǐtate > čătate975. La r romena può riflettere sia una r semplice sia una geminata976.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
967 Pedersen (1900: 290), Huld (1984: 75), Çabej (1996: 374), Topalli (2007: 294-295). Cfr. (i) huaj 
"estraneo, straniero" [< a. palb. *ksōn(ṷ)i ̯a, cfr. gr. att. ξένος, dor. ξένϝος "forestiero, ospite", Orel (2000: 
16)] ~ ie. *gʰsēn-, gr. (ion.) ξεῖνος. 
968 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/h%C4%83ld%C3%A1n]. 
969 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C3%A2rlan]. 
970 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/bardan].	  
971 Nandriș (1963: 12-13), Dimitrescu (1967: 57-58). 
972 Nonostante generalmente si ritenga che tale fenomeno e pretonica > ă sia condizionato dalla presenza di 
consonanti che lo precedono. Tra esse tuttavia non viene contemplata la h-. 
973 Nandriș (1963: 30). 
974 Nandriș (1963: 31).	  
975 Nandriș (1963: 24, 48). 
976 Nandriș (1963: 143). 
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 Infine, la h iniziale testimonia che non si tratta di una voce autoctona in romeno, 

poiché la pronuncia di tale fonema viene meno già dal latino classico977. Il suono in 

questione è infatti tipico di voci mutuate da altre lingue o, in questa posizione, come 

formazione interna al romeno intesa come elemento prostetico, prob. dovuto ad analogia 

con voci straniere o all'influenza di un modo di articolazione straniero978. Vi sono tuttavia 

studiosi quali Brâncuș apud Dimitrescu (1976: 103) il quale sostiene che h in romeno sia il 

risultato di sviluppi fonetici in comune con l'albanese. Esso sarebbe sorto in romeno in 

modo indipendente, come dimostrerebbero alcuni termini di sostrato condivisi con 

l'albanese979. 

 Concludendo, la diffusione ridotta della voce romena e i fatti fonetici discussi 

sinora suggeriscono che essa sia un probabile prestito dall'albanese, risalente all'Alto 

Medioevo; se il suff. -(e)an è effettivamente di origine slava, la cronologia di tale prestito 

potrebbe risalire ai primi contatti con il mondo slavo (a partire dal VI sec.).  

 

 

 këpushë (f.), këpush (m.) "zecca; moscone; fillossera della vite" ~ rom. căpușă (f.) 

"zecca; pidocchio degli ovini; ricino; germoglio di vite"980, arom. căpușe (f.), căpușu, 

căpuțu (n.) "zecca", megl. căpușă. 

 I. Riguardo all'albanese, l'ADGjSh (2008: 186-187) dimostra che si tratta di una 

parola propria del tosco centrale e meridionale, con due sole documentazioni in area 

ghega981. È invece panalbanese rriqër (gh. rriqën) "zecca" < lat. rĭcĭnus, ben documentata 

anche nell'area tosca (compreso çam. e arb.). Căpușă risulta essere voce panromena982. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
977 Nandriș (1963: 157). 
978 Nandriș (1963: 158).	  
979 Cfr. rom. (obs.) hameș "avido" (alb. hamës "ghiotto, avido"), (reg.) hututui "stordito, intontito" (alb. 
huto(hem) "distrarsi, confondersi, intontirsi"), hurduca (accanto a urduca) "muoversi a scatti, scuoter(si); 
palpitare, far rumore", (reg.) lehăi "ciarlare, parlare a vanvera" (alb. leh "abbaiare", anche in senso 
peggiorativo per chi parla troppo). 
980 Brâncuș (1983: 56-58) considera i signn. rom. differenti da "zecca" come secondari, cfr. gr. κρότων 
"zecca; bocciolo (di un fiore)". 
981 Kashnjet, distretto di Alessio (Albania) e Tanushaj/Tanuše, regione di Polog (Macedonia occidentale, a 
ridosso dell'Albania). Mann (1948: 194) considera tosca la var. këpush, mentre ghega këpushë e riporta le 
varr. kërpush, kërpushë ma tra le sue fonti solo due possono considerarsi gheghe. In base alle fonti riportate, 
la parola alb. risulta attestata dalla fine del XIX sec. 
982  Russu (1981: 289); DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83pu%C8%99a]. La parola 
romena, oscura secondo Tiktin (1986: 476), è attestata dalla prima metà del XVII sec. L'etimo di mold., rom. 
căpușă e alb. këpushë non è chiarito secondo Desnickaja (1984: 314). Lo stesso riferisce Papahagi (1963: 
271) nei confronti della parola aromena. 
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 In alb. si ha il der. këpusha e hardhisë "acaro della vite (Eriophyes vitis)"983. Il rom. 

ha derivati quali: căpușiță de râie "acaro della scabbia (Sarcoptes scabiei)", căpușon 

(Hațeg, distretto di Hunedoara) "grossa zecca", căpușí "mangiare fino a gonfiarsi come una 

zecca", încăpușá, încăpușí "sbocciare, germogliare", încăpușat "sbocciato, 

germogliato"984. 

 Il termine rom. è penetrato nelle seguenti lingue: ucr. kapuš "id."985, kapušanka 

"lana con impurità", srb. krpuša, kerpuša, bulg. kápuš, kapǔška "zecca", ungh. reg. këpusa, 

kapusa "id.", sass. kapuš, kapušn "pidocchio degli ovini"986. 

 II. Meyer (1891: 188) è l'unico linguista a considerare le voci alb. e rom. come 

prestiti dal srb. krpuša (in Bosnia kerpuša), quest'ultimo dall'etimo sconosciuto ma 

raffrontato con srb. krpelj "id.", slo. "pidocchio"987. 

 Numerosi studiosi considerano entrambe le voci eredità comune (di sostrato, spec. 

per quanto riguarda il rom.) e non prestiti, tra cui Treimer (1917: 390-391)988, Rosetti 

(1962a: 101, 110), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 288-289), Brâncuș (1983: 56-58), 

Ivănescu (1993: 312)989, il DE (1993-2009), il NODEX (2002)990 e, implicitamente, il 

DLRM (1958) e il DEX (2009)991. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 75) tuttavia 

sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese, mentre Paliga (2006: 63) 

considera le voci sl. meridionali e l'alb. come possibili prestiti dal rom., propendendo per 

un'origine preromana di căpușă e ammettendo l'esistenza di una "simple interference" con 

cap "testa".	  	  

	   In particolare, secondo Russu (1981: 289) si tratta di un termine indigeno rom.-alb. 

dove la rad. kap- potrebbe relazionarsi ad a. ind. kapanā "verme, bruco", gr. κάµπη 

"bruco", lett. kâpe "specie di bruco", kâpars, kâpurs "pupa o larva d'insetto, bruco"992 ecc., 

ipotizzando così una rad. ie. *kap- "verme, larva/insetto". A suo parere non si può dire se 

ci sia qualche legame con lo sp. caparra "zecca" o se si tratti di una semplice somiglianza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
983 Newmark (1999: 382). 
984 Russu (1981: 288). 
985 Scheludko (1926: 134) considera l'ucr. кaпуш "pidocchio degli ovini" < rom. e mette a confronto anche il 
bulg. e l'alb. 
986 Russu (1981: 289).	  
987 Secondo Philippide (1927: 703), il motivo per cui l'alb. deriverebbe dal serbo è incomprensibile. Circa il 
rom., che sia un prestito dal serbo è per lui inaccettabile per motivi fonetici.	  
988 V. la sua ipotesi sotto alb. gardh. 
989 Secondo cui si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine molto prob. daco-misia. 
990 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83pu%C8%99a]. Sia il DE che il NODEX 
ritengono la voce rom. autoctona, senza tuttavia riportare ulteriori confronti. 
991 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83pu%C8%99a], dove ci si limita a confrontare 
la voce rom. con quella alb. 
992 Walde-Pokorny (1930: 346), che con riserva fa risalire tali voci a una rad. ie. *kap(e)nā "bruco". 
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fortuita. Brâncuș (1983: 56-58) considera l'arom. căpuțu "zecca" o un derivato da cap + 

suff. -uț o piuttosto un prestito dal gh. kapëc "zecca del bestiame" adattato ai derivati in -

uț993. Egli riporta anche l'alb. kapëzë "zecca del bestiame"994 da cui il più recente (gh. sett.) 

kapëc, kapcë "id.". Nonostante le voci alb. siano spiegabili con mezzi interni alla lingua 

(vb. kap "afferrare, prendere"), nel caso di këpushë Brâncuș osserva che tra gli esempi 

forniti da Xhuvani-Çabej non vi sono casi di deverbali col suff. alb. -ush(ë). Sulla linea di 

Skok, egli afferma che il rom. căpușă è molto prob. un antico derivato col suff. preslavo -

ușă di prob. origine traco-illirica, come testimonierebbero parole quali păpușă "bambola, 

marionetta"995, cătușă "manetta; marrubio selvatico, cimiciotta comune (Ballota nigra)" 

[cfr. arom. cătușe "gatto"996, N. d. A.], brândușă (v. § III), pănușă "cartoccio, brattee che 

avvolgono la pannocchia"997. È a suo parere difficile precisare se la rad. è cap (< lat. 

caput), *cap- (< lat. capio) o, come pensa Russu, ie. *kap- "verme".	  

 Studiosi quali Pușcariu (1921/1922: 593-594) e Georgiev (1965b: 76)998 spiegano 

la voce rom. con mezzi romanzi, il che implica una situazione di prestito per l'alb. (assieme 

allo sl. meridionale), dovuta alle migrazioni dei pastori romeni. In particolare, Pușcariu 

(1921/1922: 593-594) ritiene rom. căpușă < rom. cap "testa" + suff. dim. -uș partendo dal 

fatto che per nutrirsi la zecca infila il proprio capo nell'epidermide dell'ospite. Tale 

etimologia è essenzialmente condivisa da Skok (1921: 151; 1972: 211)999, Capidan 

(1921/1922a: 523), Philippide (1927: 703) (con riserva)1000, Meyer-Lübke (1935: 158)1001, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
993 Cfr. anche arom. căcimór "grossa zecca" [Papahagi (1963: 271)], secondo Brâncuș molto prob. un prestito 
dall'alb. morr i kuq (nell'ordine kuqi morr) "grosso pidocchio", letter. "pidocchio rosso". 
994 Voce documentata solamente in Xhuvani-Çabej (1962: 108); ciononostante, il suff. gh. -ëc/-cë deriva 
molto prob. da un originario -ëz(ë) che forma sostt. f. derivati nella maggior parte dei casi da altri sostt. f. e 
ha funzione di diminutivo o vezzeggiativo, ma anche altre funzioni, tra cui formare deverbali come kapëzë < 
kap "afferrare, prendere". 
995 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/p%C4%83pu%C8%99%C4%83]. Vasmer (1955: 307-308) 
riguardo al rus. пaмпушa (dial. пaпухa, пaпушa, ucr., biel. papuša, pol. papusza) rimanda a Meyer-Lübke, il 
quale (1935: 510-511) fa derivare il rom. dal lat. pappa "padre", citando come fonte Puşcariu. 
996 Papahagi (1963: 283) dà come etimo il lat. catta. Densusianu (1938: 494) documenta una voce rom. cătuș 
"gatto" < lat. cattus + suff. -uș. 
997 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/p%C4%83nu%C8%99%C4%83]. 
998 Georgiev semplicemente difende l'origine latina della parola rom. 
999 Căpuşă < lat. *cap "testa" + suff. -uş, -uşa di origine illiro-tracia. Skok considera il srbcr. krpuša [Bosnia, 
Bocche di Cattaro (Kotor, Montenegro), Buccari (Bakar, Croazia)] un prestito dal rom. Il tipo krpelj "zecca" 
sarebbe derivato da krpuša con sostituzione di suff., mentre krlja "id." è forse un ipocoristico sorto da krljep 
(forma metatetica attestata) con caduta di -ep. Secondo lui, si tratta di un termine pastorale, un sicuro relitto 
lessicale della lingua dei Valacchi medievali. Egli confronta la voce con l'alb. këpushë. A suo parere, in srbcr. 
la r è sorta dalla riduzione della ă romena, che è diventata a nel bulg. kapuš. 
1000 Philippide riporta Puşcariu senza prendere posizione sulla sua tesi, ma comunque asserisce che, in linea 
di principio, è assai dubbio che i romeni abbiano mutuato da un'altra lingua un termine proprio della 
pastorizia. 
1001 Meyer-Lübke riporta căpușă e căpșună come derivati di cap < lat. caput. Pușcariu (1921/1922: 593-594) 
infatti ritiene identica la voce rom. căpșúnă "fragola", documentata in una var. più arcaica căpușúnă < 
căpușă + suff. -une (lat. -onem) per cui la fragola verrebbe paragonata dal punto di vista semantico a una 
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Giuglea apud Jokl (1939: 226), Scriban (1939)1002, Ciorănescu (1958-1966: 136)1003, 

Poghirc (1969: 338)1004 e Sala (2006: 80)1005. La presenza di r nel srbcr. krpuša viene 

spiegata da Pușcariu come possibile interferenza con krlja, krpele "zecca", pur riferendo 

che secondo Skok la vibrante potrebbe essersi sviluppata dalla ă /ǝ/, cfr. srbcr. srklet < tc. 

sıklet. Giuglea apud Jokl (1939: 226), sulla stessa linea1006, sostiene che la zecca è "quella 

che prende, afferra". A conferma di questa etimologia: a) Rom. grapă  "erpice" in parte del 

territorio rom. designa anche la zecca. Il suo sign. originario doveva essere "spina" e si 

ricollega al concetto-base di "aggrapparsi, attaccarsi" (parole corradicali si trovano anche 

nelle lingue romanze occidentali; origine germanica). b) Sp. caparra "zecca", anch'esso 

analizzabile come postverbale cap(a) + suff. iberico -arra. 

 Vi sono inoltre linguisti che considerano la voce romena un prestito 

dall'albanese1007, tra cui Șăineanu (1929)1008, Orel (1998: 179) e Çabej (2014: 79-80). In 

particolare, Çabej (2014: 38, 79-80), basandosi sul gh. kápëc "zecca del bestiame" 

documentato da Gazulli (1941: 191) in Malësi e Madhe [nonché gh. kapcë "id." in Dema 

(2005: 97), N. d. A.] reputa quest'ultima etimologicamente e morfologicamente identica a 

këpúshë in quanto entrambi diminutivi < vb. kap "prendere, afferrare"1009 (suff. -ushë e 

suff. gh. nordocc. -c < alb. -zë). Këpushë rappresenterebbe una formazione più antica, con 

riduzione a atona > ë /ǝ/, cfr. bari-u ~ bëruo "pastore". Secondo Çabej, siccome il rom. 

non conserva il lat. capere come tale se non nel composto încáp "contenere (in uno 

spazio)", è molto prob. che l'origine della parola sia alb., in seguito penetrata in rom. e 

nello sl. meridionale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
grossa zecca. Egli afferma che tale tesi è corroborata dal fatto che arom. căpușă significa anche "fragola" 
[Papahagi (1963: 271, 276) dà căpușe, căpșeană, căpșună, cărpășină "fragola", senza tuttavia fornire un 
etimo], mentre in rom. si ha inoltre il sign. "germoglio di vite" e încăpușá/încăpușí (reg.) "germogliare". 
1002 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/capusa]. 
1003  Cfr. sp. capullo "zecca" < caput secondo Castro. Tuttavia, sul DLE (2014) 
[http://dle.rae.es/?id=7MxWvWZ] non viene documentato il sign. di "zecca" bensì altri, tra cui "bozzolo" e 
"pupa, crisalide". Inoltre, un sign. ulteriore di "fragola" per l'alb. këpushë, come vorrebbe Ciorănescu, non è 
stato documentato. 
1004 La spiegazione della voce rom. da cap permette di considerare l'alb. këpushë, inspiegabile all'interno 
della lingua secondo Poghirc, come un prestito dal rom. 
1005 Secondo Sala il suff. in questione è stato mutuato dal traco-daco. 
1006 Rom. căpuşă (da cui alb., srbcr., bulg.) è analizzabile come cap(a) (postverbale da capere) + suff. -uş-ă 
(che forma anche nomi d'agente), ipotesi dapprima avanzata da Pascu. 
1007 Secondo Philippide (1927: 703) è arbitrario supporre che il rom. derivi dall'alb. 
1008 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83pu%C8%99a]. 
1009 Antichissima parola che secondo Jokl (1911: 33-34) risale assieme al gr. κάπτω e lat. capio alla rad. ie. 
*kap- (in un primo tempo Meyer era della stessa idea, mentre nel suo dizionario etimologico fa derivare l'alb. 
dal tc. kapmak "afferrare"). All'interno dell'alb., kap si ricollega prob. a kam "avere" e la sua base è prob. 
*kh2p-, B. Demiraj (1997: 212-213) sulla linea di Çabej (2014: 37-38). 
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 III. Dal punto di vista semantico, il sign. primario in alb. e rom. va considerato 

quello di "zecca". Dal punto di vista formale, le voci alb. e rom. sono identiche. Tuttavia, 

sono necessarie alcune precisazioni concernenti la morfologia. 

 Rosetti (1954: 47, 54) afferma che il suff. rom. -uș/-ușă è di origine slava e forma 

in romeno e in aromeno diminutivi (da sostantivi): bărbătuș, măgăruș, pescăruș, picioruș, 

purceluș, găinușă, urechiușă, ecc. In slavo -uše- appare nei seguenti casi: srbcr. Dragušĭ, 

Radušĭ, slo. bogâtuš "colui che è ricco", rus. batjuš "padre", bulg. bělouš "cavallo bianco", 

dobrouš "uomo buono". Il suff. -uša viene considerato molto diffuso in srbcr. Xhuvani-

Çabej (1962: 105-108) sostengono che il suff. alb. -ush, -ushë, -ushe forma sostantivi 

denominali e aggettivi deaggettivali, in alcuni dei quali con funzione diminutiva o 

vezzeggiativa. Resta invece a loro parere oscura la radice di sostantivi quali 

dallëndushe/dallëndyshe "rondine" o legushë "fogliame per terra (in un bosco)". Per 

quanto riguarda këpushë, essi si limitano ad affermare che la voce va collegata al rom. 

căpușă riferendo che Meyer-Lübke dà come etimo il lat. caput. Essi affermano che in 

romeno tale suff. ha la medesima funzione per quanto riguarda denominali e deaggettivali, 

p. es. lemnúș "fiammifero; abrotano, limonina, cedronella (Artemisia abrotanum)"1010, 

cățelúș "piccolo cucciolo di cane"1011, albinúșă "piccola ape"1012, mănúșă "guanto"1013, 

cercelúș "piccolo orecchino; fucsia (pianta)"1014 [cfr. alb. lulevath "fucsia", letter. "fiore-

orecchino", N. d. A.], căldărúșă "piccola cesta; aquilegia (Aquilegia vulgaris)" 1015, 

gălbenúș, gălbinúș "tuorlo (dell'uovo); dorella coltivata (Camelina sativa)"1016, albúș 

"albume (dell'uovo); sclera (dell'occhio)"1017. Essi aggiungono che tale suff. si trova anche 

in serbocroato, dove forma deverbali, denominali e deaggettivali quali blebétuša 

"pettegola" (< blebétati "ciarlare"), gakuša "cornacchia" (gakati "schiamazzare"), 

klepetuša "campanaccio delle mucche" (klepetati), seljakuša "contadina" (seljak 

"contadino"), Bošnjakuša (Bošnjak), garuša "nome dato a una pecora" (gar "fuliggine"), 

pepeljuša "grigiastra" (pepeo "cenere", pepeljast "cenerino"), roguša "mucca cornuta" (rog 

"corno"). Riguardo all'origine di tale suffisso, Xhuvani-Çabej riportano i pareri di vari 

studiosi [slava (Pascu), tracia (Pușcariu) o (in alcune parole) lat. -usius (Skok)] ma 

ipotizzando che in alb. possa trattarsi di un antico suff. autoctono di origine illirica (idr. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1010 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/lemnus]. 
1011 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83%C8%9Belu%C8%99]. 
1012 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/albinu%C8%99%C4%83]. 
1013 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/m%C4%83nu%C8%99%C4%83]. 
1014 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/cercelu%C8%99]. 
1015 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/c%C4%83ld%C4%83ru%C8%99%C4%83]. 
1016 DEX (20009) [https://dexonline.ro/lexem/g%C4%83lbenu%C8%99/22614]. 
1017 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/albu%C8%99].	  
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Genusus, top. Marusio, antr. Ebusius, Janusioi, Tatusius, Picusus) che avrebbe subito 

un'interferenza col suff. slavo. 

 Quanto alle voci iberiche, il DLE (2014) considera lo sp. (aragonese) caparra 

"zecca" di prob. origine preromana1018. In Corominas-Pascual (1980: 108) caparra risulta 

essere il nome della zecca in basco, mozarabo, aragonese e catalano occidentale, e anche in 

parte della Castiglia. Si tratterebbe di un'antica parola preromana, identica al basco 

gapar(ra) o kapar(ra) "rovo", poiché sia la zecca sia le spine del rovo si attaccano 

fortemente alla pelle. 

 La parola romena assieme a quelle iberiche suggeriscono una radice kap- dal 

possibile sign. di "afferrare" che oltrepassa il mondo ie., cfr. anche tc. kapmak "afferrare, 

agguantare", gr. κάπτω, lat. capio ~ alb. kap "id." e kapëz, kapëc/kapcë "zecca" ma anche 

"spillo" e "molletta", entrambi oggetti che si usano per tenerne fermi altri, infilandosi in 

essi o aggrappandosi, cfr. ciapin "molletta" (in vari dialetti it. sett.) < ciapo "prendo, 

afferro" < lat. capio. Infatti, la rad. verbale *kap- "prendere, afferrare" si ritrova sia nelle 

lingue ie. sia in quelle uraliche (p. es. ungh. kap) sia in quelle altaiche (tc. kap). Al di là 

della teoria che presuppone l'esistenza di una superfamiglia o macrofamiglia "nostratica" 

comprensiva di ie., uralico, altaico e altre, la maggioranza degli studiosi ritiene che tra i 

verbi di queste famiglie non vi siano rapporti né di parentela né di prestito, ma che la loro 

somiglianza sia puramente casuale, dettata dalla natura "onomatopeica" o "espressiva" 

della rad. in questione (il suono kap indicherebbe l'atto dell'afferrare). 

 Detto ciò, indipendentemente dall'origine della rad. kap- e del suff. -ushë/-ușă, 

l'alb. këpushë non va considerato parola autoctona, bensì probabile prestito dal romeno, 

poiché: a) Il suff. alb. -ushë, come giustamente osserva Brâncuș (q. v.), non forma 

deverbali e ciò esclude una derivazione spiegabile con i mezzi interni all'alb. (vb. kap 

"afferrare, prendere", anche se ciò vale per kap-ëz, kap-ëc, kap-cë "zecca"); b) Këpushë 

non è voce panalbanese. c) Căpușă è voce panromena ed è penetrata anche nelle lingue 

slave meridionali, in ucraino, in ungherese e in sassone. d) Esistono in romeno altre 

formazioni1019 (la maggior parte di cui assenti in alb.) con il medesimo suff., la cui radice è 

in buona parte dei casi latinoromanza o, in altri casi come brândúșă "zafferano maggiore 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1018  DLE (2014) [http://dle.rae.es/?id=7HyM0Va|7I4kRmy|7I5cYIE]. Lo sp. garrapata viene invece 
considerato dal DLE (2014) [http://dle.rae.es/?id=IwBHrSd] un der. di caparra. Hubschmid (1963b: 16) 
afferma che port. carrapata e sp. garrapata "zecca" potrebbero derivare per metatesi da *caparrata (cfr. 
basc. kapar "id."), con accostamento a voci sinonimiche come port. carraço, sp. dial. carracha, carrachu, 
senza tuttavia escludere che possano risalire a una base *karrappa (cfr. sp. dial. carrapacha "specie di zecca 
piccolissima"), con allargamento suffissale in -atta, -atša. 
1019 DEX (2009) [http://dexonline.net/cuvinte-care-se-termina-cu-usa]. 
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(Crocus heuffelianus); colchico d'autunno, zafferano falso, zafferano bastardo (Colchicum 

autumnale)"1020, prob. preromana, cfr. rom. brânză (per cui v. alb. brenza). 

 

 

 lesh (m.) "lana; pelo" ~ rom. lațe (f. pl.) "ciocche di lana non filate e non pettinate 

(di animale); ciocche di capelli che pendono disordinatamente; riccioli". 

 I. Lesh è voce panalbanese1021 con numerosi derivati, tra cui: i leshtë "lanoso", 

leshtan, leshtor "lanoso; peloso"; lesh(a)tak1022, leshajkë "capra dal pelo lungo" (Dol, 

Guci/Gusinje), leshbutë "pecora dal vello morbido", leshegër "pecora dal vello ispido" 

(Kodër e Budanit/Kodrabudan, Grudë/Gruda), leshg'jatë "pecora dal pelo lungo" 

(Ftjan/Tejani, Krajë/Skadarska Krajina), leshlshueme "pecora dal pelo disordinato, lungo e 

strisciante per terra" (Grudë), leshujë "(nome di) capra dal pelo più lungo delle altre" 

(Martinaj/Martinoviće, Krajë/Krajina), leshrrallë "pecora dal pelo rado" (Grudë), 

leshshpeshë "pecora dal pelo folto" (Kodër e Budanit)1023; leshet "iniziare a crescere il pelo 

sulle guance; (detto di piante) sviluppare una superficie peluriosa", leshtohem 

"sfilacciarsi", leshnje (Delvinë, Albania sudocc.) "muschio". Lațe viene documentata nel 

romeno settentrionale1024, con derivati quali lățos "peloso", antr. Lațatul (1512-1521)1025, 

anche se Tiktin (1988: 530) la considera voce dialettale propria della Muntenia. 

 II. Per quanto riguarda la voce albanese, le etimologie principali sono le seguenti: 

 a) *vlas- < ie. *ṷel(ǝ)- "pelo, lana; erba, foresta", prob. con estensione dentale1026. 

Inizialmente Meyer (1850: 40) raffronta lesh all'a. sl. eccl. vlasъ "capillus". Ribezzo apud 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1020 DEX (20009) [https://dexonline.ro/definitie/brandusa]. Secondo il BER (1971: 74, 77) bulg. бpeндушка, 
бpaндушки "Tossilaggine comune, farfarella (Tussilago farfara)" < rom. brândușă. Secondo Skok (1971: 
214-215) non si può affermare con certezza se il srbcr. brnduša, brnduška "colchico d'autunno, zafferano 
falso (Colchicum autumnale)" derivi dal rom. o viceversa; l'etimo è oscuro, anche se la voce srbcr. potrebbe 
ricollegarsi a brȁndūs "radichetta che si diparte dalla radice principale della pianta", brandusa "cirrus, 
ciuffo", dim. brandušić "coleottero della famiglia dei curculionidi (Marmaropus)", cfr. anche it. blandonia, 
brandonia "verbasco (Verbascum thapsus)". 
1021 Mann (1948: 242), Çabej (2014: 218), Topalli (2007: 206, 344). In base alle fonti riportate da Çabej, lesh 
è attestato dalla metà del XVI sec. 
1022 La forma panalbanese leshatak viene attestata da Zymberi (1996: 90) in Montenegro (Brisk/Briska e 
Anamali) anche col sign. di "capro/a dal pelo lungo". 
1023 Termini di allevamento rilevati in Montenegro da Zymberi (1996: 90). 
1024  Ciorănescu (1958-1966: 467), Poghirc (1969: 331), DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/L%C3%81%C8%9AE]. La parola rom., oscura secondo Tiktin (1988: 530), è 
attestata dalla prima metà del XVIII sec. Essa viene ritenuta etimologicamente oscura anche da Ciorănescu 
(1958-1966: 467) (che riporta come derivati loloțí reg. "aggrovigliarsi, detto della lana" e loloțată "variedad 
de uva") e dal DEX (2009) [https://dexonline.ro/lexem/la%C8%9Be/30771]. 
1025 Tiktin (1988: 530). 
1026 Pokorny (1959: 1139-1140), che non include l'alb., dà gr. λάσιος (< *Fλατιος, ie. *ṷḷt-ios), a. irl. folt, 
cimr. gwallt, a. bret. guolt, corn. gols "capelli", a. al. ted., a. sass. wald, a. ingl. weald "bosco, foresta", a. isl. 



	   186	  

Çabej (2014: 218) confronta l'alb. lesh col gr. ϝλάσιoς "peloso". Tale ipotesi non viene 

rigettata da Çabej (in tal caso -sh < *s), il quale tuttavia specifica che qualora lesh 

corrispondesse a ϝλάσιoς, non sussisterebbe più la spiegazione generalmente ammessa da 

un *ϝλάτ-ιo-ς (v. sotto). Topalli (2007: 344) sostanzialmente ammette tale prima tesi di 

Meyer, supponendo una base *vles- < ie. *ṷel-s "capelli; lana", av. varǝsa, a. sl. eccl. 

vlasъ. 

 b) *tleusos "vello di lana". Susseguentemente Meyer (1891: 241; 1892a: 24, 61) 

collega lesh al gmc. Flies "vello di lana, tosone (di pecora)", md. al. ted. vlies, ags. fleos1027 

da una base *fleusi- o þleusi- < pgmc. *pleusi- o *tleusi-; da quest'ultima potrebbe essersi 

formato l'alb. Tale etimologia viene ammessa da Weigand (1914: 47) e Pisani (1959: 122), 

ma respinta da Jokl (1911: 49-50), seguito da Huld (1984: 85-86), in quanto è più 

probabile che il gruppo del md. al. ted. vlies abbia avuto originariamente un nesso pl- 

iniziale invece di tl-; esso viene infatti collegato col lett. pluskas "ciuffo di peli", lit. 

plùskos "ciocca di capelli, pelo", irl. luascach "villoso" (Fick), md. irl. lō < pluso- "vello di 

lana", lat. pluma (Thurneysen, Kluge). In tal caso, pl- iniziale avrebbe dovuto conservarsi 

in alb. 

 c) *leu-s- < ie. *leu- "tagliare, separare, staccare". Jokl (1911: 49-50) propone un 

collegamento con a. ind. lava-ḥ "taglio; corda; lana, pelo; sezione, pezzo"1028, laví-ḥ 

"falce", gr. λαῖoν "id.", ipotizzando per l'alb. una base *leu-s- (con il formante s), cfr. le 

estensioni in -s- di tale gruppo nelle lingue germaniche: got. lausjan, a. al. ted. lōsjan, 

lōsōn1029 ecc. La tesi di Jokl è condivisa con riserva da Walde-Pokorny (1927: 407), 

Tagliavini (1937: 171) e Pokorny (1959: 681)1030. Walde-Hofmann (1954: 325) invece 

esclude dal gruppo proposto l'alb. lesh (citando Pedersen). Huld (1984: 85-86) rivisita la 

tesi di Jokl proponendo per l'alb. una base *HuloH-s-o- < ie. *E2uloA1-so- "tagliare, 

separare, staccare". Sulla linea di Pokorny e Huld, Holm (2009: 184) sostiene la possibilità 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vǫllr "prato", lit. váltis "pannocchia d'avena", a. pruss. wolti "spiga", ucr. volótь "pannocchia", srb. vlât 
"spiga". 
1027 Il raffronto col ted. Vlies non è perspicuo secondo B. Demiraj (1997: 238-239). 
1028 B. Demiraj (1997: 238-239) reputa assai ipotetico anche il collegamento di Jokl con a. ind. lava- "taglio; 
lana" (< *leu- "tagliare"). 
1029 Jokl include anche l'alb. letë "criniera" (citato da Meyer sulla base di Dozon) < *leu-t-, che si 
collegherebbe semanticamente a lesh come fr. crinière a crin, lat. crinis "capelli". Barić inizialmente (1919: 
45) ammette tale tesi e collega lesh (< *ṷlǝ + s) a letë "criniera" (< *ṷlǝ + t) < ie. *ṷelā- riconducendole al 
lat. lāna, gr. λῆνoς ecc. (ie. *ṷḹnā). In seguito egli avanza l'ipotesi secondo cui l'alb. letë sia sorto da *la(h)ë 
+ articolo ta. Secondo B. Demiraj (1997: 238-239) un simile collegamento ha poco fondamento. Egli, così 
come anche Çabej (2014: 218), asserisce che letë manca in qualunque altra fonte lessicografica, ritenendola 
oscura. Sempre che non sia un errore di stampa in Dozon, secondo B. Demiraj si potrebbe pensare a una var. 
dial. di jéletë accanto a léletë "criniera" (< tc. yele "id."). 
1030 La radice ie. in questione è *leu- "tagliare, separare, staccare". 
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di una base ie. *leṷH-so "reciso, mozzato" > palb. (u)laś "lana, vello". I corrispondenti ie. 

sono tuttavia ritenuti incerti. 

 d) *ṷlǝ + s < ie. *ṷel(ǝ)- "pelo, lana; erba, foresta" con estensione in s. Barić 

inizialmente (1919: 45) riconduce lesh (< *ṷlǝ + s < ie. *ṷelā-) al gruppo lat. lāna, gr. 

λῆνoς, got. wulla, lit. vìlna, a. ind. ūrṇā "lana" (ie. *ṷḹnā). B. Demiraj (1997: 238-239), che 

fondamentalmente vede in lesh un'antica parola ereditaria senza sicure corrispondenze al di 

fuori dell'alb., ritiene semanticamente allettante il rapporto proposto da Barić con la parola 

ie. per "lana" (secondo lui *Hṷḷh1neh2-), ma presuppone una diversa base radicale: alb. 

*laš- < *Hṷḷh1-so-/-seh2-, con un eventuale confronto ulteriore col lat. vellus. 

 e) *vlVks < ie. *ṷel(ǝ)- "pelo, lana; erba, foresta" con prob. estensione gutturale1031. 

Seguendo Kristoforidhi, che è il primo ad avanzare tale ipotesi, Vasmer (1921: 38-39) e 

Barić (1955: 26) (in seguito), collegano lesh al gr. λάχνη "lanugine, pelo, lana", λάχνoς 

"vello, lana"1032 (ie. *ṷleks), ipotizzando per l'alb. una base *vlaks- o *vlōks-. Vasmer 

aggiunge anche il gruppo germanico di isl. ló, dan. lu "lanugine (di un tessuto)", a. nord. 

wlôh "capello" (gmc. *vlōhō)1033. Çabej (2014: 218) sostiene che l'uso frequente al plurale 

presuppone che lesh sia una forma metafonetica, ovvero un pl. singolarizzato da un antico 

sg. *lash, a sua volta da una base *vlaks (per cui -sh < *ks), ritenendo sicuro il riflesso l- < 

vl-, ma non escludendo nemmeno l'ipotesi di Ribezzo (q. v.). A suo parere, lesh non è un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1031  Pokorny (1959: 1139-1140), che non include l'alb., dà a. ind. valká- "bast, splint", valkala- 
"Bastgewand", vṛkala- "Bastgewand; ein bestimmtes intestines, entrails", isl. lō, dan. lu "Tuchflocke, das 
Rauhe an Kleidern", a. ingl., a. sass. wlōh "fibre, filament, fringe, Flocke" (gmc. *wlōha-), a. isl. lagðr 
"ciuffo di lana o capelli" (*wlagaÞa-), a. sl. eccl. vlakno, rus. voloknó "fibre, filament". Con ie. ḱ: a. ind. 
válśa- "sprout, twig, branch", av. varǝsa-, pers. gurs = a. sl. eccl. vlasъ, rus. volos "hair". Da una rad. *ṷḷksnā 
invece il gr. λάχνη, λάχνος. 
1032 Boisacq (1916: 562) ritiene il gr. λάχνη, λάχνoς < gr. com. *λάκσνᾱ, *λάκσνoς [< *ϝλακ-σν-ᾱ, Frisk 
(1970: 93)] < ie. *ṷḷḱ-snā, *ṷḷḱ-sno-s donde anche a. sl. eccl. vlasъ (*volsŭ, ie. * ṷol-ḱ-o), av. varǝsa-, [md. 
pers. vars "lana, capelli", Çabej (2014: 218)] oppure < ie. *ṷḷk-snā, donde a. sl. vlakno "capillus", rus. 
voloknó "fibre, filament" e quindi da una rad. ie. *ṷel- "girare, rotolare, contorcersi". Boisacq (1916: 562, 
578) esclude da questo gruppo il lat. lāna (*vlānā) = gr. λῆνoς, dor. λᾶνoς, sct. ūrṇā, got. wulla "lana", lat. 
vellus ecc. < ie. *ṷḹnā e ivi collega il gruppo del gr. λάσιoς "coperto di pelo, villoso; coperto o folto di 
vegetazione, boscoso" < *ϝλάτ-ιo-ς [< *ṷḷt-io-s-; se il gr. risale a questa base, i termini nelle altre lingue 
citate mostrerebbero secondo Frisk (1970: 88) un grado apofonico diverso] ~ a. irl. folt, a. bret. guolt, corn. 
gols "chevelure" [< celt. *ṷol-to-s, mentre Frisk (1970: 88) ipotizza un ie. *ṷolto-], rus. vólotĭ "fibre, 
filament", ucr. "pannocchia", srb. vlȃt "ciuffo di capello" (< sl. com. *vol-tĭ), lit. váltis "pannocchia d'avena", 
a. prus. wolti "ciuffo" [per il balt.-sl. Frisk (1970: 88) ipotizza un ie. *ṷolti-] a cui Solmsen aggiunge anche a. 
al. ted., a. sass. wald, ags. weald, a. nord. vǫllr, got. *walþus "foresta" (< pgmc. *ṷol-tu-s). È secondo lui 
inammissibile l'ipotesi di un gr. com. *λαχνᾱ < *ie. *tlaghnā ~ irl. tlacht (*tlagto-, ie. tḷgh-) "indumento, 
vestiario", tlām (*tlagm-) "una manciata di lana", a. al. ted. floccho (gmc. com. *þlukken) "lanugo". Egli 
(1916: 578) rigetta l'ipotesi di λᾶνoς < *ϝλάσ-νoς imparentato con a. sl. vlasŭ (*volsŭ) "pelo, capello" in 
quanto quest'ultimo deriva dall'ie. *ṷol-ḱ-o. 
1033 Huld (1984: 85-86) ritiene "phonetically weak" l'accostamento di lesh al gr. λάχνoς "lana" (seconda 
ipotesi di Barić, Vasmer), tuttavia ritenendo più plausibile il raffronto di Vasmer con l'a. ingl. wlōh "fringe". 
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antico neutro come generalmente si pensa a partire da Pedersen (1897: 287)1034, bensì un 

maschile pl. lesh-të scambiato per neutro e in parte divenuto tale, da quanto testimoniato 

dagli autori antichi albanesi (partendo da Buzuku).  

 f) ie. *pleus- "pelare, spennare; peli, penne strappate". Desnickaja (1984: 228) 

confronta alb. lesh con ags. flēos, ted. Vlies "vello, lana (di pecora)", e presuppone un ie. 

*pleus- "pelare, spennare", che Pokorny (1959: 838) postula solo per il gruppo germanico, 

latino (plūma < *plusmā) e baltico (lett. plauskas, plaukstes "forfora" accanto a lit. plùskos 

"ciuffi di peli, pelo", lett. pluskas "villo, ciuffo; straccio"). 

 g) Un palb. *laiša viene ipotizzato da Orel (1998: 219), connesso etimologicamente 

alla voce balto-slava per "fogliame": lit. laĩškas "foglia", lett. laĩska "leaf on a linen stalk; 

stalk", sl. *listъ "foglia"1035. 

 Sono pochissimi gli studiosi (quasi tutti romeni) che hanno notato la voce romena, 

e ancora meno coloro che l'hanno confrontata con l'albanese. Una relazione con l'a. al. ted. 

loc (ted. Locke "ricciolo, ciocca; capelli; boccolo di lana") viene presupposta da Giuglea 

(1921/1922: 394) per il rom. loațe "capelli disordinati; lana con lunghe ciocche"1036. Un 

etimo lat. *lacia "brandello" < lacerāre viene invece ipotizzato dal Dicționarul Academiei 

Române (1913-1940) apud Ciorănescu (1958-1966: 467). Poghirc (1969: 331), seguito da 

Paliga (2006: 119), confronta il rom. laț all'alb. lesh (< *lash, Çabej) e concilia la prima 

tesi di Meyer (gr. λάσιoς "peloso", a. sl. vlasŭ) con quella di Kristoforidhi, Vasmer, Çabej 

ecc. (λάχνη "lana", λάχνoς "vello, lana"), aggiungendo che l'evoluzione s > ț /ts/ appare 

anche nel rom. țarc (sottintendendo una base con *-s; v. alb. thark). Il confronto di Poghirc 

relativo alla prima tesi di Meyer viene ripreso anche da Neroznak (1978: 198-199), che 

tuttavia suppone si possa trattare di un prestito dallo slavo. 

 III. Tenuto conto dei vari pareri dei linguisti esposti finora, due sono le possibili 

ipotesi conclusive: 

 a) Alb. lesh e rom. lațe < *vlati̯o-, basandosi sull'etimologia del gr. λάσιος (< 

*Fλατιος < ie. *ṷḷt-ios) fornita da studiosi quali Boisacq (1916: 562, 578) e Pokorny 

(1959: 1139-1140) (i quali tuttavia non menzionano l'albanese né tantomeno il romeno) in 

quanto: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1034 Pedersen sostiene che in alb. il neutro era sentito come tale già in epoca romana, dato che i prestiti latini 
di genere neutro si sono mantenuti tali anche in alb. Inoltre, le parole ereditarie indicano che il neutro alb. è 
identico a quello ie.: cfr. lesh, md. al. t. vlies, ags. fleos. 
1035 Ipotesi non convincente secondo Holm (2009: 184). 
1036 Di origine germanica secondo Giuglea invece a. fr. locu "spettinato", vals. locca "ciocca di capelli", ad 
Arbedo (Canton Ticino) locón "chi porta capelli lunghi e disordinati", loch "lunghi capelli". 
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 - l'alb. lesh è un pl. singolarizzato < *lash, dato il suo uso frequente al plurale, 

confermabile dal fatto che rom. lațe è altresì un plurale. In tal caso, va esclusa la possibilità 

di un etimo con e tonica, che non avrebbe potuto dare a in romeno1037; 

 - t + i̯ + vocale posteriore ha dato regolarmente ț /ts/ in rom.1038 e s in alb.1039, 

anche se un successivo cambio -s > -sh viene previsto da alcuni studiosi1040. 

 Nonostante una simile ipotesi non spieghi la var. rom. loațe1041 in quanto casi 

particolari in cui a > oa sono attribuiti da studiosi quali Gamillscheg e Fouché1042 alla 

labiale precedente (fames > rom. foame) 1043 , non è tuttavia escludibile l'effetto 

dell'analogia relativa a voci contenenti oa. 

 b) L'intuizione di Giuglea di collegare la voce romena a una germanica loc (cfr. ted. 

Locke "ricciolo, ciocca; capelli; boccolo di lana"1044) è semanticamente possibile, ma 

formalmente artificiosa 1045 . Un'ipotetica evoluzione lațe/loațe < *lachie/*loachie < 

*loache < gmc. *lok(e) implica i seguenti punti: 1) la dittongazione o > oa in romeno 

avviene in presenza di a, ă ed e e interessa sia voci latine sia prestiti antichi1046; inoltre, il 

romeno conosce anche casi in cui oa > a1047; 2) la dittongazione -e finale atona > -ie è un 

fenomeno conosciuto in romeno1048, ma affinché ci sia il cambio k > ț, la velare dev'essere 

seguita da una vocale anteriore (i oppure e), a sua volta seguita da una vocale posteriore (a, 

o, u)1049. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1037 Secondo Nandriș (1963: 22) tale fenomeno risalirebbe al lat. volg. e quindi lat. serica > volg. sarica > 
rom. sarică. L'etimo di tale voce è tuttavia discusso, prob. non latino, v. alb. shark(ë). 
1038 Nandriș (1963: 129), Dimitrescu (1967: 108). 
1039 Çabej (2012: 72), Demiraj (1996: 204), Topalli (2007: 308). 
1040 Çabej (2012: 87) e (Topalli 2007: 316) affermano che che *s può dare sh /ʃ/ in tutte le posizioni e 
condizioni. 
1041  DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/la%C8%9Be/501193], Daniel Kitu 
[http://www.danielkitu.ro/top-ever/], News From Romanian Net 
[http://newsfromromaniannet.blogspot.it/2012/03/imagini-document-din-comunismul-tarziu.html]. 
1042 Apud Nandriș (1963: 12). 
1043 Tuttavia, secondo Nandriș (1963: 12) un vocalismo in *o per foame sarebbe reso necessario anche da 
altre lingue romanze. 
1044 Da una rad. *ie. leug- "piegare, curvare", Pokorny (1959: 685). 
1045 È inoltre arduo pensare a un eventuale incrocio tra l'etimo germanico e il rom. laț "nodo scorsoio, 
cappio", quest'ultimo dal lat. lăquĕus "laccio, nodo scorsoio", cfr. it. laccio (cal. lazzu), prov. latz, fr. lacs, 
cat. llas, sp. lazo, port. laço [Ciorănescu (1958-1966: 467)] e prob. anche alb. lak "id.". 
1046 Nandriș (1963: 35): porta > poartă, mola > moară, morte > moarte ecc. 
1047 Nandriș (1963: 7, 188): adforas >*afoară > afară, poduvora > povoară e povară, suvora > svoară e 
sfară ecc. 
1048 Nandriș (1963: 216): niegiel (negel "verrue"), bubie (bube "bouton"), alie (ale), noastrie (noastre) ecc. 
1049 Dimitrescu (1967: 108).	  
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 llajë, lajë (f.) "pecora o mucca nera", (agg.) "dalla lana nera e bianca (detto di 

pecora), dal pelo nero (detto di pecora o mucca)" ~ rom. lai (agg. m.), laie (agg. f.) "nero; 

nero mischiato a bianco; grigio", arom. laĭŭ "nero; povero; miserabile; lutto; caffè turco; 

Turco". 

 I. La voce alb. è prevalentemente tosca e manca nel ghego settentrionale e 

nell'arbëresh1050. Nel romeno settentrionale viene ritenuta voce rara1051, contrariamente 

all'aromeno. 

 Il rom. conosce la var. dial. lău e derivati quali dim. lăior, lăiță, lăioară1052. 

 La parola rom. è penetrata nelle seguenti lingue: ngr. λάιoυ "pecora nera", srbcr. 

laja, lajiš, lajiša "pecora o capra con un segno nero o bianco sulla fronte"1053, cec. dial. 

lajka "pecora nera", ucr. łajístyj "nero (detto di bestiame minuto e stoffe di lana)"1054 e 

prob. anche in albanese1055. 

 II. Molti studiosi vedono il romeno come la lingua grazie a cui tale termine è 

penetrato in altre, compreso l'alb., pur riconoscendone l'etimo oscuro. Tra essi vanno 

menzionati Meyer (1891: 235)1056, Densusianu (1901: 353) (inizialmente), Berneker 

(1908-1913: 686), Capidan (1921/1922a: 481-482)1057, Haebler (1961: 120-128)1058 e 

Çabej (2014: 260-261). Quest'ultimo tratta solo la var. con ll- (llajë) e non quella con l-, 

affermando che la velare iniziale indica due possibilità: a) anticamente la parola doveva 

iniziare con una vocale (qualora si trattasse di un termine antico); b) si tratta di un prestito 

da una lingua che pronuncia la l- iniziale come velare. Tra le due ipotesi Çabej preferisce 

la seconda. La diffusione della parola in questione soprattutto nel tosco e la sua assenza nel 

ghego settentrionale e nell'arbëresh secondo lui non testimoniano a favore di una voce 

antica in alb. Egli condivide il parere di studiosi (quali Pușcariu) secondo cui le parole 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1050 Meyer (1891: 235), Mann (1948: 233), Çabej (2014: 260-261). Secondo Mann, la voce alb. è attestata 
dalla fine del XIX sec. 
1051 Pușcariu (1924/1926a: 722), Brâncuș (1983: 141). Secondo Tiktin (1988: 526) la parola rom., oscura, è 
attestata dalla fine del XVI sec. e dal romeno è penetrata in tutte le altre lingue balcaniche e limitrofe. 
1052 Tiktin (1988: 526). 
1053 Diversamente da Meyer, che pensa che la parola si sia diffusa nei Balcani per tramite dei pastori romeni, 
Skok inizialmente (1912: 648-649) sostiene che in srbcr. essa sia giunta direttamente dall'alb., così come 
anche Cimochowski (2004: 330). 
1054 Scheludko (1926: 137) considera l'ucr. лаістий "nero (detto delle pecore)" < rom. laiu "id.". La voce 
ucraina viene documentata in Galizia, regione storica suddivisa tra Polonia e Ucraina. 
1055 In base a quanto riferito da Çabej (2014: 260-261). 
1056 Secondo Meyer, Roesler pensa erroneamente al tc. lai "fango nero". 
1057 Secondo il quale l'alb. laj < rom. o arom. laiu, voce molto diffusa, soprattutto in aromeno. Dal rom. la 
voce è penetrata nel cec.-slvc. laja, lajka "pecora nera con una chiazza bianca", così come anche in ruteno 
ecc. (Berneker), mentre il ngr. deriva dall'arom. (Meyer). 
1058 Secondo Haebler non si può dire con certezza se l'origine del termine sia rom. o alb. Dato che appartiene 
all'ambito della terminologia pastorale è probabile che la sua diffusione nei Balcani vada ascritta alle 
migrazioni dei pastori valacchi. Egli non fa alcuna ipotesi circa l'etimologia di questa parola. 
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romena e albanese vengono usate specialmente come femminili e rappresentano 

essenzialmente sostantivi, usati anche come aggettivi. 

 Etimi latini vengono postulati per l'alb. da Bugge (1892: 178-179) (*lābeus/*lābius 

"con macchie di sporco, dalle chiazze nere")1059, Wędkiewicz (1914: 278-279) (laneus)1060 

e inizialmente Barić (1919: 46-47) (laureus)1061 e Papahagi apud Ciorănescu (1958-1966: 

462) (flavus "giallo dorato, giallo rossastro")1062, per il rom. da Ticĕloĭu (1917: 485-490) 

(laius "grigio chiaro")1063 e Meyer-Lübke (1935: 390)1064, e per entrambe da Pușcariu 

(1924/1926a: 726-727) (labes "macchia nera")1065. Ciorănescu (1958-1966: 462) invece, 

con riserva, ipotizza una derivazione con i mezzi interni del romeno, dal vb. la "lavare"1066. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1059  Bugge afferma che la voce è penetrata nelle altre lingue dall'alb., dove è mutuata da un lat. 
*lābeus/*lābius "con macchie (di sporco), dalle chiazze nere" < lat. lābes "macchia", con caduta della b 
intervocalica in albanese, cfr. alb. kut "cubito (misura di lunghezza), avambraccio" < lat. cŭbĭtu(s) "cubito", 
përrallë "favola; *proverbio" < lat. părăbŏla "parabola; proverbio", shur, zhur "ghiaia, sabbia" < lat. săburra 
"sabbia" ecc. Wędkiewicz (1914: 278-279) dubita dell'etimo di Bugge, perché un lat. bi ̯ non diventa j in alb. 
Pușcariu (1924/1926a: 726-727) afferma che un lat. *labeus presupposto da Bugge non corriponde né alla 
parola rom. (poiché vi avrebbe dato *laib) né a quella alb. 
1060 L'etimologia resta oscura, anche se Wędkiewicz aggiunge che con ogni probabilità l'aggettivo alb.-rom. si 
riferiva solo alle pecore. Wędkiewicz (1914: 278 nota 2) suggerisce un lat. laneus (< lana) ma avanza questa 
ipotesi con molta cautela, osservandone anche gli aspetti problematici, comunque sostenendo che sarebbe 
possibile solo in alb., dove laneus dialettalmente potrebbe dare laj; mentre non è pensabile porre tale forma 
alla base del romeno. Non accenna alla logica conseguenza che, se l'ipotesi fosse giusta, il rom. dovrebbe 
essere un prestito dall'alb. 
1061 Barić sostiene che l'alb. laj va ricondotto a larë e, attraverso *larjë, *laurjë, risale al lat. laureus "d'alloro, 
del colore dell'alloro". Jokl dapprima (1923: 236-237) cita le tesi di Bugge, Skok, Treimer e Ticeloiu, 
affermando che in base a queste le voci rom. e alb. dovrebbero restare separate visti i loro significati 
divergenti. Poi invece (1923: 328), dopo avere letto Barić, condivide la tesi di quest'ultimo. 
1062 Secondo Wędkiewicz (1914: 278-279) ciò è impossibile per motivi sia fonetici sia semantici. Ciorănescu 
(1958-1966: 462) accoglie tale critica, oltre a osservare che si tratterebbe di un caso isolato di latinismo per 
tramite alb. Non meno improbabile secondo quest'ultimo l'origine da un *gălai < lat. galla "galla, 
escrescenza che si produce sulle foglie e sui rami degli alberi ghiandiferi" (Pascu). 
1063 Ticĕloĭu non prende una posizione chiara secondo cui considerare l'alb. un prestito dal rom. oppure no. 
Comunque, analizzando i versi della ballata pastorale Miorița ["La pecorella", N. d. A.], egli presuppone alla 
base di questo lessema balcanico un lat. md. laius che prob. doveva significare "grigio chiaro". Philippide 
(1927: 690) invece ritiene una pura coincidenza la somiglianza fonetica tra rom., alb. e l'enigmatico lat. laius, 
voce usata da alcuni scrittori della Gallia nei sec. VI-VII con il sign. di un colore (prob. grigio, cenerino o 
azzurro). Per contro, Papahagi (1963: 614) condivide l'etimologia proposta da Ticĕloĭu (lat. *lajus). 
1064 Meyer-Lübke ammette sostanzialmente l'etimologia di Pușcariu (lat. *labia), anche se limitatamente al 
romeno. 
1065 Pușcariu propone una derivazine direttamente dal lat. labes "macchia nera" [quando invece in lat. la voce 
non contiene nessun riferimento al "nero", N. d. A.], dando in rom. laie (cfr. lat. clavis > cl'aie > cheie), 
mentre in alb. laë > lajë, con caduta della b intervocalica. In rom. e alb. la parola doveva quindi essere 
originariamente un sostantivo. Egli propende per un'origine comune latina (e quindi parallela) nelle due 
lingue. Giuglea (1927/1928a: 523-553) si oppone all'etimo latino proposto da Pușcariu poiché labes non 
significa "macchia nera". Ciorănescu (1958-1966: 462) è in disaccordo con la spiegazione dal lat. labes 
"macchia" poiché tale significato in latino è secondario [il primo sign. è infatti "caduta, crollo; rovina, 
distruzione", N. d. A.]. 
1066 Si potrebbe pensare secondo Ciorănescu a tale verbo (anche se la derivazione non è chiara) se si tiene in 
conto il fatto che la parola rom. si applica solo alla lana e che indica un colore naturale, come quello che 
risulta dal lavaggio della stessa (cfr. fr. écru, sp. crudo "crudo, grezzo", che indica anche un colore). 
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 Etimi greci vegono supposti per la voce rom. (o arom.) da Treimer (1917: 389) 

(ngr. λαίoυς)1067, Diculescu (1924-1926: 440-441) (a. gr. λάγειoς "di lepre, come la 

lepre")1068, Densusianu apud Papahagi (1963: 614) (in seguito, gr. λαιός "tordo")1069 e, più 

genericamente, per il tardo latino (> lingue balc.) da Giuglea (1927/1928a: 523-553) (gr. 

ἐλαία "oliva")1070. 

 Barić in seguito (1924: 84-86) ammetterà per l'alb. un'altra possibilità etimologica, 

cioè il collegamento con rus. solovój "isabella (colore tra il giallo e il marrone)", irl. salach 

"sporco", isl. sölr "giallo sporco", ags. salo "di colore scuro" ecc. < rad. ie. *selāṷo-. Jokl 

(1926/1927: 197-198) resta scettico sulla seconda spiegazione etimologica data da Barić 

perché non ci sono esempi del passaggio sl- > l- in alb. 

 Sandfeld (1930: 66-67)1071 e Scriban (1939)1072 sono tra i pochi a ipotizzare 

un'origine albanese. 

 Ipotesi relative a un sostrato paleobalcanico vengono avanzate per il rom. da Skok 

(1972: 261) (in seguito)1073 e Sala (2006: 84, 85)1074, o per entrambe le lingue da Brâncuș 

(1983: 141-142)1075 e Ivănescu (1993: 312)1076. Lahovary (1955: 332) invece le ritiene 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1067 Treimer afferma che la voce alb. deriva da quella arom., a sua volta dal ngr. λαίoυς < λάγειoς "chiazzato 
come la lepre". Tale etimologia è ammessa da Höeg (1926: 110, 113) per quanto riguarda il sarak. λάγιo 
(laju). La parola neogreca proverrebbe secondo Andriotis (1992: 180) da λάγιoς "nero", a sua volta forse da 
λαγώς "lepre", quindi "che ha il colore della lepre, grigio". Egli riferisce che secondo Meyer l'origine della 
parola ngr. è invece l'alb. laj. 
1068 Diculescu ammette l'ipotesi di Ticĕloĭu (q. v.) per quanto riguarda la semantica della voce romena perché 
il sign. di "grigio" o "nero mischiato a bianco" risulta documentato in varie parlate, ritenenedo il sign. "nero" 
secondario. Egli tuttavia vede nel rom. un'origine dall'a. gr. (e non dal ngr. come ipotizzava Treimer) λάγειoς 
"di lepre, come la lepre" (< λαγώς "lepre"), donde il ngr. λάγειoς "chiazzato come la lepre". Egli afferma che 
i greci spesso esprimono i colori con i nomi degli animali, p. es. κίλλιoς [e κιλλός] "simile all'asino, che ha il 
colore dell'asino" ~ κίλλoς "asino", χελιδόνιoς "del colore delle rondini, rossastro" ~ χελιδών "rondine". 
Ciorănescu (1958-1966: 462) reputa tale ipotesi "sumamente inverosimil". 
1069 Da cui Densusianu farà derivare direttamente l'arom. laiu. 
1070 Giuglea propone il gr. ἐλαία "oliva; verruca", che nella forma aggettivale *ἐλαι-ιoς sarebbe penetrato nel 
lat. volg. laius e da questo nelle lingue balcaniche. Tale ipotesi è secondo Jokl (1931b: 190) e Meyer-Lübke 
(1935: 390) discutibile, poiché in gr. non è attestato un simile aggettivo. 
1071 Sandfeld afferma che il ngr. λάιoυ "pecora nera" parrebbe provenire piuttosto dall'arom. laĭŭ "nero" che 
non dall'alb. laj, ma siccome esso appartiene al greco settentrionale, -oυ potrebbe rappresentare una più 
antica -o (desinenza del neutro) e il sign. è identico a quello della parola albanese. 
1072 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/lai]. Scriban considera il rom. laĭ, lăŭ, láĭe "grigio 
scuro, maculato (detto delle pecore)" < alb. ljaj "id.". 
1073 Skok, cambiando idea, sostiene che il srb. laja deriva dal rom., a sua volta antica parola pastorale di prob. 
origine illirica. 
1074 Sala considera la voce rom. lai appartenente al sostrato del traco-daco. Se il colore generico per "nero" in 
rom. è negru (< lat. niger), voci specializzate come murg (v.) e lai e appartenenti al sostrato vengono 
utilizzate per indicare il colore nero degli animali. 
1075 Brâncuș afferma che la voce è penetrata nella altre lingue limitrofe dal romeno e dall'albanese. Egli 
considera poco convincenti le etimologie proposte sinora, ritenendo il rom. lai inseparabile dal 
corrispondente alb. Si tratterebbe di un termine specifico del linguaggio pastorale che si oppone a bardzu 
"bianco" (v. bardhë) e che quindi va considerato, come quest'ultimo, proveniente dal sostrato. 
1076 Secondo Ivănescu tali voci dovevano esistere anche in illirico, ma l'origine ultima è molto prob. daco-
misia. 
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provenienti da un sostrato preindoeuropeo, cfr. cauc. nordor. lah, laya "charbon, noir come 

le charbon", ar. lākh "macchia". Secondo lui, anche il gr. λάκκ-ος "nero" potrebbe derivare 

dal sostrato [quando invece i signn. documentati sono "stagno, pozza" e "vernice", N. d. 

A.]. 

 III. Le parole romena e albanese sono formalmente e semanticamente simili, anche 

se quelle romena e aromena presentano una semantica più estesa. Data la diffusione 

limitata in alb. e considerato il fatto che, in base a quanto riferito dalla maggioranza dei 

linguisti, il romeno risulta essere la lingua vettore della voce in questione (penetrata anche 

in srbcr., cec., ucr. e in ngr.), l'alb. lajë va considerato un romenismo. La var. llajë invece 

potrebbe implicare una mediazione slava, senza tuttavia escludere la possibilità di una 

velarizzazione dialettale.  

 Quanto alle origini della parola romena, esse restano inspiegate. Un lat. tardo laius 

esiste certamente, e il fatto che sembri designare un colore chiaro non comporta un 

ostacolo1077. Esso risulterebbe di primo acchito l'etimo più verosimile per la voce romena, 

ma un ostacolo importante costituisce la sua rara documentazione (solo in Gallia, nel VI-

VII sec.). Semanticamente improbabili le ipotesi relative al lat. labes "macchia"	   (sign. 

secondario rispetto a "caduta, crollo; rovina, distruzione, flagello") o al gr. λάγειoς "di 

lepre, come la lepre". Venendo al turco, Redhouse (1890: 1622) documenta l'ott. lay "mud; 

sediment" < pers. lāy "black viscous mud"1078. A parte il fatto che la parola ottomana non 

indica un colore, si tratta di un persianismo puramente libresco e letterario, che gran parte 

degli stessi dizionari ottomani neppure registrano. Inoltre, Suciu non inserisce il rom. lai(e) 

fra i turchismi. È arduo immaginare che un termine estraneo alla lingua turca parlata sia 

passato (per vie ignote) in area balcanica, per di più con sviluppi semantici così particolari. 

Meno inverosimile potrebbe essere l'origine dal gr. ἐλαία "oliva" (con possibile aferesi), 

per quanto non si conosca un aggettivo derivato da tale voce. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1077 Cfr. srb. barzast "grigiastro" e rom. barz, bardz "(detto di uccelli) grigio, grigiastro; dalle penne bianche 
e nere; bianco; (detto di capre) grigio; blu scuro, violaceo; screziato, pezzato (detto di animali)", barză 
"cicogna", arom. bardzu "blond filasse et bariolé (en parlant des chavaux et des mulets); nom donné à ces 
animaux ayant cette couleur", barză "mulet blanc", megl. bardză "nome di capra; dal muso rossastro e dal 
corpo nero, oppure dal capo striato di vari colori" ~ alb. bardhë "bianco". 
1078 Steingass (1892: 1114). 
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 magar (m.) "asino" ~ rom., megl. măgar (m.) "id.". 

 I. La voce albanese viene oggi ritenuta propria del ghego settentrionale e 

nordorientale secondo Çabej (2014: 268)1079 e l'ADGjSh (2008: 84-85), che segnala invece 

gomar, gamar "asino" come proprio del ghego nordoccidentale (documentato anche a 

Borgo Erizzo, Dalmazia), centro-meridionale e di tutta l'area tosca (compresa la Ciamuria). 

Măgar è voce comunemente usata nel romeno settentrionale1080 e nel meglenoromeno. In 

rom. (Banato) viene documentato anche gomar "asino"1081 mentre in arom. γumar "id."1082. 

 L'albanese conosce anche la forma magjar e quelle prob. derivate (gh.) margaç 

"id.", margaçth "asininus" 1083 , mentre il rom. ha derivati quali măgăruș, măgăraș, 

măgăreț1084. 

 La parola è presente anche nello slavo meridionale (bulg. magáre, magárec, 

magarica, srbcr. màgarac, màgare, màgarica1085). 

 II. Miklosich (1861: 29) riconduce tutte le lingue balcaniche allo sl. мaгapъ, мъгap 

"asino". Pușcariu (1940: 278) condivide tale tesi limitatamente al rom. măgar. 

 Sono invece molti gli studiosi che vedono come origine ultima delle voci 

balcaniche il ngr. γoµάρι "id." 1086, a partire da Cihac (1879: 180-181)1087. In particolare, 

Meyer (1891: 126-127, 253), seppur con riserva, presuppone che le varr. alb. del tipo 

magar-, confrontate con le parole slave, rappresentino una forma metatetica (alb. gomar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1079 Magar è attestato in base alle fonti fornite da Mann (1948: 259) a partire dalla fine del XIX sec. 
1080 Attestata secondo Tiktin (1988: 614) dalla prima metà del XVII sec.	  
1081 Scriban (1939) [https://dexonline.ro/definitie/magar]. 
1082 Papahagi (1963: 530-531).	  
1083 Meyer (1891: 126-127, 253). 
1084 Tiktin (1988: 614). 
1085 Berneker (1914: 2) reputa le voci sl. di origine ignota, ma conclude che forse potrebbe trattarsi di prestiti 
dall'alb. gomar, a sua volta < ngr. γoµάρι. 
1086 Secondo Meyer (1891: 126-127) il gr. md. γοµάριν "carico, fardello", dim. di γόµoς "id." secondo lui non 
è identico alla voce neogreca. Pertanto, è a suo parere più verosimile che γοµάρι si sia formato con il suffisso 
lat. -ārius e quindi inteso come "animale da soma", così come lat. sagmārĭus (> lat. tardo saumarius, 
Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/somaro/]) > it. somaro, gr. md. σαγµάριoς "munito di σάγµα, 
ovvero di basto", n. σαγµάριoν "cavallo da soma". A suo parere, la forma lat. sagmarius precede quella gr. 
σαγµάριoς, la quale ha prob. fornito il modello diretto per il nuovo significato del dim. γοµάρι. L'ar. ḥimar 
viene ritenuto del tutto distante dalle voci in questione: da esso non si giungerebbe alla parola greca. Thumb 
(1893: 115-116) sull'etimo della parola gr. rimanda a Meyer ma in nota 1 si sofferma sull'aspetto semantico, 
dichiarando che il sign. originario di γoµάρι(ον) era sicuramente "soma", come mostra anche la derivazione 
da γόµος "id.", e che il sign. di "animale da soma, asino" si è sviluppato più tardi. Vasmer (1908: 110-114) 
ritiene che gr. md. γoµάριον derivi da a. gr. γόµος "soma" + suff. -άρι(ν). Esclude che possa provenire da ar. 
ḥimār (antica tesi di Meyer). Il sign. originario era "soma", passando poi a designare anche "bestia da soma, 
asino", cfr. gr. ὄνoς "asino" e "carico" < lat. onus. Sandfeld (1930: 50), il quale riporta anche l'ipotesi di 
Schuchardt su una contaminazione tra σαγµάρι "bestia da soma" e γόµος, in nota 2 suppone che potrebbe 
trattarsi di due derivati paralleli di γόµος: γoµάρι "bestia da soma; asino" e γoµάρι "carico" < γόµος "id." 
come ngr. σαγµάρι "sella da carico" < σάγµα "id.". Il ngr. γοµάρι secondo Andriotis (1992: 70) < gr. md. 
γoµάριν < gr. md. γoµ-άριον, dim. dell'a. gr. γόµος. Secondo Babiniotis (2010: 316): < gr. md. γoµάριον 
"soma", der. da a. gr. γόµος "carico della nave", dalla rad. del vb. γέµω "essere pieno, essere carico". 
1087 Cihac aggiunge l'arom. gumar e vede come origine ultima delle varie voci balcaniche il ngr. γoµάρι. 



	   195	  

"id.") proveniente dalla voce neogreca (donde anche arom. gumaru "id.", rus. jumar 

"mula"). Tale tesi viene accolta dalla maggioranza degli studiosi, tra cui Vasmer (1944: 93; 

1944: 93)1088, Pascu (1922: 224)1089, Philippide (1927: 721)1090, Tagliavini (1937: 123), 

Mladenov (1941: 289), Papahagi (1963: 530-531)1091, Skok (1972: 351-352) e Desnickaja 

(1984: 315). Skok (1972: 351-352) comunque postula che sulla voce greca può aver agito 

l'influsso dell'ar. ḥomār 1092 , mentre le varianti metatetiche vengono considerate 

un'innovazione dello slavo meridionale. 

 Un'origine nell'ar. himar viene vista da Tiktin (1988: 614). Egli confronta le forme 

di tipo magar- (rom., alb., bulg., srb.) con quelle di tipo gomar- (ngr., alb.) riconducendole 

alla voce araba. Anche Skok inizialmente (1929: 124-132) riteneva la parola greca di 

origine semitica (ricollegabile all'ar. ḥomār "asino"), "grecizzata" sul suolo ellenico in 

seguito a una paretimologia, in base alla quale poi rimodellata per accostamento alla parola 

indigena γόµος e susseguentemente diffusa nei Balcani dal greco. 

 Vi sono studiosi quali Barić e Çabej che vedono nell'albanese l'origine ultima della 

voce balcanica mVgVr- (il tipo gomar- viene invece considerato un neogrecismo), mentre 

Șăineanu (1929)1093 si limita a ritenere il rom. măgar un prestito dall'alb. magar. In 

parcolare, Barić (1919: 54) considera il srbcr. magarac < alb. ma-gar, quest'ultimo 

collegato all'alb. k(ë)riç, kroç "puledro (d'asino)" e al vb. garris "ragliare", il tutto fatto 

risalire a una base *g(aχ)r(V)-1094. L'alb. gomar invece è secondo lui (1955: 81-82)1095 un 

neogrecismo. Çabej (1964: 29)1096 asserisce che forme alb. come gare "asina", gaç "asino" 

implicano che ma- sia un prefisso e che il lessema-base sia m. gar, f. gare. Egli (1976a: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1088 Secondo Vasmer il gr. md. γoµάρι(ον) "asino" è penetrato nelle lingue vicine, mentre la forma magar è 
metatetica. Per la metatesi cfr. il parallelo del srbcr. gòmila "collina" < mogyla. 
1089 Per il ngr. a < o cfr. ngr. dial. µαναστήρι (> bulg. manastir, rom. mănăstire) < µoναστήρι. 
1090 Le forme bulg. e srbcr. sono ritenute metatetiche anche da Philippide. 
1091 Secondo Papahagi arom. γumar assieme ad alb. gomar, tc. hymâr, ar. hmâr sono tutti neogrecismi. 
1092 Rocchi (2014: 105) sostiene che l'esistenza di ḥomār potrebbe essere indirettamente comprovata da una 
fonte riguardante il turco: infatti, rispetto all'ottomano letterario himar (< ar. ḥimār), viene attestata la var. 
homar "asinus" in Montalbano, testo in trascrizione che rispecchia una varietà di turco parlato del XVII sec. 
1093 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/magar]. 
1094 Tale accostamento ed etimologia è inammissibile secondo Çabej (2014: 91), il quale considera kërriç, 
kriç, kroç come diminutivi da kërr, kër "asino" (anche come agg. kalë kërr "cavallo cenerino", pelë kërre 
"giumenta grigia") < tc. kır "grigio; cavallo grigio". Çabej (1996: 245) inoltre considera il vb. garris, garrit 
"ragliare", secondo Meyer (1891: 120) < lat. garrire "ciarlare, cianciare", piuttosto una formazione 
onomatopeica alb. poiché in un latinismo la a atona avrebbe dovuto dare ë /ǝ/ (camisia > këmishë); cfr. gr. 
γαργαρίς "chiasso, strepito" (in Esichio), cimr. garm "urlo" ecc. e la rad. ie. *ger- "urlare raucamente" (in 
parole onomatopeiche) a cui Pokorny (1959: 383) riconduce anche l'alb. nguronj "ululare". 
1095 Inoltre, arv. gaidhur "id." < ngr. γαϊδούρι. 
1096 Il linguista albanese (2014: 268-269) riferisce le ipotesi [singolari e difficilmente credibili] di Konica (gh. 
margaç < lat. volg. marcatum < lat. mercatum) e Iljinskij (bulg., srbcr. magare < rad. mek-/meg- "belare; 
strillare"). 
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14-15) riporta il gh. áger "asino"1097 (che appare solo in Buzuku, metà del XVI sec.) ~ 

agërínjë "asina"1098 e li lega all'hapax gáre "asina" (Buzuku)1099. Alla forma base *gar 

sarebbero riconducibili secondo Çabej (2014: 269) anche alb. magar (con il pref. ma-1100), 

quest'ultima ritenuta formazione più recente, mentre gaç "asino" sarebbe un diminutivo 

oppure proverrebbe da margaç "asino" (in Bardhi) < *magar-ç1101. Çabej pertanto sostiene 

che il nome dell'asino in slavo meridionale e in romeno provenga dall'albanese. Alb. 

gomar invece viene da lui (1996: 274) ritenuto un neogrecismo (d'accordo con Meyer), 

generalizzatosi in alb. a scapito di magar e ager. Alb. gom "carico; asino"1102 (Leotti, 

Godin) è secondo Çabej più una formazione interna (abbreviazione di gom-ar, percependo 

-ar come suff.) che un prestito dal gr. γόµος "carico". 

 Un'origine autoctona (paleobalcanica) viene presupposta per l'albanese da Oštir 

(1923: 99, 111, 118; 1929: 291-292)1103, mentre per quest'ultimo e il romeno (dove si parla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1097 Dove a- rappresenterebbe un formante come in akull "ghiaccio", ambël/ëmbël "dolce", avull "vapore", 
ipotizzando una base *gar < *gṷor- o *gṷṛ- [con il tipo di r sonante che ha dato ar in alb., sulla linea di 
Pedersen (1895a: 544) e Jokl (1929b: 68)] < ie. *gṷerú-s "pesante", cfr. a. ind. garimā´ "pesantezza, peso", gr. 
βαρύς, lat. gravis, got. kaúrjōs "pesante" in Pokorny (1959: 476). Brâncuș (1983: 94-95) ritiene poco chiara 
l'ipotesi di Çabej relativa al presunto pref. a-: il fatto che nel sec. XVI esistino anche le forme non prefissate 
dimostra che non si tratta di formazioni molto antiche. Egli inoltre si chiede perché le lingue balcaniche non 
abbiano mutuato dall'alb. (ipotesi di Çabej) anche le forme prive di prefisso. Perciò, Brâncuș conclude che 
alb. ager comporta un'etimologia diversa da magar e gomar. 
1098 Con il suff. -injë come in rob "schiavo, prigioniero" ~ robinjë "schiava, prigioniera", ujk, uk "lupo" ~ 
ukinjë "lupa" ecc. 
1099 Çabej (1988: 87) sostiene che gáre "asina" rispetto ad áger "asino" (frequente anche in toponimia: Qafa 
Agrit, letter. "collo dell'asino", Shpinager, Shpiragër, letter. "dorso dell'asino", Kroni i Agrushit) mostra una 
riduzione delle vocali atone probabilmente a causa dell'accentuazione intensiva della sillaba tonica. 
1100 Xhuvani-Çabej (1956: 81) affermano che si tratta di un prefisso (o infisso) non panalbanese dalla 
funzione intensiva o altrimenti oscura: mafes (thes), mastap (stap), humakush (< tc. kuş), malangue (langue), 
magjyp (Aegyptius, ngr. γύφτoς), zallamahi (zallahi), sharamanduk, -em (sharanduk), gushmakuqës 
(gushkuqës), top. Macurel (cfr. currel, curril). Alcune di queste voci vengono secondo loro usate assieme 
alla forma originaria: zogu e mazogu, xhuxh e maxhuxh, gogu e magogu [si tratta di Gog e Magog, nomi che 
nella tradizione biblica e in quella coranica si riferiscono a individui o popolazioni di natura leggendaria, N. 
d. A.]. Essi aggiungono che il pref. ma- si incontra anche nelle lingue slave (klen ~ maklen) e in neogreco 
(µαρόκoς < it. rocca). Brâncuș (1983: 94-95) osserva che il pref. ma-, ritenuto autoctono da Çabej, è 
estremamente improduttivo e dalla funzione particolarmente dubbia, a tal punto da far pensare che, in base 
agli esempi forniti da Xhuvani-Çabej, potrebbe non trattarsi nemmeno di un prefisso. 
1101 Çabej sostiene l'avvenuto passaggio semantico da "carico" ad "asino" come in gr. ὄνoς "asino; carico", it. 
somaro < soma "carico" (lat. sagma) ecc., e inoltre si oppone a un'origine di ager dal tc. aygır "stallone" sia 
per motivi semantici (cfr. f. agërinjë "asina") sia per il fatto che i turchismi, essendo prestiti recenti, non 
hanno subito mutamenti importanti in alb. sia per la presenza della voce anche in toponomastica. 
1102 Da gom deriverebbero gomçe "puledro d'asino", gomíç "tonto, ottuso", t. gomeshë "asina", gh. gamúc 
"puledro d'asino" (con il cambio o > a soprattutto in sillaba pretonica, fenomeno frequente in ghego). 
1103 Oštir inizialmente (1923: 99, 111, 118) riporta la voce (prob. paleobalcanica) ἀνιαρ-σεξέ "onobrichide 
(pianta)", fatta derivare da *amar-sek(o)-sse, il cui primo elemento è posto in rapporto con alb. gomar (cfr. il 
fitonimo gr. corrispondente, con il primo elemento oνo- identificato con ὄνoς "asino"). In seguito, egli (1929: 
291-292) sostiene che il palb. ma-gár "asino" va ricondotto a una base *[a]gár-, se il dac. ἀνιαρ-σεξέ sta per 
*ἀγαρ-σεξέ. 
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di sostrato) da Poghirc (1969: 345)1104, Brâncuș (1983: 94-95) e Sala (2006: 84, 87)1105. 

Secondo Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 78) il sostrato in questione è protoalbanese. 

Al contrario, Paliga (2006: 127) reputa autoctona solo la parola romena1106. In particolare, 

Brâncuș (1983: 94-95) ritiene rom. măgar autoctono e aggiunge che un'ipotesi di 

derivazione greca difficilmente spiegherebbe una metatesi gVmVr- > mVgVr- avvenuta in 

modo parallelo in rom., bulg. e srbcr., rimandando a Bogrea per quanto riguarda il 

fenomeno di metatesi in romeno1107. Secondo Brâncuș, solo l'alb. possiede la forma 

metatetica magar e quella iniziale gomar [ignorando così il rom. (ban.) gomar e l'arom. 

γumar, N. d. A.]. 

 Un'ipotesi preindoeuropea viene avanzata da Lahovary (1955: 333), che raffronta le 

parole rom., alb. e ngr. ad ar. ḥimar "asino" e berb. a-gmar "cavallo". 

 L'ipotesi di un'origine latina viene sostenuta da Ciorănescu (1958-1966: 494), che 

vorrebbe il rom. măgar < lat. ŏnāgrārius [quando invece il latino ha ŏnăger e ŏnagrus 

"asino selvatico, onagro", N. d. A.]. Partendo dall'ipotetica parola latina, si avrebbe: 

*onagarius (con dissimilazione) > *unăgariu > un *năgar > un măgar (con ulteriore 

"disimilación de orden sintáctico"), cfr. fr. onagrier, citando inoltre Giurescu riguardo alla 

presenza di onagri in Romania sin dall'antichità. 

 Un etimo germanico viene proposto per l'alb. magar da Orel (1998: 240), il quale 

basandosi sulla var. dial. margaç [che invece è semplice metatesi < *magar-ç, a sua volta 

prob. < srbcr. magar(ac), N. d. A.] presuppone una forma originaria *margar (di cui 

magar sarebbe il risultato di una dissimilazione delle sonoranti) < *margë < gmc. *marxjō, 

cfr. a. al. ted. mar(i)ha "giumenta", mar(a)h "cavallo", a. nord. merr "giumenta" ecc. La 

forma magar sarebbe poi penetrata nelle altre lingue balcaniche. 

 III. L'origine greca della voce nelle varie lingue balcaniche (alb., srbcr., bulg., 

rom.), in base a quanto riferito da buona parte degli studiosi (in particolare, Meyer e le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1104 Poghirc afferma che la voce è passata in bulgaro dal romeno, mentre in serbocroato dall'albanese o dal 
romeno perché essa manca nello slavo comune. La parola in albanese e in romeno sembrerebbe antica, prob. 
autoctona. 
1105 Sala considera la voce rom. appartenente al sostrato del traco-daco (variante del tracio, mentre da 
quest'ultimo proverrebbe l'alb.). 
1106 Paliga considera primario il rom. măgar, mentre mutuato l'alb. magar (varr. come gomar vengono 
considerate metatetiche, opponendosi alla maggioranza degli studiosi). La voce sarebbe secondo lui 
relazionata a măgură "colle" e quindi avrebbe come sign. originario "mountain animal (used for traction in 
mountainous areas)" [voce ritenuta autoctona dalla maggioranza degli studiosi romeni, ma da ritenersi prob. 
un prestito dall'a. sl. mogyla "tumulo", N. d. A.]. 
1107 Bogrea (1923: 460) confronta il top. rom. Gămălia (monte nel distretto di Prahova) con la var. 
corrispondente moldava măgălie = gămălie (come măgar = gomar) accanto all'ungh. gomoly, gomolya 
"Ball; kügelformiger Käse", sottintendendo un fenomeno di metatesi proprio del romeno e ignorando 
l'etimologia slava della voce in questione nonché la metatesi propriamente slava di tali voci, cfr. a. sl. mogyla 
~ sl. gomyla > alb. magulë ~ gamule. 
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precisazioni di Vasmer), è innegabile. L'alb. gomar è inseparabile da magar, quest'ultimo 

da ritenersi uno slavismo (accanto al rom. măgar) poiché, come giustamente fanno notare 

Vasmer, Skok ecc. (q. v.), la metatesi gVmVr- > mVgVr- è un'innovazione slava: cfr. alb. 

magulë "collina, montagnola" ~ gh. gamule "mucchio di terra, mucchio d'erba o di pietre" 

< a. sl. eccl. mogyla ~ gomyla "tumulo", da cui prob. deriva anche il rom. măgură "collina, 

collinetta". Il fenomeno relativamente tardo o pretonico > a in certi prestiti relativamente 

recenti in albanese1108 contribuisce a corroborare tale ipotesi. 

 Brâncuș a ragione suppone che l'alb. (gh.) ager "asino" possa risalire a un etimo 

diverso. Tuttavia, lungi dall'invocare artificiosamente parole "autoctone" albanesi (Barić, 

Çabej), romene (Poghirc, Brâncuș) o paleobalcaniche (Oštir), è ancora il greco a spiegare 

in modo chiaro l'etimologia di tale voce. Si tratta di un possibile grecismo (senza tuttavia 

escludere un tramite latino) risalente al gr. ὄναγρος "asino selvatico, onagro" (< ὄνος 

"asino"1109 + ἄγριος "selvatico"). Per quanto riguarda l'hapax (gh.) gáre "asina", che Çabej 

ritiene come possibile forma aferetica di áger, è altamente verosimile un eventuale 

incrocio con magar(e). 

 

 

 t. mëz, gh. mãz (< manz1110) (m.) "puledro (di cavallo o d'asino); puledro di due-tre 

anni" ~ rom. mânz, mold., ban. mândz (m.) "puledro di cavallo; (reg.) puledro d'asino", 

arom. mândzu, megl. mǫnz. 

 I. Mëz/mãz è voce panalbanese1111, così come mânz è panromena1112.  

 Vanno notati i seguenti derivati, corrispondenze e confronti: alb. mëzat, muzat1113, 

mzat1114 "torello, manzo; toro non castrato" (voce prevalentemente ghega1115), mëzak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1108 Gatuaj "preparare, cucinare" < sl. gotovъ, bagëti "bestiame" < sl. bogatъ + i, matukë "zappa, marra" < sl. 
motыka, manastir < ngr. µoναστήρι ecc., Topalli (2007: 139). 
1109 La voce greca è secondo Frisk (1970: 397-398) un forestierismo di origine sconosciuta. Egli riferisce il 
parere di Brugmann secondo il quale si tratterebbe di un prestito, insieme a lat. asinus, da una lingua del 
Ponto meridionale; cfr. anche arm. ēš (gen. iš-oy) e sum. anšu "asino". 
1110 Secondo Çabej (2014: 340-341) la nasalità della vocale viene persa in estensioni come mëzat/mëzore a 
livello panalbanese (rispetto al rom. mânzat, mânzoc, con conservazione della nasale), cfr. Buzuku, che ha 
ancora manz "puledro" rispetto a mëzat "torello". 
1111 Mann (1948: 262, 266, 283); Çabej (2014: 341); Topalli (2007: 118). Secondo l'ADGjSh (2008: 94-95) la 
voce alb. è documentata anche nel çam. e nell'arb. di Piana degli Albanesi (Palermo) e Portocannone 
(Campobasso). Stando a quanto riferito da Mann (1948: 262) e Çabej (2014: 341), la parola alb. (come manz 
"puledro") è attestata a partire dalla metà del XVI sec. 
1112 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/manz]. Stando a quanto riferito da Tiktin (1988: 676), rom. 
mânz è attestato dalla prima metà del XV sec. Secondo Ionescu (1985: 132) invece essa è attestata dal XVI 
sec. come "puledro d'asino", mentre dal XVIII sec. anche come "puledro di cavallo". 
1113 La forma dial. muzat è secondo Mann (1948: 301) attestata tra la fine del XIX e gli inizi del XX sec. 
1114 Var. attestata a Triesh/Zatrijebač (Montenegro) da Zymberi (1996: 105). 
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"vitello" (t. di Opari, Coriza)1116 ~ rom. mânzat "vitello svezzato dall'età di pochi mesi o al 

massimo di due anni"1117, arom. mânzac "puledro", mân(d)zat, (Albania) mâzat "vitello, 

giovane manzo"; alb. mëzatore "giovane mucca che ha partorito e a cui hanno tolto il 

vitello", gh. mëzatuer "manzo", mazatuer "vitello di un anno; torello, manzo", in 

Montenegro "vitello della mucca mazë" (v. sotto) (Kllezën/Klezna, Anamali)1118, mazatore 

"vitella; manza", t. mazatuar "torello, manzo"1119 ~ rom. mânzată (Maramureș) "mucca 

senza vitello da latte"; alb. t. mëzore "giovenca che non ha partorito; vitella, manza"1120, 

gh. mzore (Kojë/Koći e Dol, Guci/Gusinje)1121, gh. mëzuer "giovane manzo"1122 ~ rom. 

mânzare, mold. mândzare "pecora lattiera"1123. 

 In alb. si hanno ulteriori derivati quali: t. mëzë, gh. mãze "puledra"1124; mazatak/e 

(= mazatuer, mazatore) 1125 , mazore "(di animali da latte all'inizio del periodo di 

allattamento) dal latte denso, che dà il primo latte; *puledra"1126, in Montenegro "aratura 

autunnale" (Brajshë/Brajše, Anamali)1127; mazë "detto di mucca che ha partorito da un 

anno e non produce latte durante l'anno corrente" 1128 , "vitella di un anno" 1129, in 

Montenegro "capra a cui è morto il capretto" (Llofkë/Lovka, Grudë/Gruda), mazaçok 

"vitello della mucca mazë, vitello che viene allattato da tale mucca dopo un anno" (Dol, 

Guci/Gusinje), mazujkë "puledra" (Martiq/Martići, Guci)1130, mzueror (= mëzat) (Cemi i 

Llofkës)1131; vb. mëzej1132, mëzoj "allattare; prendere il latte", mëzim "allattamento"; prob. 

antr. Mazi1133, Muzaki (Musacius, 1274) (anche arb. di Molise e Sicilia), Muzhaqi; top. 

Guri Muzaqit, Muzhaka (vicino a Filat/Φιλιάτες, Ciamuria), Myzeqe1134 (regione alb. nota 

in it. come Musacchia, prob. dall'antr. Muzaka/Muzaki). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1115 Mann (1948: 283), ADGjSh (2008: 132, 133). Stando a quanto riferito da Mann, alb. mëzat "manzo, 
torello" è attestato dalla metà del XVI sec. 
1116 Çabej (2014: 390). 
1117 La parola rom. è secondo Tiktin (1988: 677) attestata dalla prima metà del XV sec. 
1118 Zymberi (1996: 98). 
1119 Tutte voci attestate dalla prima metà del XX sec., stando alle fonti fornite da Mann (1948: 266, 283). 
1120 Voce secondo Mann (1948: 284) attestata dalla fine del XIX sec. 
1121 Forma attestata in Montenegro da Zymberi (1996: 105). 
1122 Voce secondo Mann (1948: 284) attestata dalla prima metà del XX sec.	  
1123 Le voci rom. sono attestate secondo Tiktin (1988: 677) dall'inizio del XIX sec. 
1124 Meyer (1891: 276; 1892a: 28), Dema (2005: 130), Zymberi (1996: 98). 
1125 Dema (2005: 130). 
1126 Newmark (1999: 493).	  
1127 Zymberi (1996: 98). 
1128 FGjSh (1954: 295). 
1129 Gazulli (1941: 251). 
1130 Zymberi (1996: 98). 
1131 Zymberi (1996: 105). 
1132 Attestato secondo Mann (1948: 284) dalla prima metà del XX sec.	  
1133 Secondo Çabej (2014: 341) attestato come Masi sin dalle prime migrazioni degli Arbëresh in Italia.	  
1134 Çabej (2014: 390). 
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 Da notare che nel rom. settentrionale la parola è particolarmente produttiva, p. es.: 

mânzoc, mânzulică, dim. mânzișor, mânzuleț1135; vb. mânzí (reg.) "fecondare (detto di 

giumenta), accoppiarsi"1136, "detto delle giumente quando sono in calore"1137, mânzăți 

"rimanere senza vitello (detto della mucca)", mânzățiș "bestiame giovane", mânzălău 

"torello", mânzărar 1138 , mânzar "pastore di pecore lattifere; sezione dell'ovile dove 

vengono chiuse le pecore lattifere", agg. mânzesc "proprio dei puledri", avv. mânzește 

"come i puledri; detto di un riso forzato in cui si mostrano i denti", mânzóc, buc., arom. 

mânzac "puledro di due o tre anni", mânzărărit "razione di formaggio che si include nella 

paga annuale di un mânzărar", strămânzățí "(detto di vacca) rimanere sterile per un 

periodo di tempo", antr. Mânzu(l), Mânzea, Mânzoiul, Mânzat, Mândzatul (1489)1139, top. 

Mânzați (1434)1140, Mânzălești, Mânzătești ecc., arom. top. Mândzi1141. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: sass. munsel "puledro, piccolo 

cavallo", ungh. mënzàlo "mucca sterile", bulg. mandzara "capra lattifera", ucr. menzara 

"pecora lattifera"1142, мeнджун "compratore (nel commercio dei cavalli)", мeнджувaти 

"condurre una trattativa di commercio", мeнзepя "pecora lattifera", мeнзepi "agnelli nati in 

autunno"1143. 

 II. Buona parte degli studiosi, a partire da Stier (1862: 148)1144, confrontano la voce 

alb. con quelle rom. e il messap. Menzana1145, ipotizzando un etimo paleobalcanico 

(illirico o tracio) o illirico-alpino. Molti di essi le riconducono a una rad. ie. *mend- 

"allattare; succhiare; mammella" (supponendo un prob. sign. originario "giovane animale 

che succhia") a cui viene fatto risalire anche l'alb. mënd, mëzej/mëzoj "allattare; prendere il 

latte"1146. Tra questi vanno menzionati: Meyer (1891: 276; 1892a: 28), Kretschmer (1896: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1135 Tiktin (1988: 676). 
1136 DAR (2002) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/m%C3%A2nzi]. Der. attestato secondo 
Tiktin (1988: 677) dalla prima metà del XVII sec. 
1137 Scriban (1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/m%C3%A2nzi].	  
1138 Der. attestato secondo Tiktin (1988: 677) dalla metà del XIX sec. 
1139 Tiktin (1988: 677). 
1140 Tiktin (1988: 677).	  
1141 Russu (1981: 358), DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/str%C4%83m%C3%A2nz%C4%83%C8%9Bi]. 
1142 Russu (1981: 358). 
1143 Scheludko (1926: 138). 
1144 Stier sostiene che l'alb. va confrontato col valacco mănzu. Interessante è a suo parere il passo di Festo in 
cui si dice che i Salentini (Messapi) chiamavano Menzana il dio Giove a cui sacrificavano un cavallo, 
aggiungendo che potrebbe essere pertinente anche il frig. Mαζεύς = Zεύς. 
1145 Hamp (1957: 79) afferma che il confronto di alb. e rom. col nome divino salentino Menzanas, da quanto 
fatto notare da Çabej, "is less than specific because of the widespread geographical distribution and uncertain 
origin of the term". Tale osservazione viene condivisa da Ölberg (2013: 17, 23). 
1146 Secondo La Piana (1939: 113) il riferimento di manz e mënd a una base ie. *mend- è errato in quanto 
fondato sul falso presupposto della conservazione del gruppo nd ie. in alb. 
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266), Densusianu (1901: 29)1147, Ribezzo (1907: 12-14), Charpentier (1907: 436)1148, 

Treimer (1917: 394-395), Walde-Pokorny (1927: 232-233)1149, Schmidt (1930: 32-33), 

Tagliavini (1937: 184; 1965: 265)1150, Pușcariu (1940: 178)1151, Vasmer (1953: 609-

610)1152, Walde-Hofmann (1954: 29-30), Porzig (1954: 150)1153, Krahe (1955: 84, 103, 

115)1154, Ciorănescu (1958-1966: 527-528)1155, Pokorny (1959: 729)1156, Rosetti (1962a: 

59, 116), Hubschmid (1963b: 79-80)1157, Çabej (1964: 13, 16; 1976a: 319; 2014: 340-

341)1158, Poghirc (1969: 332-333)1159, Georgiev (1977: 111-114; 1983: 1157), Neroznak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1147 L'età molto antica di mânz in rom. è secondo Densusianu dimostrata dal passaggio en > ân, che non 
lascerebbe dubbi sul fatto che la voce illirica sia penetrata in latino anticamente. 
1148 Secondo Charpentier, dal punto di vista semasiologico si potrebbe dubitare che una stessa parola indichi 
"cavallo, bue, cervo". Tuttavia lat.-ill. mannus, alb. mës [var. tosca riportata da molti autori] da un lato e md. 
al. ted. menz "mucca sterile" dall'altro provano che il passaggio semantico da "cavallo" a "mucca" è possibile. 
Anche il lat. armentum si usa sia per i cavalli sia per i buoi. 
1149 Aggiungendo che resta ancora da chiarire se tutta questa famiglia sia di origine illirica oppure celtica. 
1150 Tagliavini dà anche il gh. (Borgo Erizzo) măz "puledro". 
1151 Pușcariu parla di relitti di dialetti autoctoni. 
1152 Secondo Vasmer è molto dubbia la tesi di Schmidt di mettere in rapporto il rus. кóмонь "cavallo" col lat. 
mannus. 
1153 Secondo Porzig alb. mëz < *mënz. 
1154 Krahe sostiene che Menzanas "signore (> dio) dei cavalli" < *mendi ̯anas, in relazione con ie. *mendi ̯o-, 
*mondi ̯o- da cui le voci alb., rom., lat.-ill. mannus. Infatti il lat. mannus secondo lui deriva forse da ill. 
*manda- (da cui anche il romanzo *mandius): la rad. ie. è *mend-/*mond- "succhiare; petto", da cui a. al. ted. 
manzon "ubera", alb. ecc. Secondo Walde-Hofmann (1954: 29-30), Ernout-Meillet (2001: 384) e Solta 
(1980: 42-43) lat. mannus "cavallino, pony" è una forma dial. di *mandus, prestito da una lingua 
settentrionale, più esattamente illirica, entrata in lat. prob. attraverso il venetico. Le voci rom. e alb. risalgono 
a una base *manza-, *mandi ̯a-, in rapporto apofonico col nome illirico Menzana. Ciorănescu (1958-1966: 
527-528) preferisce come origine del lat. mannus quella illirica (Meillet) rispetto a quella celtica proposta da 
Thurneysen (1884: 32) e Treimer (1914: 336-379), ritenendo poco sicura l'ipotesi di Thurneysen secondo cui 
il mutamento nd > nn sarebbe celtico. 
1155 Rom. mânz prob. < ill. *mandus/*manzus a cui corrisponde il lat. mannus "cavallino", cfr. messap. 
Jupiter Menzana, alb. mëz, sard. mandzu, it. manzo ecc. Il sign. primitivo di *mandus è secondo Ciorănescu 
"svezzato, slattato", cfr. basc. mando "mulo; sterile", sp. mañero "sterile" (Corominas). 
1156 Pokorny fa risalire a una rad. ie. *mend-, *mond- "allattare; succhiare; mammella" e "giovane animale" le 
seguenti lingue: alb. mënd "allattare, succhiare", mëzej "allattare", mëz ecc. (*mondi ̯o-), ill. mandos 
"cavallino" > dial. mannus, messap. (Juppiter) Menzana (*mendi ̯o-no-) "dio a cui si sacrificano cavalli" 
(dall'illirico proviene il romanzo mandius "puledro; manzo" > rom. mânz "puledro", mânzat "giovane 
mucca", ted. del Tirolo Manz, Menz "mucca sterile", ren. Minzelkalb, basc. mando "mulus" ecc.), irl. md. 
menn (*mendo-), mennán "giovane animale, vitello, puledro", gael. minnseach "caprettino", cimr. mynnan 
"capretto", corn. min "haedus", bret. menn "giovane animale", a. al. ted. manzon "mammelle". Egli aggiunge 
che la base ill., gall. mand- potrebbe anche contenere la rad. ie. *mṇd- (in rapporto di apofonia). 
1157 Il quale parla di una base ill.-alb. *mandio < *mondio, che risale alla rad. ie. *mend- "succhiare", con 
regolare grado forte apofonico *mond-. 
1158 Çabej inizialmente (1964: 13, 16) afferma che rom. mânz può provenire da un a. alb. *mënz (> t. mod. 
mëz), ritenendo a ragione la var. t. mës più recente. In seguito, Çabej (2014: 340-341) ammette la tesi di Stier 
e ipotizza una rad. ie. *mand- "succhiare", sostenendo che il termine illirico era mand- (Mandeta, Mανδύριoν 
in Puglia, Krahe) e che il nucleo semantico è "allattare; succhiare il latte". 
1159 Poghirc distingue le forme germaniche e italiana (sett. e mer.) dove si ha sempre il sign. di "vitello; toro" 
da quelle rom. e alb. dove si ha sempre "puledro". Al primo gruppo egli collega rom. mânzat(ă), mânzar(e), 
mârzară e alb. mëzat (muzat, mzat), mëzorë, mëzuer, mëzatore che significano sempre "vacca" e non 
"cavallo". Egli tuttavia aggiunge che i due gruppi potrebbero risalire alla medesima radice (Giuglea-Ivănescu 
ricostruiscono un trac. *mel(d)z "allattare") e quindi a un ie. *mend/*mond (Pokorny). L'ipotesi secondo cui 
la voce sia esclusivamente illirica, usata come argomento a favore di un sostrato romeno illirico verrebbe 
smentita dalla sua attestazione anche in tracio, per cui i termini rom. e alb. sono secondo Poghirc 
indipendenti. 
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(1978: 199), Solta (1980: 42-43), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 358-359)1160, Brâncuș 

(1983: 97-100)1161, Domi (1983: 11)1162, Ionescu (1985: 132-135), Ernout-Meillet (2001: 

384), Janson (1986: 27, 115-116, 152-153)1163, Ivănescu (1993: 313)1164, B. Demiraj 

(1997: 267)1165, Orel (1998: 265), Kalužskaja (2001: 141-142), Cimochowski (2004: 285, 

408), Sala (2006: 84, 87), Paliga (2006: 134) (con riserva)1166 e Topalli (2007: 118). Illyés 

(1988: 248), Du Nay (1996: 76) e Orel (1998: 265)1167 ipotizzano per le voci romene un 

sostrato protoalbanese.  

 In particolare, Meyer (1891: 276; 1892a: 28) osserva che la ë in tosco testimonia 

l'esistenza di una nasale1168, successivamente caduta, mentre il gh. mãz indica una base 

antica *manza(s) < *mandi̯a = *mondi̯o- ~ rad. ie. *mend- "allattare, prendere il latte", cfr. 

alb. mënd "allattare"1169. Oltre alle voci romene, egli fa notare l'ampia diffusione della 

parola anche in altre parlate, italiane e tedesche (gard. mants "toro", máńzä "giovenca", it. 

manzo, sard. manzu "torello", cmsc., trent. manza "giovane mucca", bav. manz, menz 

"sterilis vacca", ren. minzelkalb "juvenca") e sostiene che *manza- è una voce illirica 

alpina che indica il puledro e il manzo, la cui diffusione sin dall'antichità presso gli Illiri 

sarebbe dimostrato dal messap. Menzana. Ribezzo (1907: 12-14) vede nel top. Manduria e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1160 Qalunque sia la zona dell'origine di tale voce [celtica (cfr. anche basc. mando "mulus"), illirica delle Alpi 
(Meyer) o traco-illirica] o la lingua tramite la quale essa si è diffusa in altri territori, la rad. *mad-/*mand- 
viene ritenuta ie. (v. Tomaschek). 
1161 Brâncuș ricostruisce un ipotetico alb. com. *menz, *manz e rom. com. *măndzu, *mănzu, distinguendoli 
dalle altre lingue in quanto risalenti a un'origine illiro-tracica, visti i derivati inesistenti nel dominio 
linguistico della Románia occidentale. Brâncuș aggiunge che prob. già nel rom. com. *măndzu significasse 
"piccolo di animali domestici di grossa taglia; piccolo di animale domestico nel periodo dell'allattamento". 
Da questo sign. generico del rom. com., che riguardava tutti gli animali domestici (nel sec. XVI aveva anche 
il sign. di "puledro d'asino") si spiegherebbero le accezioni specializzate dei derivati mândzat "vitello; 
manzo", mândzare "pecora lattifera". 
1162 Domi aggiunge l'engad. manz "toro castrato". 
1163 Janson (1986: 27, 116) tuttavia si mostra indeciso tra una base *mondi ̯o- (Ölberg) e (1986: 115) *mandi ̯ā 
(Camaj). 
1164 Secondo cui si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine molto prob. daco-misia. 
1165 B. Demiraj a proposito del palb. *mandi ̯o- propone un *mh2ent-i ̯o-. 
1166 Secondo Paliga è difficile supporre che le forme nelle varie lingue possano derivare dal "same 
prototype". Un'origine comune rom.-alb. è secondo lui certa: si tratterebbe del sostrato tracio (con un 
possibile parallelo in illirico grazie al teonimo Menzana). Le forme in questione potrebbero essere state 
mutuate nel latino post-classico e anche in altre lingue. Se a questo gruppo andasse aggiunto il basc. mando, 
l'etimo ultimo potrebbe essere preie., dal sign. originario di "vitello, piccolo animale". 
1167 Orel ipotizza un palb. *mandi ̯a. L'it. manzo e altre forme andrebbero invece ricondotte al messapico, 
dove il nome di Giove (Menzana) è strettamente imparentato all'alb. 
1168 Alb. mãz/mëz < *manz ~ ie. *mandi ̯ō, a. al. ted. manzon, bret. menn "capretto", Topalli (2007: 118). 
1169 Çabej inizialmente (1936: 52) sostiene che è difficile stabilire l'origine ultima della parola vista la sua 
grande diffusione dalla Romania fino alla Francia meridionale, Renania e Sardegna. Secondo lui non si può 
decidere se sia un antico prestito dall'illirico o da qualche altra lingua di sostrato o se all'inverso l'alb. e il 
resto della famiglia provengano dal latino, o se infine tra alb. e parole romanze ci sia una parentela originaria, 
perché i confini tra parentela originaria e prestito in epoca antica non sono sempre netti. La tesi di Meyer di 
ricollegare mëz al vb. mënd è a suo parere criticabile per il fatto che l'alb. mënd potrebbe non essere altro che 
il lat. mandere "masticare". 
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negli antr. Mανδύριον, Mandurium, Mandorium1170 (Puglia) un tema primitivo mando-

/mendo- "puledro, cavallo" esistito anche in messapico grazie all'aggiuntivo Menzana (< 

mendi̯ano, mandi̯ano) "equinus, equonus" (cfr. lat. Epona, Equona) portato da Iupiter, 

ipotizzando un ill. *mandia in base alle testimonianze dell'albanese e del gruppo romeno. 

A suo parere, nello stesso veneto-illirico si incontra l'antr. Menda, raffrontato con l'antr. 

taren. Ἴκκoς [cfr. ἵκκoς "cavallo", N. d. A.] = ἵππoς "cavallo". Çabej (1976a: 319), pur 

riconoscendo che i diminutivi maschili in -z sono rari rispetto ai femminili in -zë (lez, forse 

brez, murriz/morriz), ipotizza che alb. mãz/mëz e rom. mânz potrebbero rappresentare un 

tipo arcaico di diminutivi. Georgiev inizialmente (1965b: 78), sulla linea di Hasdeu, vede 

nel rom. mânz un termine molto prob. proveniente dal sostrato daco1171. In seguito, egli 

(1977: 111-114) ricollega all'ill. Menzanas il MEZENAI che si legge al termine di 

un'iscrizione tracia frammentaria. Secondo lui, la corrispondenza fra il termine tracico e 

quello illirico si può stabilire in base al fatto che tale iscrizione è accompagnata 

dall'immagine di un cavaliere. Sarebbe a suo parere qui pertinente anche il nome proprio 

trac. Mεζαναια (Dečev). Altrove Georgiev (1983: 1157) identifica una base mez- nei nomi 

del dio tracio a cavallo Mεζην collegandola con alb. mëz- "stallone"1172. Kalužskaja (2001: 

141-142) infine sostiene che l'alb. e il rom. consentono di ricostruire una forma-base non 

solo a vocalismo o (come fa Meyer), ma anche a vocalismo e, cfr. p. es. t. rërë, gh. ranë < 

lat. arēna, t. qëndër, gh. qandër < lat. centrum. Pertanto, dal punto di vista fonetico tale 

voci possono ricollegarsi all'ill. Menzanas e celt. *mendos, ma non al tracio; inoltre, lat. 

mannus e basc. mando mostrerebbero un grado apofonico diverso. Sempre in base a criteri 

fonetici, non è possibile secondo la studiosa russa stabilire se il lessema rom. risalga 

all'alb. o se entrambi risalgano all'ill., o ancora se alb., rom. e ill. non dipendano invece da 

una diversa fonte comune. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1170 Secondo Ribezzo, Mανδύριον potrebbe corrispondere ad a. ind. mandurā´ "stalla di cavalli", mandirá-m 
"casa", gr. µάνδρα "capanna, stalla", it. mandra "gregge, torma di cavalli", se questi nomi si basano 
effettivamente sullo stesso etimo, "nel qual caso la concordanza celto-illiro-aria sarebbe forse da spiegare con 
una mediazione scitica". Tale derivato secondo lui doveva essere usato spesso come toponomastico nella 
lingua progenitrice del messapico, se il mcd. Mανδαραί, Mandarae è di origine illirica. Egli conclude che 
"questo costume o nota etnica 'l'allevamento dei cavalli' spetta certamente all'elemento illirico della 
Messapia: attribuirlo all'elemento ellenico sarebbe supporre una non causa". Anche Krahe (1955: 84, 103, 
115) pone l'ill. *mand-/*mend- "(piccolo) cavallo" alla base dei toponimi Manduria (Calabria), Mandonia 
(Lucania) e Mανδαραί (Macedonia). 
1171 Ciorănescu (1958-1966: 527-528) ritiene improbabile tale ipotesi. 
1172 Schütz (1984: 532-533) si oppone ritenendo l'origine illirica evidente: la rad. *mand-i- relativa all'alb. 
corrisponde al messap. menz-, per cui la voce è difficilmente collegabile al trac. mez "cavallo, stallone". 
Similmente, Çabej (2014: 340-341) afferma che la ë in tosco, la quale testimonia la caduta della nasale dopo 
la vocale (Meyer), permette di confermare una base manz e di escludere un legame col trac. MEZHNAI.  
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 I derivati romeni in -at vengono da Philippide (1927: 723)1173 e Brâncuș (1983: 97-

100) visti come l'origine delle formazioni albanesi. Secondo quest'ultimo, senza che sia 

assolutamente necessaria l'intermediazione di un verbo (anche se non è difficile 

presupporre l'esistenza di un vb. rom. *a mânza "succhiare", visto che verbi simili esistono 

in alb.), il legame etimologico di *măndzu "animale domestico che succhia" con l'azione 

del succhiare è sufficiente per spiegare la derivazione di mândzat "torello; vitello 

svezzato", con suff. -at, prob. secondo il modello dei participi attivi (mâncat "colui che ha 

mangiato", donde per analogia mândzat "colui che ha succhiato il latte"). Il sost. in 

questione doveva essere in origine un agg. col sign. di "svezzato, colui che ha preso il 

latte", la cui idea di "piccolo svezzato" rappresenterebbe una realtà economica necessaria 

(sul Dizionario della Lingua Romena: vițăl mânzat), sign. in seguito limitato ai bovini. 

Mândzat come sost. dal sign. di "torello; vitello svezzato" avrebbe determinato a sua volta 

il restringimento del sign. di mândz/mânz a "puledro di cavallo (fino a 2 anni)". L'alb. 

mëzat1174 viene quindi considerato un prestito dal rom. o dall'arom. 

 Una radice diversa, ovvero *mād- "bagnato, umido; grondante; succulento; grasso; 

ingrassato"1175 o *mǝd-, viene proposta da linguisti quali Tomaschek (1885: 101)1176 e La 

Piana (1939: 113)1177.  

 Un etimo latino1178 viene postulato da Miklosich (2007: 152)1179, che riconduce le 

voci alb. e rom. all'it. manzo inteso come "bovino addomesticato; toro, bovino" < manso 

"ammansito" < lat. mansuetus. Tale tesi viene sostanzialmente condivisa da Tiktin (1988: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1173 Il fenomeno dĭu > dz risale alla lingua originaria, in quanto i Messapi chiamano Giove (a cui sacrificano 
un cavallo) menzana (< menz = rom., alb. manz-). Riguardo a rom. mânzat e alb. mëzat "giovane manzo", 
Philippide (1927: 723-724) afferma che il romeno possiede un "sufix activ" -at, ma non l'albanese, 
chiedendosi se in questo caso la voce alb. possa essere stata mutuata dal rom. 
1174 Secondo Brâncuș, la voce alb. è più frequente in area tosca, dove gli insediamenti aromeni sono più 
compatti. 
1175 Pokorny (1959: 694-695). 
1176 Secondo Tomaschek le parole alb., rom., it. (manzo), lad. (mants "giovane toro") risalgono alla lingua dei 
Veneti illirici e dei Messapi. La radice sarebbe quella di a. ind. mad, mand "grondare, essere pieno", gr. µαδ- 
"gonfiarsi, essere pieno" e inoltre µέζoς (*µέδϳoς) "organi genitali" e µαστός (*µαδτός) "mammella". 
1177 La Piana propone per l'alb. manz "puledro lattante" una base palb. *mandi ̯ó (= *manzó = *mánzo = 
*mánzu = manz) con n antedentale secondaria, riconducendolo assieme al t. mënd, mënt (alb. com. mand) 
"mettere a balia" (cfr. mandeshë "balia") a una base ie. *mād- ~ *mǝd- da cui anche gr. µαζός, µασδός (< 
*mǝdz-dό-s) "seno", µαστός (mad-tό-s) "mammella", µαδᾶν "essere umido, colare", lat. madeo "essere 
umido", mamma (mad-ma) "mammella", sct. madati, mādyati, mamatti, mándati "assaporare qualcosa 
lentamente, inebriarsi, essere ebbro". L'alb. manz rappresenterebbe così ie. *mǝd-ió-s (= *madió = *mandió) 
e alb. mënd < *mǝd-ō´ (= *madó = *mandó = *mándu = mand). Il rom. mânz presuppone l'alb. manz, 
difficilmente isolabile dal gruppo di lat. mannus "cavallino", messap. Menzana, al. ted. tirol. menz "vitella" 
ecc. (in genere ritenuti resti o mutuazioni dall'antico illirico). Ma poiché manz "per la sua evoluzione fonetica 
e per la sua dipendenza dal vb. mand è caratteristicamente ed esclusivamente albanese, bisogna dedurne o 
che l'illirico abbia mutuato tale voce dall'antico alb. o che lo stesso illirico avesse qualche cosa di comune 
con l'alb. di quei tempi". 
1178 Ipotesi improbabile secondo Ciorănescu (1958-1966: 527-528). 
1179 Ediz. bilingue (albanese/tedesco) dell'originale del 1871. 
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676-677)1180, Scriban (1939)1181 e Alinei (1984: 135-136)1182. Inizialmente, Pușcariu 

(1905: 94) invece vede il rom. mânz < lat. *mandius < mandĕre "masticare" (cfr. rom. 

prânz < lat. prandium), mentre la voce albanese come prestito da quella romena1183. 

Meyer-Lübke (1935: 431) riconduce il rom. alla base lat. *mandius, da cui anche it. manzo. 

Come designazione di equini, la parola viene ritenuta propria di rom. e alb., però non si 

può a suo parere ricollegarla al teonimo messapico Menzana a causa del vocalismo. 

 Ipotesi che vorrebbero alla base delle voci in questione un relitto preindoeuropeo 

vengono avanzate da studiosi quali Gray (1929: 371), Barić (1955: 57)1184 e Lahovary 

(1955: 334). In particolare, Gray (1929: 371) basandosi sui nomi che Nennio dà per l'isola 

di Man (ovvero britt. Eubonia e goid. Manau), ipotizza che la voce brittonica potrebbe 

essere *Ebonia < *Eponia (cfr. gall. Eponius) ~ gall. epo-, a. irl. ech "cavallo", a. corn. 

ebol, md. cimr. ebawl, md. bret. ebeul "puledro" < *epāli- (Pedersen). Quella goidelica 

invece rappresenterebbe l'a. irl. Manu (irl. Mana, gen. Manann, dat. Manainn) < 

*Mandi̯en- (Pedersen), ipotizzando una parentela col lat. mannus "specie di cavallo", tirol. 

Menz "mucca sterile" ecc., da un etimo non indoeuropeo (cfr. basc. mando "mulo"1185). 

Quindi, goid. *Mandi̯en- e britt. *Eponi̯o- significherebbero "Horse-(Island)". Secondo 

Battisti-Alessio (1950-1957: 2357) it. manzo "bue giovane"1186 (lat. md. manzolus, anno 

1179, Modena) è voce d'area alpina e padana documentata dal XII sec. < lat. reg. *mandius 

"puledro", relitto del sostrato mediterraneo, a cui fa riscontro il gallo-lat. mannus 

"cavallino" < *mandu-, cfr. top. gall. Epo-manduo-durum (Mandeure), Mandu-essedum 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1180 Secondo Tiktin si tratta di un prestito di origine oscura, presente in lingue neolatine e in alb. Il sign. 
originario sarebbe prob. "giovane mammifero svezzato o castrato". Nonostante le difficoltà fonetiche, non si 
può a suo parere escludere una derivazione da lat. mānsuēs "domestico". Comunque, anche la derivazione da 
lat. mandĕre "masticare" appare non meno problematica (un *mandius avrebbe dato secondo Tiktin it. 
*magno). Similmente, rom. mânzat viene da Tiktin (1988: 677) raffrontato con alb. mëzat, muzat e ritenuto 
forse un prestito da lat. mansuētus. 
1181 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/manz]. 
1182 Secondo cui it. manzo < lat. parlato *mansus per mansues, mansuetus "ammansito" con nz per ns nella 
pronuncia dei dial. e dell'it. meridionale.	  
1183 Treimer (1917: 394-395) riferisce che, secondo Pușcariu il der. rom. mânzat sarebbe invece un prestito 
dall'alb. mëzat, giudicando strano che il der. rom. sia un prestito e la sua voce-base mânz no. Se alb. mëz è un 
prestito, dovrebbe esserlo anche mëzat. Pertanto, secondo Treimer mëz è una forma prettamente albanese, 
nonostante Pușcariu. 
1184 Barić ritiene che un numero, seppur esiguo, di voci traciche e illiriche sia di origine sicuramente 
mediterranea. Tra queste egli annovera ill.-lat. mannus (< mandus) "cavallino", messap.-ill. Jupiter Menzana, 
alb. (gh.) mãz, (t.) mëz, basc. mando "mulo". 
1185 Löwenthal (1926: 188-189) riferisce che il basc. mando "mulus" potrebbe derivare secondo Schrader dal 
celt. *mandos "cavallino" (> lat. mannus). Lo sviluppo semantico è "animale giovane" > "animale che ancora 
non figlia" > "mulo". Termini imparentati sono ritenuti il rom., it., alb. ecc. La rad. ie. è *mend- "succhiare". 
La tesi di Schrader è accolta da Hubschmid (1963b: 79-80) (basc. mando è di origine gallica, così come lat. 
mannus, con nn < nd; i Galli a loro volta avrebbero assunto la voce dall'illirico) e da Çabej (2014: 341). 
1186 Secondo il DELI (1999: 931) it. manzo "bovino di sesso maschile, castrato, di età compresa tra uno e 
quattro anni" < lat. parlato *măndiu(m) di origine preromana (alpina). 
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(Mancetter), dal sostrato ligure, e il basc. mando "mulo"< *mandu- "animale non atto alla 

riproduzione". Alla stessa base risalirebbero prob. il sct. mandurā´ "stalla di cavalli, 

scuderia" e il gr. µάνδρα "chiuso; recinto", cfr. top. Manduria (Messapia), Manthyréa 

(Arcadia) ecc. Lahovary (1955: 334) pone a confronto cauc. sett. mèzě "animal ou être 

jeune", berb. (Africa sett.) mezzi "id.", drav. mandé, mana-ka "jeune vache ou bouffle", 

man "giovane pecora". Il drav. mer. mande "recinto per il bestiame" indica secondo lui 

l'inizio dello spostamento semantico a "bestiame" (soprattutto grosso) che si incontra nelle 

forme meridionali dell'Europa occidentale derivanti dalla stessa radice, ovvero lat. mandra 

"troupe de bêtes de somme", it. mandra "mandria", prov., esp. manada. Le celebrazioni 

primaverili dedicate a Jupiter menzana, prob. riti propiziatori consacrati a Giove protettore 

degli animali giovani, erano celebrate dai Messapi, ritenuti da Lahovary popolazioni 

preindoeuropee: il loro nome stesso, dal sign. di "coltivatori", deriverebbe da messa 

"récolte, culture" + pi, pl. di tipo egeo e caucasico. Essi potrebbero essere stati 

indoeuropeizzati (in modo superficiale) dagli Illiri in un'epoca relativamente tarda, cfr. it. 

manzo < lat. mand-ius, prestito mediterraneo dalla cui radice potrebbe derivare anche il 

semit. mis-kīn "petit"1187. 

 Un parere isolato costituisce quello di Pisani (1959: 127), che collega alb. mëz 

"puledro maschio di cavallo o d'asino" e messap. Menzana a gr. Ἀµαζόνες < *ἀ-µανγ-ιoν- 

"Männerlos" (Jakobsohn), a. sl. eccl. mąžĭ "vir" < *mangṷ-i̯o-, got. manna "uomo", ted. 

Mann, Mensch1188 ecc. 

 III. In base a quanto visto sinora, è preferibile pensare che sia l'alb. manz sia il rom. 

mânz (come anche altre lingue contenenti z) risalgano a un etimo antico del tipo *mendi̯V, 

di natura paleobalcanica, ma senza escludere la possibilità di un tramite latino (*mandius). 

Il nesso nz > z in alb., con caduta della nasale: thëllëzë "pernice" < *thell-an-zë, rrëzë 

"radice, piedi di montagna ecc." < *rran-zë (cfr. rrënjë "radice"), brẽz "cinta, cintura" < 

brenz (cfr. rom. brâu)1189 ecc. Quanto al noto fenomeno *di̯ > z1190 v. rrënd(ës) § III. Se il 

primo testo scritto in lingua alb. (Buzuku) ha ancora la forma arcaica manz "puledro" (da 

escludere un'interferenza con l'it. manzo, dato il sign. diverso), la caduta della nasale va 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1187 Ciorănescu (1958-1966: 527-528) ritiene improbabile l'ipotesi preie. di Lahovary. 
1188 Tale ipotesi viene criticata da Çabej (2014: 341), ma ammessa da Schütz (1984: 532-533), il quale 
afferma che la voce in questione (di etimo illirico) è stata mutuata dal lat. sotto la forma di mannus, mentre 
dall'alb. come *manz, mãz (t. mëz). La var. rom. mânz è secondo lui un riflesso della var. alb. ghega mãz. 
1189 Topalli (2007: 246). 
1190 Ie. *di ̯ > z (così come *ti ̯ > s) sia in posizione pretonica che post-tonica è secondo Pedersen (1900: 340) 
un fenomeno risalente al periodo III (storico) dell'alb. (così come anche *gʷ(h) > z). Tale tesi è condivisa da 
Çabej (1988: 117-118), il quale avanza l'ipotesi di una probabile fase intermedia x /dz/ oppure xh /dʒ/. 
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considerata tarda1191, ovvero tra il XVI eil XVII sec., dato che gli altri autori albanesi 

hanno la variante senza la nasale n. 

 Considerando che il nesso *ndi̯V > alb. (e rom.) nz > alb. z, un problema viene 

rappresentato dai verbi alb. collegati a tali voci, ovvero mënd e mëzej/mëzoj "allattare; 

succhiare il latte". La forma alb. mVnd- rispetto all'alb. mVnz- potrebbe essere spiegabile se 

la d si trovava in una posizione in cui non c'era la semivocale, postulando che la radice 

originaria (illirica, venetica o preindoeuropea) sia mandV- e che abbia dato regolarmente 

lat. mannus "cavallino" (accanto a forme come it. manzo); ciò implica una cronologia 

diversa tra mënd e mëzej/mëzoj. È pertanto lecito chiedersi come mai il nesso nd si sia 

conservato nel vb. alb. mënd, dove dovrebbe essere stato originariamente seguito da una 

vocale; cfr. i der. mëndeshë/mandeshë "balia", (qengj) mëndarak "(agnello) che viene 

allattato da un'altra pecora"1192. Ciò va notato poiché i nessi antichi nt e nd hanno dato in 

albanese n1193 attraverso una fase intermedia nn (testimoniata dal latino)1194. Trattandosi di 

un verbo che secondo Mann (1948: 280) è esclusivamente tosco (confermato dalla var. 

mënt, con insonorizzazione del suono finale, tipica di alcune parlate tosche), è difficile 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1191 Topalli (2007: 241) afferma che in ghego, specialmente in quello nordocc., essa è caduta lasciando come 
traccia la nasalizzazione della vocale accanto (si tratterebbe secondo lui di un fenomeno recente): lãsh per 
lëmsh "gomitolo"; brãsh "piccolo melone che non matura" < bram-sh, quest'ultimo connesso a bram "pallina, 
oggetto rotondo". 
1192 Çabej (2014: 328). 
1193 Fase finale ottenuta in un periodo in cui il rotacismo non era più attivo nel tosco, Demiraj (1996: 202). 
1194 Per quanto riguarda la cronologia del processo nt, nd > n, Topalli (2007: 244-245) fa notare che i 
grecismi e latinismi antichi non prendono parte a tale processo, il che significa che il fenomeno in questione 
interessa il periodo preistorico. Tuttavia, il fatto che il riflesso n di tale nesso non subisca in tosco 
rotacizzazione in posizione intervocalica testimonia che il mutamento in questione è stato attivo anche nel 
periodo storico, e la sua conclusione è più tarda di quella del rotacismo; pertanto, durante il periodo 
dell'influsso latino, questo nesso era in una fase evolutiva ma non aveva ancora dato il risultato finale n. Nel 
frattempo, i latinismi penetrati con una n geminata hanno dato il medesimo risultato, ovvero una n non 
rotacizzata (cfr. gunë "gabbana" < lat. gunna, kënetë "palude" < lat. cannētum < canna, Gjon < lat. 
Johannes), come nelle parole ereditate che contenevano i nessi nt, nd. Topalli (2007: 245) afferma che i 
risultati uguali dimostrano che entrambi i gruppi di parole (sia quelle ereditate col nesso ie. nt, nd sia i 
latinismi con n geminata), in una determinata fase del loro sviluppo, avevano un'evoluzione comune, vale a 
dire che la fase nn delle voci ereditate in nt e nd era stata raggiunta sin dall'epoca latina. Esempi forniti 
(soprattutto) da Topalli (2007: 243-246): punë "lavoro" ~ ie. *pondā "peso" [o *(s)pontā, Demiraj (1996: 
164)], lat. pendo "peso, valuto"; dhen "pecore" < *dom-t ~ ie. *demā "addomestico; sottometto", pers. mod. 
dām "animale domestico", lat. domāre; hënë "luna" ~ ie. *scand- "brilla, brillante", a. ind. scandra "luna", 
lat. candeo "brillo, luccico"; unazë "anello" [tema in grado debole e col suff. dim. in -zë, Çabej (1988: 97)] ~ 
ie. *ṷendʰ- "torco, giro", a. ind. vandhúra "cesto di vimini", got. windan, al ted. wenden "voltare, girare", 
arm. gind "anello"; man "gelso; mora (del gelso ecc.)" < dac. µαντεία; anë "parte, lato; estremità, fine" < 
*andā < *antā secondo Çabej (1976a: 47, 49; 1988: 97) e non l'etimologia comunemente utilizzata < *asnë 
< *ausnā ~ a. ind. ās "bocca", lat. ōs "id.", pl. ōra "riva, costa", considerando come significato primario 
"estremità, fine" e quindi ~ a. ind. ánta-ḥ, got. andeis, ted. Ende "fine" (per cui Çabej parla di isoglossa indo-
albano-germanica, cfr. në të katër anët "da tutte le parti", letter. "nelle quattro parti" ~ ted. an allen vier 
Enden), forse anche gr. τά ἄνδηρα "margini rialzati (di fiumi e canali); banco (di sabbia ecc.), terrapieno 
rialzato; aiuola nelle vigne", voce quest'ultima considerata oscura, e secondo Kluge-Mitzka apud Çabej 
(1976a: 49) accostabile anche a toc. antus, itt. hanza "davanti, lato anteriore", anche se Friedrich l'accosta al 
lat. anterior. 
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pensare che si tratti di una voce molto antica (in quanto non panalbanese); pertanto, la d 

finale potrebbe non essere etimologica bensì un'epitesi verificatasi in un secondo 

momento. 

 Per quanto riguarda l'alb. mëzat, muzat "torello; giovane toro castrato, manzo", esso 

risulta essere in base alle fonti fornite da Mann (1948: 283) e Tase (2006: 135) nonché in 

base ai dati dell'ADGjSh (2008: 132) voce prevalentemente ghega. Brâncuș (1983: 99), 

ritenendolo preferibilmente un prestito dall'aromeno, lo considera erroneamente più 

frequente in area tosca, dove gli insediamenti aromeni sono più compatti. È in particolare il 

suff. -at1195 a porre il quesito se la voce va considerata parallela a quella romena o piuttosto 

un prestito come ipotizza Brâncuș (cfr. arom. mânzat "torello; giovane toro castrato, 

manzo" accanto a mândzat1196), problema già posto da Philippide (q. v.). Infatti, il suff. -at, 

usato secondo Xhuvani-Çabej (1962: 23) in pochi casi per formare denominali (gli esempi, 

oltre al termine in questione, sono scarsi: thumbat < thumb e pekulat < pekul), permette di 

considerare l'alb. mëzat/muzat "torello; manzo" come antico romenismo, con una possibile 

interferenza a livello formale con l'indigeno mëz/mãz "puledro". Le forme dei dialetti 

aromeni d'Albania măzat, mâzat (senza nasale) documentate da Brâncuș (1983: 100) sono 

invece a suo parere influenzate dalla pronuncia tosca, anche se nulla impedisce di 

considerarli dei veri e propri prestiti di ritorno, così come lo sono arom. mădzor, mezor 

"giovenca di due anni" (< alb. mëzor). 

 

 

 mullë (f.) "ventre (alto); stomaco di ruminante; caglio", mullëz(ë) (gh. mullcë) (f.) 

"abomaso; ventricolo; caglio" ~ rom. dial., mură1 (f.) "stomaco di ruminante; trippa; 

ventricolo; caglio", dial. (trans.) murză "intestino crasso", arom. (a)mură "stomaco dei 

ruminanti". 

 I. Mullë "stomaco; ventre (alto)" viene solitamente ritenuta parola panalbanese1197, 

ma meno generale rispetto a bark "ventre (basso); utero". Çabej (2014: 378) specifica che 

in molti dialetti, per evitare l'omonimia, si ha una differenziazione lessicale: mullë viene 

usato soprattutto come "stomaco; ventre" mentre il dim. mullëz, mullzë, mullxë 

specialmente come "caglio", p. es. in alcune parlate tosche, nel ghego meridionale e a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1195 Secondo Șiadbei (1938: 459) le parole rom. e alb. hanno la stessa radice, ma i rispettivi suffissi hanno 
origini prob. diverse. 
1196 Termini a cui, assieme a mândzu e mânzac "puledro", Papahagi (1963: 695, 696, 697) non fornisce 
un'etimologia. 
1197 Mann (1948: 298) e Çabej (2014: 378), secondo i quali la voce alb. viene attestata dalla metà del XVI 
sec. 
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Dibër; tuttavia, vi sono dialetti come il tosco mer. in cui mullë viene usato con entrambi i 

signn. e altri come lo scutarino in cui mullxë significa "stomaco; ventre" mentre mullë 

"caglio". Secondo l'ADGjSh (2008: 400-401) la voce in questione col sign. di "caglio" 

viene usata in area tosca (soprattutto mer. e or., compreso il çam.) e nel ghego nordor. 

Rom. mură è parola dialettale 1198  documentata a Brașov 1199 , Bran e Predeal 1200 

(Transilvania), mentre in Muntenia come termine proprio dell'ambito della macelleria con 

il sign. di "mesentere"1201. Rom. murză è voce dialettale della Transilvania1202. 

 L'alb. conosce derivati quali mullac "piccoletto con pancia prominente", mullosh, 

mullakac "panciuto", prëmullzë "caglio", barkmullë, arv. prosmull "cordone 

ombelicale"1203, mullëmadh "dalla pancia grossa", mullëtërçuk "panciuto"1204. 

 La voce è attestata anche in lingue quali a. fr. mule "stomaco, borsa"1205 (> fr. 

mullette "ventricolo del falco", franche-mule "abomaso")1206, istr. moula "sanguinaccio", 

frl. mule "id.", gard. mule "grossa salsiccia"1207, ngr. µoύλα1208, bulg. mura "stomaco"1209, 

srb. mȕra "abomaso"1210. 

 II. Un'origine latino/romanza viene presupposta da Meyer (1891: 289), Jokl (1923: 

285), Meyer-Lübke (1935: 471) e Orel (1998: 277) per la parola albanese, mentre da 

Ciorănescu (1958-1966: 546) 1211 e Papahagi (1963: 96)1212 per quella (a)romena. In 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1198 Kalužskaja (2001: 40-41). Attestata secondo Tiktin (1988: 710) dalla seconda metà del XVII sec. e messa 
a confronto con alb. mullë. Al confronto si limita anche Oštir (1913: 169), secondo cui tuttavia la base *mūl 
di a. fr. mule e alb. mullë è in relazione col ted. Maul "bocca (d'animali), muso", così come il gr. στόµαχoς 
"gola; esofago; stomaco" è in relazione con στόµα "bocca". 
1199 Pușcariu (1940: 224). 
1200 Mușlea (1934/1935: 212-213). 
1201 Scriban (1939) [https://dexonline.ro/definitie/M%C3%9AR%C4%82]. 
1202 Brâncuș (1983: 144), Kalužskaja (2001: 41). 
1203 Çabej (2014: 378). 
1204 Newmark (1999: 544).	  
1205 Voce prob. balcanica secondo Dauzat apud Çabej (2014: 378-379). 
1206 Meyer (1891: 289). 
1207 Meyer-Lübke (1935: 471). 
1208 Secondo Meyer (1895a: 45), di origini latine. Parere condiviso da Andriotis (1992: 214). Capidan 
(1921/1922a: 515) invece la ritiene proveniente dall'alb. 
1209 Secondo Meyer (1891: 289) un prestito dall'alb. Cfr. bulg. gracmul "esofago, gola" analizzato da Jokl 
(1920: 545-547) e ritenuto un prestito dall'alb. *(n)grãts mull(ë), alla lettera "gola del mangione". Il primo 
elemento è a suo parere il corrispondente ghego del t. ngrënës "ingordo, mangione". Che il secondo elemento 
significhi "gola" è confermato secondo lui dal fatto che in arom. il termine corrispondente mură significa 
appunto "gola (degli animali), fauci". Anche Treimer (1917: 389-390) sostiene l'origine alb.: gli elementi alb. 
sono passati in rom. soprattutto tramite lo slavo, per cui il bulg mura prob. dipende dall'alb. mullë, mentre 
l'arom. mură potrebbe considerarsi come parola bulgara. Capidan (1921/1922a: 515) invece ritiene la parola 
bulg. < arom. a causa della presenza di r < l. Çabej (2014: 378-379) condivide tale ipotesi. Il BER (1995: 
330) si limita a parlare di "balcanismo". 
1210 Secondo Skok (1972: 484) parola balcanica di origine romena. 
1211 Ciorănescu vede nel rom. mură "mesentere", arom. (a)mură un prob. etimo lat. *mula, cfr. alb., ngr. 
µούλα, fr. mule. Egli reputa meno probabile l'ipotesi di Giuglea secondo cui rom. < gr. µύλη. Bulg. mura 
viene ritenuto un prestito dal rom. 
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particolare, Meyer (1891: 289; 1895a: 45) considera le parole alb. identiche a quelle 

francesi ma aggiunge che l'etimo della voce latina gli risulta sconosciuto. L'ipotesi latina 

viene accolta da Jokl (1923: 285), asserendo che non sarebbe sorprendente se gli Albanesi, 

nonostante la loro ricca terminologia autoctona in questo campo, avessero assunto un 

prestito per designare un nuovo sistema relativo alla cagliatura, data la molteplicità di tali 

sistemi. Meyer-Lübke (1935: 471) vede nell'alb. l'origine della voce aromena e suppone 

possa trattarsi di un termine latino/romanzo *mūla "stomaco"1213 di origine orientale [senza 

specificare ulteriormente, N. d. A.] dato che si ritrova anche in neogreco, bulgaro e 

sloveno. Il FEW (1969: 198) critica la tesi di Meyer-Lübke circa l'origine orientale della 

parola e ritiene che il lat. mula "abomaso" non sia altro che un significato sviluppatosi da 

quello originario di "femmina del mulo", in quanto nomi di animali possono essere usati 

per indicare anche il loro stomaco o le viscere, cfr. ted. Hund "cane" ~ svizz. hund 

"intestino del maiale, sanguinaccio". 

 Linguisti quali Treimer (1917: 389-390) 1214 , Capidan (1921/1922a: 515; 

1921/1922a: 515)1215, Mann (1952: 33)1216 e Çabej (2014: 378-379) vedono l'etimo ultimo 

delle voci in questione nell'albanese. In particolare, Çabej (2014: 378-379) considera la 

parola alb. autoctona, spiegando le voci extrabalcaniche (francesi e alpine) come relitti 

lessicali dell'illirico alpino (dato che egli considera l'alb. come lingua discendente 

dall'illirico). Siccome in alb. lo stomaco viene chiamato anche mullí "mulino" e per il 

verbo "digerire" viene comunemente usato bluaj "macinare", mullë inteso come riflesso di 

*mulā (o melā, mḷa) parrebbe rappresentare secondo lui l'antico nome alb. del mulino; si 

tratterebbe di una voce connessa all'alb. miell "farina" e bluaj (< *mbluaj < *mluanj, cfr. 

srbcr. mlȅti "macinare", a. ind. márdati "sminuzza, frantuma, schiaccia"1217  ecc.) e, 

basandosi sugli accostamenti a livello ie. di Walde-Pokorny, Ernout-Meillet, Walde-

Hofmann, Pokorny e Vasmer., anche al gruppo di a. gr. µύλη "mulino", µύλαξ "macina", 

lat. molo "macinare", molīnum, irl. meil "macina", bret. blend "farina", ted. Mehl "id.", 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1212 Riguardo all'arom. amură "estomac des ruminants", egli afferma che la voce in questione esiste anche in 
alb. e vede come etimo un lat. *mula. 
1213 Capidan (1921/1922a: 515) critica l'etimologia di Meyer-Lübke in quanto un *mūla avrebbe dato un alb. 
myllë. Tale osservazione viene condivisa da Brâncuș (1983: 143-144) ("dificultăți fonetice") e Çabej (2014: 
378). 
1214 La voce romena sarebbe secondo Treimer un albanismo di tramite bulgaro. 
1215 Capidan (1921/1922a: 515) ritiene arom. amură (più raro mură) < alb. mullë. In seguito egli (1923: 138) 
considera un antico prestito dall'alb. anche il rom. mură, con rotacizzazione di l intervocalica come 
nell'elemento latino del romeno. 
1216 Mann accomuna alb. mullë "belly" a mullã´ "tumor" (v.) confrontandoli con md. irl. mullán "hillock", a. 
ingl. molda (gen. sg. moldan) "top of the head", sct. mūrdhán "forehead, head, top", av. -mărădho "head" (in 
composti) e riconducendo il tutto a un ie. *mḷdhōn e varr. 
1217 Çabej (1976a: 270) sulla linea di Jokl. 
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mahle "macino", lit. malù "id.", a. sl. eccl. meljo "id." ecc. Secondo Çabej, con la 

penetrazione del lat. molinum (> mullí) in alb. si ha una tecnica più avanzata nel macinare i 

cereali (prob. legata al mulino ad acqua). L'alb. presenterebbe così le voci ereditate bluaj 

"macinare" e miell "farina" accanto a quella mutuata mullí, come il ted. mahlen "macinare" 

e Mehl "farina" rispetto a Mühle (latinismo). Egli accosta l'alb. mullë anche all'arom. amul 

"sterile" (inteso come a-mul "senza utero, dal ventre arido",  come arm. amur "forte, sano, 

denso" sarebbe secondo lui intepretabile come a-mur "immortale" ~ arm. mard "essere 

umano", lat. mors, mortis1218 ecc.). 

 Un'origine autoctona sia per l'albanese sia per il romeno viene ipotizzata da 

Brâncuș (1983: 143-144)1219, Ivănescu (1993: 313)1220 e Sala (2006: 84)1221. 

 III. Data l'ampia documentazione della parola in questione anche in area romanza, 

l'ipotesi di un'origine latina è difficilmente escludibile. Nonostante venga generalmente 

ritenuto che la ū latina dia y in alb., esistono esempi (kërrutë "pecora cornuta" < lat. 

cornūta, kukutë "finocchio" < cĭcūta, sh(ë)tun(d)ë "sabato" < Saturni (dies), quest'ultimo 

un prestito certamente antico) i quali lasciano supporre anche un riflesso u, difficilmente 

recenziore1222. La l intervocalica dà regolarmente ll nell'elemento latino dell'albanese1223 e 

r in quello del romeno1224, anche se un'intermediazione albanese non è escludibile a causa 

dell'estensione molto limitata della voce romena. Per quanto riguarda il suff. alb. -zë (= 

rom. -ză) v. rrënd(ës) § III. Il suffisso ipotizzato da studiosi quali Jokl dovrebbe essere del 

tipo *-Vdi̯ā. 

 L'indagine etimologica sull'origine di *mula in latino si limita essenzialmente a due 

ipotesi: a) etimo oscuro, prob. un prestito da una lingua orientale (ignota) (Meyer-Lübke), 

il che non escluderebbe a priori un'origine ultima paleobalcanica; b) traslato metaforico di 

un etimo latino sicuro proveniente da mulus "mulo", prob. peculiare di un sermo castrensis 

che avrebbe determinato la sua diffusione in alcune parti del mondo romanzo. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1218 Pisani (1944: 159), pur ritenendo entrambe le voci armene formate da a- privativo, riconduce la prima a 
*mulo- = a. ind. mūla-m "radice": "sterile" è designato come "privo di radice"; la seconda, dalla rad. ie. *mer-
əә "distruggere, annientare". 
1219 Brâncuș ritiene le voci romene e albanesi prob. autoctone, possibili fonti delle altre lingue balcaniche. 
1220 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine molto prob. daco-
misia. 
1221 Sala considera rom. mură, murză appartenente al sostrato del traco-daco (intesa come variante del tracio, 
mentre da quest'ultimo proverrebbe l'alb.). 
1222 Indipendentemente dal fatto che in latino molto prob. si era persa la percezione della quantità vocalica (in 
questo caso la conservazione della ū latina coincide con il riflesso della ŭ). 
1223 Pedersen (1895a: 535-551; 2003: 31-32, 46); Çabej (2012: 85); Demiraj (1996: 172); Topalli (2007: 
263). 
1224 Pușcariu (1940: 177), Nandriș (1963: 258), Dimitrescu (1967: 116), Vasiliu (1968: 114-115). 
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 gh. mullã´ (def. mullani), t. mëllë´ (def. mëllëri) (m.) "rigonfiamento, tumore (sul 

corpo dell'uomo o degli animali); boccone, morso; (Musacchia) cicatrice, taglio profondo; 

cruccio, pena" ~ rom. mură2 (f.) "ghiandola, ganglio sul corpo o sul collo di un animale". 

 I. Mullã/mullë è voce panalbanese1225. Rom. mură2 è invece voce regionale, usata 

soprattutto al pl. (mure)1226. 

 In albanese, oltre alle varr. t. (f.) mëllë e mëlle1227, si ha un possibile derivato (vb.) 

spllahem (< *smpllahem < *smllahem < *smullahem) "sfogare la rabbia"1228. 

 II. Una posizione assai incerta traspare dalle etimologie di Meyer, insicuro tra 

un'origine latina, indoeuropea o italiana per il termine albanese. Meyer (1891: 53) collega 

ad alb. bulë "bocciolo, germoglio" (< lat. bulla "bolla, bolla d'acqua") sia mëllë´-ri (scut. 

mullã´-ni) "bernoccolo, rigonfiamento, tumore" (rad. mëllën-, mullan- = lat. *bullāna) sia 

bulungë "gobba sul corpo o sugli utensili metallici" (= lat. *bullūca, con nasale epentetica, 

donde prob. lungë "ulcera"), confrontando le voci in questione, per quanto riguarda il 

significato, con it. bolla, sp. bollo "gobba". Pedersen (1895a: 538-539) collega mëllë´ 

"bozza, bernoccolo" all'omofono mëllë´ "rancore, risentimento; sofferenza" ma si oppone a 

un'origine dal lat. bulla. In seguito, Meyer (1891: 283) accosta mëllë´ (in Mitko) "rancore, 

risentimento; sofferenza" a mjerë, arb. (Calabria) mjel' "misero" (a sua volta riconducibile 

prob. al gruppo di gr. µέλας, lett. melns "nero" ecc.), mentre (1891: 285) mollán, mullán 

"nostalgia, sofferenza interiore" lo fa derivare dall'it. malanno. Helbig (1903: 28, 85, 123) 

riguardo a mollan/mullan e mullã (Junk) "tumore, crepacuore" ammette la spiegazione 

(sulla linea di Meyer) dall'it. malanno, ven. malan. 

 Vi sono anche linguisti che ritengono la voce albanese (asieme alle sue varianti) 

autoctona, spiegandola grazie al confronto con le altre lingue ie. o con i mezzi interni alla 

lingua. A seguire le etimologie più rilevanti:  

 a) Una rad. ie. *bhul- "gonfiare", da cui l'ampliamento in nasale *bhulon- (> 

*bullán > *bllan > *mllan e infine mullã´/mëllë´) viene presupposta da Schmidt (1922: 

236). A tale base egli riconduce non solo mëllë´, ma anche bullungë e bulë "gemma, 

boccio" < *bulna < ie. *bhulnā. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1225 Mann (1948: 280, 298), Çabej (2014: 327). In base alle fonti fornite da Mann, la voce alb. è attestata tra 
la fine del XIX e l'inizio del XX sec. 
1226 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/M%C3%9AR%C4%82]. 
1227 Mann (1948: 280). 
1228 Çabej (2014: 327). 



	   213	  

 b) Una rad. ie. *mel- (che designerebbe un colore scuro) viene proposta da Jokl 

(1923: 195-196). A essa risalirebbe alb. mye, myjë "cuore del legno, durame", mjerë 

"misero", mëllenjë "merlo", mëllezë "carpino nero (Ostrya carpinifolia)", molikë "pino 

della Macedonia (Pinus peuce)" con corrispondenti in altre lingue ie. come a. ind. maliná-ḥ 

"sporco, nero", lett. melns "nero", gr. µέλας "id.", lat. mulleus, lit. mulvas "rossastro"1229 

ecc. Egli ricollega a questa rad. anche mëllë/mullã "cruccio, astio" adducendo come 

parallelo semantico alb. ndzihem [per nxihem, da zi "nero", N. d. A.] "diventare nero" e 

"arrabbiarsi". Questo traslato è però un universale linguistico (cfr. it. essere nero di rabbia) 

in quanto esempi simili si ritrovano in quasi tutte le lingue. 

  c) Barić (1924: 144-145), Treimer (1924/1925: 454) e Çabej (2014: 327) spiegano 

la parola internamente all'albanese, ma con supposizioni del tutto divergenti. Barić (1924: 

144-145) respinge gli etimi di Meyer (< lat. bulluca) e di Schmidt e scompone la parola 

(che viene collegata anche a bullungë) in më-llã: -llã (da una base *ṷlonos) viene collegato 

a lungë (da una base *ṷlon-g(h)ā). Jokl (1924/1925: 163-164) si oppone a Barić sia perché 

il solo sign. di "gonfiore, bernoccolo" dato per mëllë´/mëllã´ è ritenuto incompleto e quindi 

insufficiente a supportare l'etimo proposto, sia perché resta inesplicata la sillaba iniziale di 

bullungë. Secondo Treimer (1924/1925: 454) invece le voci alb., nel sign. di "cruccio, 

pena", vanno ricollegate all'alb. mall "nostalgia, desiderio". Çabej (2014: 327) infine parla 

di semplice estensione di múllë1 "ventre, stomaco" (v. sopra). Egli sostiene che le parole 

dal sign. di "bernoccolo" e "cruccio, pena" derivano nella maggior parte dei casi dal sign. 

concreto di "enfiagione, gonfiore", cfr. brengë (v.), bolbë "disgrazia, guaio" ma anche 

"rigonfiamento, gonfiore"1230. Mullã´/mëllã´/mëllë´ rappresenterebbero estensioni con il 

suff. accrescitivo -án (> gh. -ã, t. -ë) di múllë "ventre, stomaco" (v.), cfr. per quanto 

riguarda la forma shullã´/shullë´ (def. shullani/shullëri) < lat. solanum. Tale spiegazione 

viene ammessa da Ölberg (2013: 26, 55), il quale sulla linea di Meyer aggiunge che la 

parola in questione è da accostare alle altre voci alb. bullungë e lungë "ulcera; 

infiammazione delle tonsille" in base alla forma gh. mullungë "tumore" (suff. -ungë). La u 

in mullã´/mullë´ è dovuta secondo Çabej all'influsso di múllë o a una labializzazione di ë 

dopo la m- in sillaba pretonica. Egli inoltre aggiunge che in alcune aree mullã´ e múllë 

sono sinonimi (scut. më dhemb mullani "mi fa male la pancia, lo stomaco"). Per lo 

sviluppo semantico "bernoccolo" ~ "ventre, stomaco" cfr. lat. guttur "gola; bernoccolo sul 

collo" ~ got. qiþus "stomaco, ventre"; inoltre, per il sign. concreto e astratto di mullã´ cfr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1229 Jokl precedentemente (1911: 8-9) aveva inserito in tale gruppo anche alb. blozë "fuliggine". 
1230 Mann (1948: 33). 
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it. mi rincresce ~ crescere1231. A sostegno della sua tesi, Çabej rimanda ai confronti 

effettuati tra vare lingue da Janzén. Quest'ultimo (1938: 54) infatti afferma che lo stomaco 

è spesso designato come rotondità a forma di sacco: cfr. a. nord. occ. keis "stomaco 

(prominente), pancia", norv. dial. kīs "gobba"; a. irl. brū "pancia, corpo", imparentato con 

got. brusts "petto, seno"; lett. punte "rigonfiamento, bernoccolo; pancia di uomini e 

animali", imparentato con lit. pusti "gonfiarsi". La tesi di Çabej viene condivisa da Orel 

(1998: 260). 

 d) Un etimo ie. *mḷdhōn (e varr.) viene ipotizzato da Mann (1952: 33) per alb. 

mullã "tumore" (accomunato a mullë "pancia", v.) e, ulteriormente, per md. irl. mullán 

"hillock", a. ingl. molda (gen. sg. moldan) "top of the head", sct. mūrdhán "forehead, head, 

top", av. -mărădho "head" (in composti).  

 La sola fonte romena che contiene il rom. mură (considerato voce reg. usata 

perlopiù al pl.) e lo confronta con l'alb. mullë è il DEX (2009)1232. 

 III. L'ipotesi proposta da Çabej, grazie anche ai confronti semantici in altre lingue 

forniti da Janzén (q. v.), va ritenuta quella più verosimile. Non è tuttavia da escludere una 

possibile contaminazione con altre voci quali bullungë ~ mullungë "tumore". La parola 

corrispondente romena, formalmente identica a mură1 "stomaco di ruminante; ventricolo; 

caglio" (v. mullë) e di scarsa estensione e documentazione, è prob. un antico albanismo. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1231 Meyer-Lübke (1935: 360) riferisce che it. rincrescere assieme ad arom. ncrișteare "crescere", megl. 
ncreaștiri "lo spuntare del sole" ed engad. inkréšer, a. fr. encroistre, lor. ekroḣ "rincrescere" (derr. gard. 
nkeršum "nostalgia", nkeršǔ "triste") risagono al lat. incrēscĕre "crescere" e *"dispiacere" (sign. ricostruito). 
Secondo Battisti-Alessio (1950-1957: 1997) it. increscere < lat. incrēscere il cui sign. originario di 
"concrescere" è conservato solo in rom. ("pentirsi"); è ritenuta voce di area it. e fr., cfr. cal. ncrìsciri 
"annoiarsi", a. fr. encroistre, fr. increscent. Secondo il DELI (1999: 758) si tratta di una voce dotta dal 
medesimo vb. lat., a sua volta un composto di in- illativo e crēscere, inteso in senso allargato come "crescere 
esageratamente, svilupparsi" e perciò "poco piacevole", "che dà noia". Si tratta di un sign. che il lat. class. 
non ebbe (così come increscioso non è di provenienza lat.) ma è ben rappresentato nei dialetti. 
1232 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/M%C3%9AR%C4%82]. 
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 murg (agg.) "scuro, grigio, nero; infelice" ~ rom. murg (agg.) "nero-rossastro, 

castano scuro, grigio (detto di animale, specialmente di cavallo)", amurg, munt., trans. 

murg (n.) "tramonto, crepuscolo (anche del mattino)", arom. amurgu, murgu (m.) 

"crepuscolo", amurgu (agg.) "grigio", murgu "grigio; marrone; cheval roman; nome dato a 

cavalli e a cani grigi"1233, megl. murg. 

 I. Murg risulta essere voce panalbanese1234, così come (a)murg è panromena1235. 

 L'alb. ha derivati quali murgash "scialbo, grigio; scuro", in Montenegro 

(Triesh/Zatrijebač) "capro dal pelo bianco-rossastro" 1236 , murgatoj "rendere misero", 

murgsí "cupezza, grigiore, oscurità", murgulloj "oscurare, abbrunire"1237, murg "uccellino 

nero; bue nero", murq, -gji "red cow with black neck", Murgo, Murko "names for black 

puppies", murgës "dark sparrow", (e) murgët "colore scuro", murgtinë "grigiore, cupezza", 

murgjan "cavallo bianco", murgjin "blackish red ox", murgjinë "mucca grigiastra", 

murgar, murxhar "cavallo"1238, murgaç "uccello dalle piume nero-grigiastre" (Blacë, 

Krajë/Skadarska Krajina), murgan "capro dal pelo bianco-rossastro" (Brisk/Briska, Krajë), 

murge "capra dal medesimo colore" (Grudë/Gruda), murgeshë "capra dal pelo rossastro, 

ma dal muso di colore scuro" (Triesh/Zatrijebač), murgujë "capra o pecora dal muso scuro" 

(Brisk), murgshëm "nuvoloso" (Martiq/Martići, Krajë), murrgaçë "terra grigiastra" 

(Ljare/Livari)1239, murgullinë "nuvola (anche di polvere o fumo)", murgzoj "to darken"1240. 

Il rom. ha derivati quali murgoiu, (a)murgí "imbrunire", murgí (anche) "diventare 

cieco"1241, murgílă "crepuscolo; spettro che appare nel crepuscolo"1242, murgaș "sheep or 

cattle with dark, brownish-red hair", murgan "nome dato ai manzi"1243, murguț, murgușor, 

murguleț, murgat, murgociu "vitello nato all'imbrunire", murgăreț, murgeală ecc., antr. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1233 Papahagi (1963: 96, 715) si limita al confronto tra arom. amurgu "brune; gris", murgu "gris; brun; cheval 
roman; nom donné aux chevaux et aux chiens gris", gr. µoύργκoς "nericcio, bruno" e alb. murg "nero; 
misero". 
1234 In base alle fonti fornite da Mann (1948: 299), la voce alb. è attestata dalla fine del XIX sec. 
1235 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/amurg]. Rom. murg "marrone" è attestato secondo Tiktin 
(1988: 710) dalla prima metà del XV sec., confrontato con alb. murgjin.	  
1236 Zymberi (1996: 104). 
1237 Mann (1948: 299). 
1238 Voce da Meyer (1891: 292) ritenuta propria dell'arb. di Calabria e Sicilia. È secondo lui un derivato che 
significherebbe essenzialmente "cavallo nero" (cfr. slo. murče  "id." < mur) ma si tratterebbe di una 
formazione italiana (*murgiaru). 
1239 Forme attestate in Montenegro da Zymberi (1996: 104-105). 
1240 Mann (1948: 299), Rădulescu (1981: 17). 
1241 Rom. murgí secondo Tiktin (1988: 710) è attestato dal XVI sec., mentre amurgí (1986: 174) dalla fine 
del XVII sec. 
1242 Voce secondo Tiktin (1988: 710) attestata dalla prima metà del XVII sec. 
1243 Tiktin (1988: 710), secondo cui la voce è attestata dalla prima metà del XIX sec. 
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Murgu, Murgoiu, Murgoci, Murgulescu, top. Murgeni, Murgucești, arom. murges , megl. 

múrgaf1244. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue secondo Russu (1981: 362-363): ucr. 

meregij, mur(u)gii, murhii "a strisce; bruno", murhy "grigo-nerastro"1245, murk "uomo 

sporco", murgatyi, pol. murga "bue dalla testa e dalla gola di colore più scuro", cec. 

murgaše, dial. murgaša "chiazzato" 1246 , rus. murugij (per intermediazione dell'ucr.) 

"marrone scuro"1247, ungh. reg. murg "marrone scuro", murga "cavallo rosso scuro; maiale 

castano ramato; cavallo molto magro; tibia del cavallo", sass. murgě "cavallo rossiccio", 

murga. Nelle seguenti lingue secondo Russu (1981: 363) la voce potrebbe essere stata 

mutuata dal rom. o dall'alb.: bulg. murg "bruno, marrone-rossastro", murgav "marrone 

scuro", murgul'av "castano, moro", Murgaš (monte), murgo "bruno"1248, srb. murga, 

murgast, murgovast "olivastro"1249, gr. µoῦργoς "nero (detto di cane)"1250, µoυργάνα, epir. 

µoύργκoς "marrone-rossiccio" ecc. 

 II. Un'origine slava (a. sl. mrakŭ "caligo, tenebrarum effusio") viene ipotizzata da 

Miklosich (1861: 30)1251, Cihac (1879: 205-206) e Scriban (1939)1252. 

 Un'origine greca viene postulata per le voci romene da Rösler (1865) apud 

Ciorănescu (1958-1966: 547) (ngr. µόρικoς "nero")1253, Hasdeu (1887: 1114-1115) (om. 

ἀµoλγός)1254, Diculescu (1924/1926: 457-458) (*µoυρ-ικός)1255 e Höeg (1926: 119-120) 

(µoύργoς "di colore nero")1256. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1244 Russu (1981: 362). 
1245 L'origine ultima della voce ucr. è secondo Meyer (1891: 292) alb. 
1246 La voce ceca dial., identica ad alb. murgashe, è secondo Meyer (1891: 292) di tramite aromeno ma dal 
suff. slavo (l'origine ultima è considerata alb.). 
1247 L'origine ultima della voce rus. è secondo Meyer (1891: 292) alb. 
1248 Voce prob. di origine alb. secondo Meyer (1891: 292). 
1249 Murgast e murgovast sono prob. di origine alb. secondo Meyer (1891: 292). Capidan (1923: 210) invece 
considera le voci slave (murg, bulg. mugra prob. < *murga) come prestiti dal rom. 
1250 Voce ritenuta albanismo da Hamp (2007: 388) a causa del suo sign. 
1251 Miklosich fa derivare le voci rom. e alb. dallo sl. мpъкъ (srb. мpк "ater"). 
1252 Scriban apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/amurg] fa derivare il rom. amurg < sl. *morkŭ, 
a. sl. mrakŭ, "oscurità", cfr. bulg. súmrak "crepuscolo", rus. mórok, moróka "oscurità densa", dial. súmorok 
"crepuscolo". Tuttavia, Scriban apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/murg] confronta il rom. 
murg col lat. mauricus "moro" < a. gr. µαῦρoς "scuro, nero" e sostiene che nelle altre lingue (ngr., alb., srb., 
bulg., rus.) la voce è stata mutuata dal rom. 
1253 Rösler fa derivare il rom. murg < ngr. µόρικoς "nero" < lat. maurus < a. gr. µαῦρoς "scuro, nero". 
1254 Riguardo al rom. amurg "crépuscule", l'oscuro etimo gr. deriverebbe secondo Hasdeu da ἀµέλγω 
"mungere". Hirt (1986: 174) riferisce che in generale si pensa a un rapporto con lat. mulgeo "mungere" e con 
gr. ἀµoλγός (da qualcuno interpretato come "periodo in cui si munge" ricollegandolo al vb. ἀµέλγω). Boisacq 
(1916: 54) riporta l'espressione omerica ἐν ἀµoλγῷ (νυκτός) "au plus profond de la nuit" e si oppone al 
confronto della voce in questione con ἀµέλγω, interpretata come "tempo della mungitura". Egli riferisce 
l'ipotesi di Buttmann secondo cui si tratterebbe di una voce achea equivalente ad ἀκµή "le point culminant", 
chiedendosi tuttavia cosa intenda lo studioso per "voce achea". Boisacq altresì critica il confronto con l'a. isl. 
myrkr "oscuro" fatto da L. Meyer in quanto a λ avrebbe dovuto corrispondere una l nelle lingue del nord; cfr. 
lit. mìlszti (o mìlsztis) "riunirsi, aggregarsi" (detto delle nubi della tempesta), lett. milst "il fait sombre", got. 
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 Un lat. amŭrca, amŭrga "feccia dell'olio" viene etimologizzato per l'albanese1257 da 

Schuchardt (1872: 250) e da Meyer (1891: 292). In particolare, Schuchardt (1872: 250) 

considera l'alb. murk, murgë "feccia dell'olio"1258 (come agg. "scuro") = lat. amurca, it. 

morchia (dial. morca). Successivamente, in alb. si sarebbe verificato il passaggio a 

indicare il colore, cfr. srb. murgast "coloris amurcarii", ucr. murga "coloris subnigri 

homo". L'etimologia di Schuchardt è essenzialmente ammessa da Meyer (1891: 292), il 

quale considera alb. murg "scuro, nero, grigio" un der. di murgë "feccia dell'olio" (= ngr. 

µoῦργα "morchia", srb. murga) < lat. amurca "morchia" (anche con pronuncia amurga, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
milhma "nuvola" (Wiedemann), a. irl. melg "mort" (Strachan). Chantraine (1968: 74) riconduce ἀµoλγός ad 
ἀµέλγω "mungere" e tra le due interpretazioni ("tempo, ora della mungitura" e "pienezza, rotondità") egli 
predilige il sign. originario di "mungitura serale o del crepuscolo". Beekes (2010: 90) riporta la voce gr. 
come "oscurità" ma asserisce che il suo sign. risulta essere perduto già nell'antichità. Egli riferisce 
l'interpretazione di Nilsson come "the time of milking at the beginning of the night" e il parere di Parvulescu 
secondo cui νυκτòς ἀµoλγῷ indica "the evening twilight", con sign. originario "night milking" (adducendo al 
riguardo paralleli da altre lingue). Beekes dà la var. ὀµoλγῷ· ζόφῳ "in darkness" (Esichio) ribattendo che il 
manoscritto riporta ὁµoλoγῶ ma supponendo che, se quest'ultimo può risalire a un *ὀµoλγός, l'alternanza ἀ-
/ὀ- potrebbe dimostrare che si tratti di una voce di sostrato. 
1255 Diculescu sostiene che il rom. murg, murgu "nero-rossastro" ha la stessa rad. di arom. murnu "blu scuro", 
rispettivamente con suff. -ic e -in, ovvero: mur-icu < *µoυρ-ικός e mur-inu < *µoύρ-ινoς < a. gr. µόρoν , 
ion., ngr. µoύρoν "mora", cfr. ngr. µόρικoς "rosso porpora" > arom. moricu, morcu "rosso scuro"; per lo 
sviluppo c > g di *mur(e)gu > murg cfr. vitrig, vitreg < lat. vitricus ecc. Diculescu (1924/1926: 447) invece 
distingue il rom. amurg "crepuscolo" seguendo l'ipotesi di Hasdeu e aggiungendo che il passaggio l > r 
avviene in greco, cfr. ἀµέλγω "mungere" ~ ἀµέργω "spremere", ἀµoλγός = ἀµoργός "che spreme" (e quindi 
"che munge"), µoργός (Esichio) ~ µoλγός "sacco di pelle". Egli spiega anche l'altro mutamento o > u come 
greco (tipico del dialetto ionico), per cui la voce greca sarebbe penetrata in rom. tramite una forma ionica, 
cfr. ion. νoῦσoς ~ νόσoς "malattia", ion. oὖρoς ~ ὄρoς "monte, colle" ecc. 
1256 Höeg spiega il sarak. múrga "mula di colore grigio scuro" < agg. múrgus "di colore scuro" < arom. murg, 
murgă "braun, dunkel". Egli afferma che in greco vi sono una serie di voci legate a queste che hanno due 
sign., ovvero "feccia dell'olio" e "dal colore scuro"; il secondo viene considerato un derivato del primo. 
Quindi gr. ἀµόργη "feccia dell'olio" > ἀµoργίζω "prendre (ou avoir) la coleur de la lie d'huile" (dove o atona 
preceduta da una labiale > u; a cade per aferesi) > µoυργίζω > agg. µoύργoς "di colore nero" (sul modello di 
casi come ἀσπρίζω ~ ἄσπρoς) > arom. murg. Egli sostiene che la parola è stata di nuovo mutuata in gr. 
dall'arom. come µoύργκoς e dall'alb. come µoύρκoς (alb. [tosco] g finale > k). Secondo Andriotis (1992: 215) 
µoũργoς "cane dal pelame scuro" < gr. µoύργα "feccia, morchia" (< lat. amurca o a. gr. ἀµόργη), riferendo 
che secondo Kourmoulis µoργός < a. gr. ἀµoργός "scuro", mentre secondo Maidhof < rom. murg < lat. 
amurga < gr. ἀµόργη. Secondo Babiniotis (2010: 879) µoύργoς < gr. md. µoũργoς "di colore scuro", der. da 
µoύργα "feccia dell'olio o del vino" < gr. md. *µoύργα < lat. amurca < a. gr. ἀµόργη "feccia dell'olio", in 
relazione col vb. ἀµέργω "cogliere, spiccare". Frisk (1960: 91-92) afferma che ἀµόργη è prob. un derivato di 
ἀµέργω "cogliere, spiccare", a sua volta verbo forse imparentato con ὀµóργνυµι, a. ind. mārj-mi "tergere" 
(con rimando ad ἀµέλγω). Höeg tuttavia ritiene "fort étrange" il sarak. márkus "mulo dal colore grigio scuro", 
ipotizzando con riserva una forma antica appartenente al lat. marceo, marcidus. 
1257 Secondo Treimer (1917: 390-391, 408-409) la der. di alb. murg dal lat. amurca, amurga è improbabile 
soprattutto per motivi semantici. Non si capisce secondo lui attraverso quali sviluppi il termine lat. avrebbe 
dato origine al concetto di "scuro", e ci sarebbe da discutere se la voce alb. condivide col rom. un significato-
base di "scuro". Ma ci sono anche difficoltà fonetiche: una base amurga > (a)murg(ă) avrebbe dato forse un 
alb. mburg(ë). Egli riferisce che, dando alla parola un sign.-base di "scuro" si è ipotizzato un collegamento 
con alb. mjergullë "nebbia", ma è discutibile che sia questo il sign. originario data la presenza di murg 
"cavallo baio scuro". 
1258 L'alb. murgë, secondo Camarda (1864: 163) < gr. ἀµόργη, viene distinto da murg da Orel (1998: 278) e 
ritenuto un prestito dal lat. amurga.  
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Servius) < a. gr. ἀµόργη "id."1259, considerando che la a- latina nelle lingue romanze 

subisce aferesi1260. L'agg. murg "scuro" è secondo lui presente nelle altre lingue balcaniche 

(compreso il rom.) in quanto giuntovi dall'alb. (per via diretta o indiretta). Capidan 

(1921/1922a: 478-479) invece effettua una distinzione, ritenendo alb. murgë "feccia 

dell'olio" < lat. amurca mentre alb. murk [per murg] "dunkel, schwarz, grau" < rom. murg 

< *murgă "feccia dell'olio"1261 < lat. amurca. Per contro, Pascu (1922: 224-225) riduce 

tutte le parole albanesi a romenismi: alb. murg "sombre, noir" < rom. murg "id." < lat. 

*moricus < morulus, sulla linea di Weigand (che tuttavia *moricus lo fa derivare da 

morum "mora"), mentre alb. mug "crépuscule"1262 < rom. amurg "id." < murg. Secondo 

Meyer-Lübke (1935: 35) invece è poco probabile che vi sia un rapporto tra le parole 

romene risalenti all'etimo latino e l'alb. murg "scuro". 

 Studiosi quali Treimer (1914: 375-376)1263, Șăineanu (1929)1264 e Çabej (1964: 

16)1265 semplicemente vedono nel rom. murg un possibile prestito dalla parola alb. 

omofona, senza fornire un'etimologia, ipotizzata invece da Barić (1919: 105) e Orel (1998: 

278)1266. In particolare, Barić (1919: 105) postula una rad. *mṛg, a cui fa risalire anche alb. 

mje(r)gullë, a. nord. myrkr ecc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1259 Ernout-Meillet (2001: 30) condivide l'origine greca della voce lat., aggiungendo che le lingue romanze 
attestano entrambe le varr. (amurca, amurga). La c in amurca potrebbe essere spiegata grazie a 
un'intermediazione etrusca. 
1260 Cfr. ven. morga, sard. murga, cat. morca, sp. morga, frl. morçhe (> slo. zmorča "feccia del vino", cfr. per 
il suono iniziale mil. smolía). 
1261 Tale voce secondo lui doveva essere esistita anche in rom., ma quando i Romeni si sarebbero allontanati 
dalle aree di produzione dell'olio (Italia e spec. Albania), la parola in questione sarebbe caduta in disuso. 
1262 Voce secondo Çabej riconducibile a una base *mug- o *smug-, riflesso con vocalismo ridotto (u) della 
rad. ie. *(s)meṷkh-, *(s)meṷg(h)- "fumo", cfr. arm. mux "fumo", a. irl. mūch, cimr. moged "id.", angl. smoke 
"id." ecc. Cfr. anche gr. µῠχός "parte più interna, interno, angolo, fondo" e ngr. µouχρώνει "si fa notte", 
µούχρωµα "crepuscolo della sera". Questi ultimi due sono considerati da Babiniotis (2010: 881) derr. di 
µoυχρός "opaco, scuro" < a. gr. µóρυχoς "sporco, imbrattato", dalla rad. del vb. µoρύσσω "imbrattare, 
insudiciare", in rapporto con gr. ellenistico µόρτoς "grigio, scuro, nero" [voce ignorata da tutti i lessici 
consultati] e a. gr. µóρφνoς "bruno, scuro"; alla stessa famiglia lessicale sembra appartenere anche la glossa 
di Esichio µoριφóν "scuro, nero". 
1263 Treimer sostiene che il sign. originario della parola non è "scuro", come crede Schuchardt, perché non è 
plausibile che un der. come il cec. murgaša "variopinto" sia sorto da un concetto di "scuro". Come indica il 
rom. murg, il termine indicava secondo lui una tonalità di colore lucente, come in effetti è il caso del rosso-
bruno del manto del cavallo. La tonalità del lat. amurca non sarebbe così pregnante da poter dare origine a 
designazioni di colori del genere. Quindi murg in origine doveva significare "lucente", in particolare "rosso-
bruno" e il passaggio a "scuro" è a suo parere secondario. Secondo Treimer (1917: 390-391, 408-409) rom. 
murgan "nome per bovini dal manto scuro" è identico all'alb. murg (arb. murdžar "cavallo"). Treimer 
parrebbe incline a considerare che la voce alb. designasse originariamente un tipo di cavallo e il suo manto. 
1264 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/murg].	  
1265 Secondo Çabej rom. murg non deriva dall'odierna forma t. murk ma dalla più antica murg. 
1266 Orel considera l'alb. murg "scuro, grigio" < palb. *murga relazionandolo alle voci baltiche (lit. márgas 
"variopinto" ecc., v. sotto Rădulescu). 
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 Vi sono anche studiosi che considerano le voci in questione dal sign. originario di 

"scuro" e appartenenti al fondo ie., tra cui Skok (1925/1926: 345; 1972: 486)1267, 

Philippide (1927: 725) (con riserva)1268, Pisani (1959: 122)1269, Rosetti (1962a: 116-117), 

Poghirc (1969: 333), Hamp (2007: 388)1270, Neroznak (1978: 199)1271, Vraciu (1980: 137-

138), Rădulescu (1981: 15-18), Russu (1981: 363), Brâncuș (1983: 102-103)1272, Ivănescu 

(1993: 313)1273 e Sala (2006: 84, 85, 87)1274. Tra questi, Dečev (1957: 324) e Huld (1984: 

93, 151, 154)1275 ignorano la voce romena, mentre Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 78) 

ipotizzano per essa un sostrato protoalbanese. Per contro, Ciorănescu (1958-1966: 546-

547) considera ereditata solo la parola romena, mutuata invece nelle altre lingue1276.  

 In particolare, Dečev (1957: 324) pone la dubbia var. M(o)υργίσκη1277 di un oscuro 

top. trac. (odrisio) Mυρτίσκη in rapporto con a. bulg. murgъ e alb. murg "nerastro, dal 

colore scuro", usando Eschine1278 come fonte del toponimo in questione.	  Poghirc (1969: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1267 Skok (1925/1926: 345) considera identiche le voci rom. e alb. murg "marrone, baio"; la parola in 
questione si ritrova anche nel srbcr. mrk "di colore scuro" ma "c'est un mot balkanique issu on ne sait pas 
d'où". Egli (1972: 486) considera invece il srbcr. murga "feccia, morchia" < gr. ἀµόργη, di origine ie., mentre 
la var. murka < lat. amurca. 
1268 Philippide inizialmente segue l'ipotesi di Hasdeu (q. v.) ma in seguito (1927: 725) la mette in dubbio 
assieme a quella di Meyer, Weigand, Barić, Treimer e Diculescu, concludendo che si tratta di una parola 
dall'origine sconosciuta. Egli sostiene che la voce si è diffusa in tutte le lingue balcaniche e in neogreco 
attraverso il romeno e l'albanese. 
1269 Pisani ammette il confronto di Barić tra alb. e a. nord. myrkr "scuro". L'alb. ur deriva da ṛ o dall'influsso 
di un'altra radice, cfr. mug, muzg "crepuscolo". La forma murg- si ritrova in un der. baltoslavo di *merg-. 
1270 L'articolo originale è del 1978. Hamp ritiene murg "marrone, nero (detto di animali)" come parte del 
lessico comune albano-romeno. Egli propone una base *muarga- < *mārga- < *morHgo-, spiegando che la 
produzione di un grado 0 originario davanti a una sonante viene allungato dalla laringale seguente. La fase 
intermedia viene confrontata con il lit. márgas "pezzato, variopinto". 
1271 Rom., alb. murg è secondo Neroznak voce paleobalcanica, cfr. il top. trac. Mυργίσκη, i nomi propri 
messap. Mirgetaos, Mόργoς, Mόργης ecc. 
1272 Brâncuș considera come forma primaria (romeno-albanese) murg, agg. indicante un colore scuro. Le 
spiegazioni della voce alb. come prestito dal rom. (Capidan) o di quella rom. come prestito dall'alb. (Treimer) 
risultano secondo lui essere infondate. Non maggiormente convincenti le spiegazioni dallo slavo (Miklosich), 
dal greco (Hasdeu, prima tesi di Philippide) o dal latino (Capidan). 
1273 Secondo cui si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine molto prob. daco-misia. 
1274 Sala considera la parola rom. appartenente al sostrato del traco-daco (inteso come variante del tracio, 
mentre da quest'ultimo proverrebbe l'alb.). 
1275 Huld considera alb. murg "scuro" < *mórHgṷos, cfr. lit. márgas. Rom. negură "nebbia" è secondo lui un 
prob. prestito dall'alb. mje(r)gull(ë), njegull "nebbia"; la voce rom. sarebbe stata influenzata da rom. negru 
"nero" così come alb. murg, *merg "dark" avrebbe influenzato alb. mjegull. 
1276 Ciorănescu si oppone alle etimologie proposte da Miklosich, Cihac, Rösler, Hasdeu, Meyer, Capidan, 
Diculescu, Weigand e Pascu (riguardo agli ultimi tre e quindi a un'origine da un gr. *µoυρ-ικός "come la 
mora" o lat. *moricus la i atona non dovrebbe subire riduzione, cfr. limpede, muced ecc.). Egli ritiene che 
alb. murg potrebbe essere un prestito dal rom. murg (quest'ultima, di origine "tradicional") così come risulta 
per le altre lingue balcaniche. La presenza del der. rom. amurg "con a- prostética que se suele dar sólo en 
elementos lat." (cfr. acasă, afund, aminte ecc.) contribuisce secondo lui a sostenere tale ipotesi. 
1277 Collegamento ammesso da Poghirc (1969: 333) e Brâncuș (1983: 102-103). 
1278 Pare che lo stesso toponimo tracio sia un'invenzione di Eschine. Darwin Adams (1919: 372-373 nota 1) 
fa notare che Demostene menziona Serrhium, Myrtenus ed Ergisca ma Eschine, nel suo ridicolizzare i piccoli 
luoghi "seems to be making jingles of their names", coniando Myrtisca (Mυργίσκη) da Myrtenus per far rima 
con Ergisca (Ἐργίσκη). 
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333) aggiunge l'antr. messap. Mirgetaos (gen., con ir per ur, Haas), Mόργoς, Mόργης e il 

nome della tribù Mόργητες, parola greca secondo Krahe (1955: 73) identica al messap. 

mirgetaos. Poghirc quindi propone una base ie. *mer(ǝ)gṷ- "oscurarsi"1279 (con trattamento 

satem gṷ > g), ritenendo il rom. amurg "crepuscolo" un der. dell'agg. murg "scuro" e 

affermando che la separazione di murg da amurg proposta da Diculescu e seguita da altri è 

ingiustificata.	  Rădulescu (1981: 15-18) invece torna a distinguere le due voci, anche se in 

due gruppi di eredità ie.: da una parte rom. amurg "twilight; dawn, dawn twilight", arom. 

murgu, murdzíșu, amurdzisu, amurdzită "twilight" (bulg. mugra "dawn"), inteso come un 

fenomeno ottico naturale ricorrente al tramonto o all'alba; dall'altra rom. murg "(di animali, 

oggetti, alimenti, persone, occhi) rosso scuro, marrone scuro, scuro, olivastro; cavallo o 

bovino di tale colore; cavallo", arom. murgu "gris, brun (des chevaux)", megl. murg, murk 

"cavallo o bovino di tale colore scuro, rossastro, marrone ecc.", murg "olive dark (of 

horses); name of dogs" e alb. murg, questo secondo gruppo dal sign. primario di "dark(-

brown)". Egli specifica che l'alb. va considerato ereditato, data l'esistenza di numerosi 

derivati arcaici, sottolineando la corrispondenza con le voci rom., arom. e megl., gli 

sviluppi comuni (alb. murgash ~ rom. murgaș ~ bulg. Murgáš, toponimo di origine 

romanza1280, alb. murgjian ~ rom. murgan ~ a. top. rom. Murğani) e il sign. com. "cavallo" 

nel rom. murg, murguț e arb. murgar, murxhar, murgjian. Il primo gruppo (amurg) viene 

da lui collegato al gmc. *murʓ (got. maúrgins, a. isl. myrginn, morg-inn, -unn, ags. 

mergen, morgen, a. sass., a. al. ted. morgan "mattino"1281) < ie. *mṛgh-; a tale radice vanno 

secondo Rădulescu ricondotte anche lit. murgsóti "essere asonnato", lett. mùrgs "prodotto 

della fantasia", mùrguôt "fantasticare", murdzêt "sognare, fantasticare", mùrgt "passare il 

tempo senza chiudere occhio, tormentarsi, angustiarsi", aggiungendo che in baltico la rad. 

murg- si relaziona a marg- (lit. márgas "variopinto", margti "diventare variopinto, 

scintillante", márgstytis "essere confuso, sbadato", lett. marga, margs "lustrino, lucicchio", 

marguôt, -ât "luccicare, fare luce"), mirg- (lit. mirgė´ti "scintillare, luccicare, rilucere, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1279 V. sotto Rădulescu e le note relative a Pokorny. 
1280 Da notare che i suffissi rom. -aș e alb. -ash sono considerati di origine slava da Xhuvani-Çabej (1962: 
22). Ciò verrebbe confermato da Asenova (2012: 256), secondo cui forme bulgare quali palaš "lévrier, chien 
de chasse" o Murgaš (oronimo e oiconimo della Bulgaria occ.) contengono il suff. bulg. -aš < -axь. 
1281 Che Pokorny (1959: 733-734) invece riconduce a ie. *mer(ǝ)k- "tremolare; oscurarsi, offuscarsi" (< rad. 
*mer- "tremolare, scintillare") assieme ad a. irl. mrecht- (*mṛkto- "variopinto"), lit. mérk-iu, -ti 
"(soc)chiudere gli occhi", mìrks-iu, -ė´ti "socchiudere gli occhi di continuo", con apofonia ùž-marka "uno che 
fa l'occhiolino", markstaũ "socchiudere gli occhi", sl. *mъrknoti (a. sl. eccl. mrъknoti "oscurarsi", srb. 
mȑknuti "diventare scuro", a. cec. mrkati "albeggiare, imbrunire", cec. "sonnecchiare, socchiudere gli occhi, 
diventare buio") e inoltre sl. *mъrkъ (srb. mȑk "nero", slvc. mrk "nuvola", ucr. smerk "crepuscolo"), con 
apofonia sl. *morkъ [a. sl. eccl. mrakъ "oscurità", rus. mórok "oscurità, nebbia, nubi", mérek "fantasticheria, 
apparizione, spirito maligno", bulg. mrěžgav "nuvoloso, brutto (tempo)", mrъždъ, mrъštъ "diventare 
nuvoloso, buio", cec. dial. mřížděti se "albeggiare, imbrunire" ecc.]. 
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tremolare", lett. mârdzêt "id." ecc.) (la rad. ie. per le voci baltiche sarebbe *mergh-1282). 

Rădulescu afferma che vi sono altre radici identiche in k (invece che in g) e riferisce che 

Fraenkel è incerto se collegare il got. maúrgins al lit. mérkti (cone ie. *k) o al lit. márgas 

(con g < ie. *gh). Egli considera l'ipotesi di una rad. ie. in k e il cambio ammesso gmc. 

mur- > *murʓ come semplice soluzione di necessità in quanto non vi sono altre radici (in 

k) affini al germanico se non sl. *mъrk- "oscurità, buio", che però, contrariamente da 

quanto ipotizzato da Pokorny (1959: 734), va secondo Rădulescu ricondotta alla rad. ie. 

*(mer-), mor-(u)- "annerire; colore scuro; macchia (di sporco)"1283. A questa stessa radice 

Rădulescu riconduce anche le voci rom., arom., megl. e alb. murg dal sign. generale di 

"(marrone) scuro" (ovvero il secondo gruppo), ritenendo la famiglia germanica (a. nord. 

myrkr "oscurità" < nord. com. *merkwiR ecc.) come quella più strettamente imparentata ad 

esse, mentre a. sl. eccl. mrakъ, rus. morok "oscurità", a. ind. marká- "eclissi del sole", lit. 

marknótas "nebbioso", murksa dienà "tempo nuvoloso" solo parenti lontani, ma tutti "*k 

developments of the same *(mer-), mor-(u)-". Il rom., arom. e megl. rappresentano 

secondo lui una voce proveniente da una lingua antica e mutuata nel lat. balcanico. Tale 

tesi è sostanzialmente ammessa da Russu (1981: 249, 363)1284, che tuttavia ritiene il rom. 

amurg "crepuscolo" un derivato di murg, dove a- esprime un "raport de timp", ovvero 

"quando", cfr. avv. aorea, aseară, sost. achindie, amiaz ecc. Originariamente si trattava di 

una locuzione avverbiale dal sign. di "all'imbrunire". Brâncuș (1983: 102-103) specifica 

che si tratta di un derivato con a- (< lat. ad) come in aprânz (prânz) ecc. L'evoluzione 

semantica "colore scuro" > "crepuscolo, imbrunire" si verifica secondo Russu anche in a. 

isl. mjorkvi, myrkvi "oscurità", alb. mjergullë, mjegullë "nebbia, oscurità".	  

 Una proposta isolata viene fatta da Mann (1941: 14), secondo cui è allettante 

raffrontare alb. murg "grey, dark" con antr. ill. Morcos (Krahe), messap. morcos accanto a 

Murciō, -n-, antroponimo femminile. Egli tuttavia sostiene che -rk finale si conserva in alb. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1282 Tutte le parole baltiche vengono invece da Pokorny (1959: 734) ricondotte a ie. *mer(ǝ)gṷ- assieme a gr. 
ἀµoρβός "scuro", alb. mje(r)gullë "nebbia", a. isl. myrkr (*mirkwa-) "scuro", mjǫrkvi, myrkvi "oscurità", a. 
sass. mirki, ags. mierce "scuro" e prob. anche alla famiglia dell'a. ind. mṛgá- "gazzella" ecc. in quanto 
"animali pezzati". 
1283 A cui Pokorny (1959: 734) invece riconduce gr. µόρυχoς "oscuro, tenebroso; annerito (di fumo)", lit. 
moraĩ (pl.) "muffa", rus. maráju "ungere, denigrare", marúška "macchia, chiazza", cec. morous "manzo 
striato di grigio", moratý "a strisce nere", pol. morus "sudicione", morąg "a strisce variopinte" (radice in n), 
gr. µόρνoν "giallo sporco", µoρτός "nero, grigio" (in Esichio) e, con prob. estensione in s, arm. mṙayl 
"oscurità, nebbia, nuvola; oscuro, buio" (*muṙayl < *mor-so-), maṙaϰul "vapore denso, oscurità" (mṛso-), lit. 
mùršinu "sporcare", mùr(k)šlinu "id.".	  
1284 Russu afferma che si tratta di una parola alb.-rom. autoctona dal sign. di "colore scuro, bruno". Tra 
l'appartenenza a una rad. ie. *mer-/*mor- "scintillare" > base *merǝg- (per cui murg < *mor-g-, con 
mutamento romeno u < o) e quella a una rad. ie. (*mer-), *mor- "annerire; colore scuro; macchia (di sporco)" 
egli predilige la seconda. 
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e non dà -rg (cfr. bark) e quindi propone piuttosto un confronto col nome proprio rom. 

Murgoci. Secondo Mann, isl. myrkr (*murkis) "is insufficient evidence to establish R-

grade" e pone a confronto l'irl. mairg "sadness", rimandando a Boisacq per quanto 

concerne il gr. µαραίνω "consumare". Quest'ultimo (1916: 610) mette in relazione il vb. in 

questione con la rad. ie. del gr. ἀµόργη, dalla quale proverrebbe anche il lat. marcēre 

"marcire". 

 Paliga (2006: 140) infine ipotizza un'origine ultima preindoeuropea. Secondo lui 

rom. e alb. murg rappresentano un termine indubbiamente antico, da alcuni studiosi fatto 

risalire all'ie. *mer(ǝ)gu "to get dark". Se esso però è legato ad amurg "sunset" (asserendo 

che "the connection and similarity cannot be avoided") allora un'origine preie. sarebbe 

ammissibile, concludendo che "both the archaic and modern meaning is in the chromatic 

sphere": amurg infatti è secondo lui (2006: 30) un elemento tracio del romeno, anche se 

etimologicamente dibattuto e presumibilmente legato al nome d'isola gr. Ἀµoργός, e derr. 

ἀµoργίς, -ίδoς "name of an unidentified textile plant" (Chantraine). L'origine ultima delle 

voci tracia e greca sarebbe un preie. *AM-,	  *AN- "basically with chromatic meaning". 

 III. Le parole alb. e rom. murg, in base anche alla loro produttività a livello 

dialettale, vanno considerate di eredità comune ie. Il raffronto etimologicamente più sicuro 

risulta essere quello con le voci germaniche, e il sign. primario è "scuro". La tesi di 

Rădulescu (q. v.) relativa ad estensioni di una rad. ie. *(mer-), mor-(u)- "annerire; colore 

scuro; macchia (di sporco)" verrebbe confermata grazie all'alb. (i) mur(r)më "bigio; 

bruno"1285. 

 Il rom. amurg "crepuscolo" è molto prob. un derivato, mentre l'alb. murgë "feccia 

dell'olio" è da considerarsi un latinismo. Non va tuttavia esclusa un'interferenza tra etimo 

latino (cfr. sign. "olivastro") ed indigeno. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1285 Cfr. arom. murnu, secondo Diculescu (q. v.) dal lat. murinus "color grigio-topo". Papahagi (1963: 716) 
dà come sign. "brun, brunet" e lo confronta con alb. (i) murmë "oscuro; grigio", muro "leardo", murrash 
"nerastro" e a. sl. murinŭ "aethiops". La voce alb. viene ritenuta da Çabej (2014: 383) un'estensione in -më 
della rad. mur-. Orel (1998: 278-279) la riconduce a murrët "scuro", der. in -ët di una base *murr < palb. 
*mura, imparentato a lit. mùras "fango", mùrinas "sporco", lett. murît "macchiare, sporcare" e altri riflessi di 
*meu-r(o)- "sporco", cfr. Pokorny (1959: 742). Zymberi (1996: 104-105) inoltre documenta in Montenegro e 
in aree dell'Albania immediatamente limitrofe forme quali: murrikë "mucca bigia/bruna" (Kojë/Koći), murikë 
"id." (Hot, Albania sett.), murricë "id." (Shestan/Šestani, Krajë/Skadarska Krajina), murro "id. detto del toro" 
(Hot, Albania sett.; Ftjan/Tejani e Shestan, Krajë), "id. detto anche del cane" (Kojë, Krajë e 
Triesh/Zatrijebač), murrak e murrçak "varietà di fico nero" (Hot, Albania sett.), murre "capra dal pelo 
bigio/bruno" (Kojë/Koći). 
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 mushk (m.) "mulo" ~ rom. (obs., dial.) mușcoi(u), mâșc(oi), arom. mușcu (m.), 

mușcă, megl. mo(a)șcă (f.) "id.". 

 I. Mushk è voce panalbanese1286. Le parole romene settentrionali1287 sono ritenute 

generalmente obsolete 1288  oppure dialettali (Banato) 1289 . Le voci aromene vengono 

generalmente considerate prestiti dall'albanese1290. 

 L'alb. ha varianti e derivati quali: mushke "mula; capra dal colore simile a quello 

del mulo" (Triesh/Zatrijebač)1291, mushkar "mulattiere", mushkash, i mushkët, i mushkër 

"dal pelo del colore del mulo, grigio scuro", mushkor/e "bufalotto/a"1292. 

 La parola in questione è documentata anche nel mondo slavo: a. sl. mьzgъ "mulus", 

mьska "mula", sl. mod. mezeg, srb. mazga, masak, mašče, cec. mezek, rus. meskъ, bulg. 

mъska1293. 

 II. Vi sono studiosi che vedono nelle voci albanese e romena uno slavismo. Tra 

questi vanno menzionati Miklosich (1861: 31)1294, Cihac (1879: 206), Scriban (1939)1295, 

Ciorănescu (1958-1966: 549)1296 e, con riserva, Russu (1981: 57)1297. In particolare, 

Scriban vede nel rom. mișcói e mușcói un accrescitivo dell'a. sl. mĭskŭ, f. mĭska. 

 Altri linguisti vedono nella parola albanese un etimo autoctono, di eredità prob. 

(traco-)illirica, tra cui Stier (1862: 149)1298, Meyer (1891: 293-294; 1892a: 64; 1892b: 322-

323), Hirt (1901: 225), Densusianu (1901: 2241299; 1938: 5371300), Niedermann (1972: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1286 Mann (1948: 301), ADGjSh (2008: 96-97), Çabej (2014: 386). In base alle fonti fornite da Mann e Çabej, 
mushk è attestato dalla prima metà del XVII sec. Secondo Çabej, al nord prevale il m. mushk, mentre al sud il 
f. mushkë. 
1287 Per le quali Tiktin (1988: 678) dà anche le varr. f. mâșcoaie, mâșcă. Il rom. mâșcoi è secondo lui 
attestato dal XVI sec. Egli si limita al confronto con l'a. sl. eccl., il rus. mesk e l'alb. 
1288  Șăineanu (1929), Scriban (1939) e DAR (2002) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/mu%C8%99coi], Kalužskaja (2001: 41).	  
1289 Kalužskaja (2001: 41). 
1290 Capidan (1921/1922a: 541), Meyer-Lübke (1935: 475), Papahagi (1963: 719), Brâncuș (1983: 104). 
Quest'ultimo afferma che la voce aromena è diffusa solo presso gli aromeni d'Albania. 
1291 Forma attestata in Montenegro da Zymberi (1996: 105). 
1292 Newmark (1999: 547). 
1293 Meyer (1891: 293-294). 
1294 Miklosich considera le voci alb. e rom. prestiti dall'a. sl. мьскъ "mulus". 
1295 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/mu%C8%99coi]. 
1296 Sl. miškŭ, cfr. bulg. măška, alb. mushk. La derivazione dal lat. muscŭlus (Lambrior, Skok) non pare 
secondo lui possibile. 
1297 Russu avanza con riserva l'ipotesi di un'origine slava del rom. mușcoi. Infatti, in seguito egli (1981: 435) 
si chiede se la voce rom. possa avere origine alb. 
1298 Stier sostiene che alla base di mushk c'è forse la stessa rad. di lat. mulus. Parenti prossimi dell'alb. sono 
ritenuti rus. mesk e srb. mazga, che sarebbero con buona certezza ricollegabili a gr. µίσγω (µιγ) e lat. misceō 
"mescolare", e quindi traducibili originariamente come "(animale) ibrido, meticcio". 
1299 Sia gli Albanesi sia i Veneti potrebbero aver ereditato la parola dagli Illiri. 
1300 Rom. mâșcă "mule", mâșcoiu "mulet" e mâșcoaie "mule" < alb. mushk + -oiu, con contaminazione dell'a. 
sl. mĭskŭ. 
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101-103), Brückner (1918: 166-168) (con riserva)1301, Barić (1919: 56; 1955: 34, 66), 

Walde-Pokorny (1927: 311-312), Skok (1931: 409)1302, Walde-Hofmann (1954: 125-126), 

Pisani (1959: 129)1303, Tagliavini (1965: 139), Orel (1998: 279)1304 e Çabej (2014: 386). 

La parola romena viene pertanto ritenuta un prestito (prob. antico) dall'albanese, 

specificatamente da studiosi succitati quali Densusianu, Barić, Orel, Çabej e inoltre da 

Capidan (1921/1922a: 541)1305, Șăineanu (1929)1306, Pușcariu (1940: 179), Russu (1981: 

57) (con riserva)1307 e Ionescu (1985: 135-137). 

 Tra i linguisti sopraccennati, sono Meyer (1891: 293-294), Treimer (1917: 393), 

Philippide (1927: 725)1308, La Piana (1939: 115), Rosetti (1962a: 117)1309, Vasmer (1955: 

123-124), Poghirc (1969: 346), Brâncuș (1983: 103-104)1310, Ivănescu (1993: 313)1311, 

Sala (2006: 84, 87)1312 e Paliga (2006: 140)1313 coloro che ritengono sia il rom. sia l'alb. 

voci ereditate da un fondo comune ie.: la parola romena sarebbe di sostrato (anche se vi 

sono studiosi quali Brâncuș che accolgono l'ipotesi avanzata da Densusianu e seguita da 

Ionescu relativa a una contaminazione con lo slavo). Il sostrato del romeno è considerato 

protoalbanese da Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 76). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1301 Secondo Brückner è vero che il termine sl. mesk ecc. "mulo" sembra essere di origine illirica, ma si tratta 
comunque di una voce balcanica e non si può sottolineare troppo il carattere "albanese". 
1302 Alb. mushk sarebbe un etimo traco-illirico < *mus (cfr. ven. muso) + ko, così come lo sl. mer. mъska, 
voce che secondo Vasmer apud Jokl (1933: 171) è un prestito dall'illirico. Skok cambia più volte idea (v. 
sotto). 
1303 Pisani confronta l'alb. con lat. mūlus, gr. µυχλός e la ritiene un'antica voce di sostrato. 
1304 Orel considera la voce alb. assieme a quelle slave (bulg. mъsk, a. rus. mъskъ e altre forme sl. 
"presumably, spreading from the South") "an areal Balkan word" dal sign. di "mulo". Rom. mușcoi < *mușcu 
< alb. 
1305 La presenza di ș nelle forme romene dimostrerebbe un prestito diretto dall'alb. 
1306 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/mu%C8%99coiu]. 
1307 Egli avanza con riserva l'ipotesi di un'origine slava del rom. mușcoi. Infatti, in seguito Russu (1981: 435) 
si chiede se la voce rom. possa avere origine alb. 
1308 Philippide sostostanzialmente ammette l'etimologia di Barić secondo cui la rad. musk- ipotizzata da 
Meyer per l'alb. ridurrebbe il rom. mușcoiu a un prestito dall'alb. in quanto il passaggio sc > šc non si 
spiegherebbe attraverso il rom.; tuttavia, basandosi sulla rad. mušik (< ie. muǵsiko) ipotizzata da Barić, 
Philippide non esclude che una simile radice antica (mušic-) sia prevista anche per il rom., per cui anche 
mușcoiu risulterebbe essere parola autoctona. 
1309 Rosetti propende per la tesi illirica. 
1310 Brâncuș considera il rom. mușcoi voce autoctona (confrontato con alb. mushk), un derivato con suff. -oi 
da un ipotetico rom. com. *mușcu, *mușcă, attestato in rom. antico con le varr. mâșc, mâșcă, ovvero risultati 
della contaminazione tra *mușcu, *mușcă e a. sl. mĭšku, mĭška, bulg. măška. 
1311 Ivănescu aggiunge la var. rom. mușc e sostiene che tali voci dovevano esistere anche in illirico, ma la 
loro origine ultima è prob. daco-misia. 
1312 Sala parla di sostrato traco-daco. 
1313 Paliga respinge l'ipotesi di una voce illirica in rom. (in quanto mancano altri esempi per casi del genere) e 
suppone possa trattarsi di un elemento traco-illirico comune, mutuato anticamente nel latino post-classico e 
colloquiale. La voce rom. presenterebbe la medesima costruzione di mușuroi "cumulo di terra sopra un 
formicaio o sopra una tana di talpa" [secondo Paliga (2006: 141) imparentata con le forme derivanti da un 
preie. *N-S-, *M-S-, p. es. Nistru], moroi "a ghost of the Romanian tales, usually held for affecting children's 
fate" [cfr. alb. mora e forme simili in alcune lingue sl. (rus. kiki-mora, mora "generic for referring to 
ghosts"); un'origine slava della voce rom. viene esclusa da Paliga, secondo il quale si tratterebbe semmai del 
contrario; l'etimo ultimo dovrebbe essere secondo Paliga (2006: 138) lo stesso del lat. mors, mortis]. 
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 In particolare, Meyer (1891: 293-294) confronta alb. mushk/ë "mulo/a" con rom. 

mușcoiu = *muscōnius. La voce slava viene considerata un prestito in base alla diversa 

qualità delle sibilanti. Parole imparentate vengono ritenute ven. musso, frl., ferr. muss 

"asino" (e forse anche it. miccio "id."), lat. mūlus < *mus-lus1314. In base alle testimonianze 

di Esichio, Suida, Licofrone ecc., Meyer afferma che µύκλoς1315 non viene documentato 

con il sign. di "mulo" bensì con quello di "asino da monta", e quindi con un sign. base 

sicuro "incline alla monta". La voce apparterrebbe pertanto alla rad. muk- [cfr. a. ind. muc-, 

gr. µυκ- (in µύσσω, µυκτήρ), lat. mungo], la quale si usa per indicare gli escrementi 

("urina" in a. ind., "moccio" in gr. e lat.); µύκλoς e µύκης "organo maschile" viene usato 

con lo stesso sign. della rad. migh- in a. ind. (mih- "mingere, semen effundere"), gr. 

(µoιχός), lat. (qui mejat eodem). Secondo Meyer, mus-, muslo-, musco- è una voce illirica 

alpina (il mulo in Omero risulta essere principalmente un animale montano). Meyer in 

seguito (1892a: 64) vede nell'alb. mushk un dim. di *muš = *musos ~ lat. mūlus < 

*muslus. Egli (1892b: 322-323) inoltre asserisce che sull'etimologia dell'ill. *muso-, 

*musko- si possono fare solo supposizioni incerte e accenna alla tesi secondo cui, essendo 

il Ponto la patria del mulo, la voce sarebbe collegabile al nome dei Mυσoί (Asia Minore) e 

interpretabile con riserva come "animale misio". La tesi di Meyer viene inizialmente 

ammessa da Skok (1931: 408-409) ma applicata anche allo slavo meridionale1316, nonché 

da Vasmer (1955: 123-124), il quale afferma che il rus. меск "mulo" è un Wanderwort la 

cui fonte è prob. illirica. Hirt (1901: 225) aggiunge al confronto µυχλóς1317. Niedermann 

(1902: 101-103) fa risalire quest'ultima assieme al lat. a una base ie. *muḱslo-s o 

*muĝzhlo-s, mentre l'alb. a *muḱs-ko-s. Barić (1919: 56) invece propone un ie. *muǵsi-ko, 

ampliamento in -ko- da *muǵhsi- (da cui anche lat. mulus e forse ven. musso) per il palb. 

*mušika- = psl. *mĭzĭkĭ "mulus". Altrove egli (1955: 34, 66) sostiene che il nesso ie. *sk > 

alb. shk (mentre ie. *sḱ > alb. h) per cui mushk viene raffrontato con a. ind. muškaḥ. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1314 Meyer riferisce che in genere lat. mūlus viene considerato un prestito dal gr. µύκλoς (fase intermedia 
*muclus), a suo parere foneticamente impossibile (Vaniček parla di un gr.-it. muclo-). 
1315 Frisk (1970: 267-268) collega tale voce a µυχλóς e sostiene che, siccome quest'ultima può derivare da 
*µυκσλóς, è possibile l'immediato confronto con lat. mūlus, supponendo che quest'ultimo abbia per base 
*mukslos. Però l'alb. mushk e le forme slave come mĭskĭ, mesk indicano una formazione diversa (origine 
prob. illirica). Dato che l'allevamento del mulo proviene dalla regione del Ponto, Frisk suppone che prob. si 
ha a che fare con un Wanderwort. In tal caso è messa seriamente in dubbio un'identità genetica fra µυχλóς e 
mūlus. Dopo aver ripetuto quanto detto da Frisk, Beekes (2010: 978) dichiara di non essere d'accordo che si 
tratti di un Wanderwort. Secondo lui le varianti della parola (in particolare le alternanze κ/χ, σκ) sono tipiche 
delle parole pregreche e quindi possono facilmente essere spiegate in quanto tali. 
1316 Lat. mūlus, gr. µυχλóς < *mus + lo, mentre alb., rom. e sl. mer. < *mus + ko. 
1317 Dal sign. di "asino da monta", che Esichio dà come voce di Focea, in Asia Minore, N. d. A. 
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Walde-Pokorny (1927: 311-312) propone per l'alb. una base *muǵh-skos1318, seguito da 

Walde-Hofmann (1954: 125-126)1319, Tagliavini (1965: 139)1320 e Çabej (2014: 386). 

Quest'ultimo si oppone alla base *mus-kos ipotizzata da Meyer per l'alb., e sostiene che 

l'etimo *muǵh-skos di Walde-Pokorny spiega l'evoluzione ǵhsk, ḱsk > shk. È tuttavia 

difficile secondo Çabej affermare se la parola alb. vada considerata come mush-k, con suff. 

-k (quindi *muǵhs-ikos, come vorrebbe La Piana) oppure come mushk, con -k tematica. Le 

voci slave e romene testimonierebbero un'esistenza antica della k in musk-. Ionescu (1985: 

135-137) predilige la prima ipotesi, supponendo sulla base delle parole venete, friulane 

ecc. del tipo muss- una rad. *mŭs-, da cui il riflesso regolare ie. *ŭ > u e ie. *s > sh 

nell'alb. mushk, con il suff. -k già ipotizzato da Jokl. Non si tratterebbe pertanto di una 

formazione con k tematica, altrimenti in alb. si avrebbe avuto *mush o *muh. La voce 

romena viene ritenuta un prestito dall'albanese poiché: a) l'evoluzione /s/ > /ʃ/ avviene in 

condizioni particolari, non soddisfatte nel caso di mușcoi; b) il rom. non conosce un 

suffisso -c /k/; c) la parola rom. sett. è isolata, poco produttiva e oggi caduta in disuso 

(processo quest'ultimo che doveva già risultare a uno stadio più antico del cosiddetto 

"dacoromeno"), mentre risulta essere un albanismo recente nelle parlate sud-danubiane. 

 Un'etimologia greca viene proposta da Hehn (1911: 137-138, 592-593), il quale 

riferisce l'ipotesi di Meyer nonché quella di altri secondo cui lat. mulus (muscellus1321) e il 

gr. µυχλóς siano legati da parentela originaria e risalgano a una forma *mukslo-. Tuttavia, 

secondo lui alb. mushk e le voci slave devono risalire a µυχλóς. 

 Un'ipotesi latina viene avanzata inizalmente da Skok apud Petrovici (1931/1933: 

362). Skok infatti considerava il rom. mușcoiu < *mușchiu < musculus1322 < *muscus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1318 Walde-Pokorny considera il focese µυχλός (< *muǵhslόs) = lat. mūlus. La base ie. per le voci in 
questione è secondo lui *muǵh-so, *muǵh-slo-, *muǵh-sko- "mulo; asino". La Piana (1939: 115) critica 
l'etimo *muǵh-skos ricostruito per l'alb. (Walde-Pokorny) in quanto sk dà regolarmente h in alb., 
rettificandolo come una base *muǵhs- sulla linea di Barić (q. v.) e ma concordando sull'etimo della serie 
greco-latina (*muǵhs-lo-). Tale serie implicherebbe un suff. -lo- e quella albano-romena un suff. -i-ko- per 
cui: ie. *muǵhs-ikos > alb. *múšika > múshkë > múshk ("perché attratto nella declinazione dei maschili in -k- 
come bark, fik ecc."); per il suff. -i-ko- cfr. a. ind. mūṣika-ḥ < ie. *mūs "topo". Secondo La Piana, rom. 
mușcoiu è "un ibrido caratteristico, formato dalla parola albanese, che necessariamente doveva esistere nel 
substrato, e l'apposizione del suff. lat. -ōnius (Meyer)". 
1319 Respingendo la tesi di Meyer secondo cui mūlus < *mus-los e alb. mushk < *mus-kos "(l'animale) 
misio", secondo la credenza di data antica per cui i Misii avevano introdotto l'allevamento dei muli. 
1320 Il quale ipotizza per la voce alb., rom., srb. e it. sett. un ie. *muǵh-skos, cfr. anche lat. mūlus (< *muxlos, 
cfr. dim. muscellus). 
1321 Meyer-Lübke (1935: 475) riconduce le voci it. (ven. muso, lomb. müsa, a. trev. mussa, frl. mus, gard. 
mušat "asino") a una base romanza *mūscĕlla "giovane mula"; una vocale tonica diversa implicano invece 
parm. mitsa, tosc. miccio, miccia "asino", mentre musimo "specie di animale non ben specificata della 
Sardegna" (Caix) viene ritenuto "formell und sachlich" escluso. 
1322 Per il latino Ernout-Meillet (2001: 424) dànno mūscella "piccola mula" e l'allotropo muscellus "piccolo 
asino", parole entrambe considerate rare, riferendo che Leumann vi vede un dim. di mūlus < *mukslo-s. Le 
altre voci latine non hanno nulla a che vedere con quanto trattato: mūsculus "topolino; muscolo" (< mūs, 
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"mulo". La forma rom. *mușchiu, omonima con mușchiu "muschio (pianta); muscolo", 

avrebbe ricevuto il suff. -oiu per distinguersi da quest'ultima. Inoltre, anche musculus viene 

ritenuto frutto dell'omonimia di *muscus "mulo" con muscus "muschio (pianta); muschio 

(di animale)". Skok (1972: 490) infine tornerà a tale etimologia, specificando che sia l'alb. 

sia il rom. derivano da una forma primitiva latino-balcanica *muscus. 

 Un etimo ultimo preindoeuropeo viene infine postulato da Ernout-Meillet (2001: 

420), che accosta al lat. mūlus voci di altre lingue (a. al. ted. mûl, irl., britt. mul, ngr. 

µoυλάρι, alb. mushk ecc.) e afferma che, così come l'asino, il nome del mulo non è ie. 

bensì mediterraneo, "sans doute asianique". 

 III. Una base ricostruita *muǵʰskos- o *muḱsk- è foneticamente possibile per 

l'albanese, ma non sicura1323, considerando inoltre che il caso di mushk non viene 

solitamente incluso tra gli esempi (già di per sé esigui) che confermano un riflesso *ǵʰs, 

*ḱs > alb. sh1324. Tra una spiegazione della voce alb. grazie a un etimo ie. ipotizzato 

(Walde-Pokorny e altri) e quella grazie a una parola latina documentata mūscella "piccola 

mula" e muscellus "piccolo asino" (seppur rara), naturalmente derivante da una base 

*musca, *muscus (Skok), risulta più verosimile la seconda, che dimostra (accanto alle 

parole slave) la presenza di una k tematica e presuppone una forma antica *musk-. Tale 

forma rende necessario per l'albanese un'intermediazione latina, poiché il fondo ereditario 

albanese non prevede un riflesso ie. *sk > alb. shk1325. Tale risultato interessa normalmente 

gli antichi grecismi e latinismi1326. Nonostante venga generalmente ritenuto che la ū latina 

dia y in alb., esistono esempi (kërrutë "pecora cornuta" < lat. cornūta, kukutë "finocchio" < 

cĭcūta, sh(ë)tun(d)ë "sabato" < Saturni dies, quest'ultimo un prestito certamente antico) i 

quali lasciano supporre anche un riflesso u, difficilmente recenziore1327. Ciò non significa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mūris "topo, ratto", voce ie., cfr. sct. mū´ḥ, pers. mūš, a. sl. myšĭ, alb. mī, gr. µῦς, a. al. ted. mūs; il der. arm. 
mukn significa "topo" e "muscolo"), mūsculus dim. di mūscus "muschio (pianta)", mŭsculus "cozza, mitilo" e 
muscus "muschio (di animale)" (quest'ultimo < gr. µόσχoς, a sua volta un prestito dal persiano). 
1323 I riflessi di tali nessi hanno pochi esempi secondo Topalli (2007: 295). 
1324 Çabej (1988: 96-97): gjashtë "sei" [< a. palb. *seksti-, cfr. sct. ṣaṣti- "sei decine", Orel (2000: 4)] ~ ie. 
*seḱs-, *sṷeḱs-, lat. sex, lit. šešì; jashtë "fuori" [< *eks + të, Meyer (1900: 21, 80); < a. palb. *e(k)šti, Orel 
(2000: 5)] ~ ie. *eḱs-, *eǵʰs-, gr. ἐξ, lat. ex [ma *ekst-, cfr. gr. ἐχθός "fuori", Çabej (1988: 96)]. 
1325 Nonostante tale riflesso venga ammesso da Barić (1955: 34) riguardo a bashkë (v.) ~ a. irl. bask, mentre 
sarebbe ie. *sḱ a dare alb. h. Si consideri tuttavia che in albanese vi sono voci provenienti molto 
probabilmente dal latino tardo/volgare, oppure che risultano come prestiti arcaici dall'italiano (mushkull < lat. 
muscŭlus "muscolo" oppure un antico italianismo, cfr. la var. odierna muskul "id."; pjeshkë "pesca" < lat. 
volg. *pĕsca < *pĕssica < lat. Persica malus, oppure < it. pesca; shkatërr "pastinaca" < lat. squātus, squātĭna 
"Squalus squatina" oppure < ven. squatura, squadro), le quali conducono lo sviluppo sk > shk fino in epoca 
medievale, periodo in cui tra l'altro i contatti con la pastorizia nomade romena dovevano avere una certa 
intensità. 
1326 Cfr. shkëmb "roccia" < lat. scamnum, Topalli (2007: 349 nota 72). 
1327 Indipendentemente dal fatto che in latino molto prob. si era persa la percezione della quantità vocalica (in 
questo caso la conservazione della ū latina coincide con il riflesso della ŭ). 
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che l'etimo ultimo di mushk sia latinoromanzo; esso resta oscuro, per quanto un'ipotesi 

paleobalcanica o preindoeuropea non sia escludibile. 

 Per quanto riguarda il romeno, le varianti del tipo mâșc- potrebbero effettivamente 

implicare un'interferenza con le voci slave antiche (Densusianu). Nel romeno sett. si nota 

un suff. -oi(u) assai produttivo (anche in prestiti recenti), che forma il corrispettivo 

maschile di termini femminili, p. es. bărzói "maschio della cicogna" (< barză), rățói 

"maschio dell'anatra" (< rață), prepelițói "maschio della quaglia" (< prépeliță < bulg., srb. 

prepelica1328). Ciò fa pensare che la forma primaria nel rom. sett. sia stata *múșcă, 

omofona della parola aromena, quest'ultima molto prob. un prestito dall'alb. múshkë 

(formalmente e semanticamente identico), come ritengono molti studiosi romeni. Pertanto, 

non è escludibile che la forma primaria rom. sett. possa essere anch'essa un albanismo, 

diretto o di tramite sud-danubiano. Tornando al suffisso, se un'origine latina del tipo -

*onius/-*oneus è foneticamente possibile (cfr. lat. vinea > ban. viñe, cuneu > cuñu, 

calcaneu > călcâñu ecc. ma nel resto del territorio rom. sett. vie, cuiu, călcâiu, aranea > 

râie ecc.)1329, non si può dire altrettanto dal punto di vista morfologico (si tratterebbe di un 

suff. lat. doppio). Il fenomeno ni̯  > i̯  è tuttavia perdurato sì da poter comprendere anche i 

prestiti (a. sl. pustynĭ > rom. pustie "deserto", bulg., srb. kopanja > copaie "trogolo", sl. 

povonĭ > povoiu "torrente", ungh. szekrény > sicriu "bara" ecc.)1330, il che non aiuta 

nell'indagine cronologica della parola rom. sett. Infine, l'evoluzione s > ș /ʃ/ in tale 

posizione è un fenomeno ritenuto proprio della lingua corrente e popolare: ascla > așchie, 

labrusca > lăurușcă, musc(u)lu > mușchiu. Nandriș (1963: 132) tuttavia afferma che si 

tratta di un fenomeno che "ne presente pas un caractère régulier, 'normalisé'" in quanto 

accanto ad alternanze quali deșchide, deșcheia ~ deschide, descheia si hanno anche casi in 

cui la s si conserva, p. es. schimba, schilod "estropié", schimnic "ermite" ecc. Tenendo in 

considerazione quanto visto e aggiungendo il fatto che nel romeno sett. si ha a che fare con 

una parola obsoleta, si può affermare che la condizione di prestito di quest'ultima è 

altamente probabile. Ciò potrebbe essere ulteriormente sostenuto dal fatto che, stando a 

quanto riferito da Ionescu (1985: 135), il rom. mâșcoi/mușcoi presenta una semantica 

storicamente equivoca, venendo attestato nel XVI sec. come "asino", nel XVII sec. anche 

con i signn. secondari di "cavallo" e "mulo", mentre nel XVIII sec. come "cavallo". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1328 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/prepeli%C8%9B%C4%83]. 
1329 Nandriș (1963: 120-121, 231-232), Lausberg (1976: 330). 
1330  Nandriș (1963: 120-121, 231-232), DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/pustie], 
[https://dexonline.ro/definitie/copaie],  
[https://dexonline.ro/lexem/povoiu/207848], [https://dexonline.ro/definitie/sicriu]. 
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 t. rrënd, rrëndës (< *rrënzë), gh. rrã(n) (det. rrani), (m.) "caglio; abomaso" ~ rom. 

rânză, arom. arândză, răndză (f.) "stomaco (dei ruminanti); ventriglio; caglio; (rom. reg.) 

mal di stomaco", istrorom. rănză, rănzę. 

 I. Rrënd(ës) (rrënd in molte regioni del sud significa anche "sperma"1331), rrãn 

sono in genere forme panalbanesi1332; esse interessano soprattutto il ghego (meno presenti 

in quello settentrionale, scarse nell'area meridionale del Kosovo; cfr. a Shën Gjergj, Tirana 

gh. rrānd), ma anche il tosco settentrionale, occidentale e l'arbëresh della Calabria (mentre 

sono molto scarse nel tosco orientale); cfr. mullë(z). Rânză col sign. di "stomaco" è nota in 

tutti i dialetti romeni settentrionali1333. Con il sign. di "ventriglio" invece è usata nelle 

regioni di Banato, Crișana, Maramureș e Moldavia. La var. rândză è documentata nelle 

regioni di Maramureș, Banato e Oltenia. La voce viene attestata anche nell'arom. arândză, 

răndză (quest'ultima con r simile a rr alb. da cui è influenzata) "estomac de l'agneau" e 

rănd (< alb. rrënd)1334, e secondo Russu (1981: 378) anche in istroromeno. 

 L'alb. ha derivati quali: (Albania centrale) rrḁxkë, rraskë1335, rraskëz, (Zerqan, 

Bulqizë) rrãckë; rrashkë "stomaco del bestiame", gh. rrashk (in Drizari) "rumine", arb. 

(Calabria) rashk "giuncata, tipo di formaggio fresco non salato"; t. (Seman, Fier) rrëndos 

"aggiungere il caglio al latte per farne formaggio o yogurt", përrënd "id.". Il rom. ha 

derivati quali: rînzuță, rânzucă, ban. rânzișoară "pianta del genere Ranunculus", rânzos 

"nervoso, aggressivo, litigioso", rânzoșie, rânzoșí; rânz(i)ar "agnello o capretto il cui 

stomaco viene usato per il caglio", antr. Rânzescu, top. Rânzești, Rânzătești1336. 

 La voce rom. è penetrata con il significato secondario di "caglio" anche nell'ucr. 

ryndza, ryn'dza, pol. ryndza, renska, slvc. rynska, rincka, ungh. reg. rinza1337, srbcr. rndza 

"intestins" (nel gergo dei musicisti) e runza (regione di Kuči, Montenegro)1338. 

 II. Numerosi studiosi vedono nelle voci romena e albanese un'eredità comune, che 

nel romeno in particolare riguarda il sostrato, anche se Hasdeu apud Poghirc (1969: 347) si 

limita a compararlo con sct. ransa "bocca; succo" e av. ranha. Tra questi vanno menzionati 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1331 Come t. rënd "sperma; caglio" in Mann (1948: 427). Voci attestate dalla prima metà del XX sec. 
1332 La forma rrãn è propriamente ghega, in base alle fonti fornite da Mann (1948: 431) attestata dall'inizio 
del XX sec.	  
1333 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/r%C3%A2nz%C4%83]. La parola rom. è attestata secondo 
Tiktin (1989: 318) dalla metà del XVII sec, ritenuta oscura (ma confontata con l'alb.) e mutuata nelle altre 
lingue. 
1334 Brâncuș (1983: 109). 
1335 ADGjSh (2008: 400). In Mann (1948: 433) rrashkë(z) anche nell'arbëresh (voce prob. anche del tosco 
d'Albania) col sign. di "formaggio di latte cagliato; giuncata", rrënë "caglio" (Labëria e prob. ghego 
centrale). 
1336 Russu (1981: 378). 
1337 Russu (1981: 378).	  
1338 Mihăilă-Scărlătoiu (1973: 347), che considera la voce rom. etimologicamente oscura. 
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Philippide (1927: 731-732), La Piana (1939: 116-117), Georgiev (1965b: 78)1339, Russu 

(1981: 378-379), Brâncuș (1983: 109-110), Rădulescu (1984: 87)1340, Ivănescu (1993: 

314)1341, Sala (2006: 84)1342 e Paliga (2006: 169)1343. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 

78) ipotizzano per le voci in questione un sostrato protoalbanese. 

 In particolare, Philippide (1927: 731-732) presuppone per il rom. un etimo *réndĭa 

o *réndza. La Piana (1939: 116-117) ipotizza un alb. com. *rrand "caglio, coagulo" e 

*rrandë "sperma", legati all'idea di aspergere, irrorare: "in Albania tuttora quando il 

ventricino dei ruminanti è ben secco si polverizza, quindi si scioglie in piccola quantità di 

aceto e a gocce a gocce si lascia cadere sul latte già pronto per la caseificazione". Secondo 

lui l'etimo di *rrand (t. rrënd "caglio; sperma") < palb. *rradóm (> *rrandóm, con nasale 

secondaria) che risponde a ie. *ṷrṇd- del gr. om. ἐρράδαται, ἐρράδατo "è stato asperso, 

bagnato" (perf. pssv. di ῥαίνω "spruzzare, schizzare"), da una base *ṷrend- intesa come 

ampliamento della rad. *ṷren- "aspergere, irrorare"; quindi ie. *ṷrṇd-ó-m = alb. *rradóm = 

*rrandó = *rrándu = *rrand; analogamente il f. *rrándë "sperma" proverrebbe per 

baritonesi da un antecedente *rrandé che a suo parere richiede un ie. *ṷrṇd-ṷā´ (= *rradé 

ecc.). L'arv. rrëndës sta secondo La Piana per rrëndëz, dim. m. di rrënd. Rom. rândză, col 

cambio normale della nasale primitiva in â, suppone un'antica forma diminutiva f. 

*rrándeza nel sostrato preromeno. Russu (1981: 378-379) postula per il rom. e l'alb. una 

base comune di sostrato ie. *rend-, dal sign. primario di "stomaco". A suo parere, rânză va 

inteso come quella "piccola fessura, cavità, fenditura" che è la bocca, come il gr. στόµαχoς 

è un derivato (o "estensione") di στόµα "bocca", avendo avuto inizialmente il significato di 

"gola, bocca (della vescica, dell'utero), orifizio dello stomaco" e in seguito quello di 

"stomaco". Un simile mutamento semantico potrebbe aver interessato, in epoca antica, 

anche rânză < *rendia < ie. *rendh-ia < *ie. rendh- "strappare, recidere, lacerare, 

rompere" ~ a. ind. randhram "fessura, cavità", ags. rendan "lacerare, strappare" = a. fris. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1339 Georgiev considera la parola rom. molto prob. "provenant du substrat dace". 
1340 Rădulescu afferma che arom., megl. e istrorom. possiedono un elemento di sostrato strettamente legato al 
romeno settentrionale, ma anche all'albanese. Tale elemento è molto antico, come dimostrerebbe il rotacismo 
di l (alb. múgull(ë) ~ rom., megl. múgur(e), sct. mukulaḥ "bocciolo; germoglio") e il mutamento an, en > ân 
(ăn) (arom. rândză, istrorom. rănză, rom. rânză, cfr. ingl. rendlys, dial. rendles "caglio"), entrambi 
verificatisi a partire dai primi secoli d. C. 
1341 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine è molto prob. 
daco-misia. 
1342 Sala sostiene l'ipotesi di un prob. sostrato paleobalcanico (prob. traco-daco) comune a rom. e alb. 
1343 Paliga considera la voce rom. antica, ma dall'etimo oscuro. Egli tuttavia non esclude l'ipotesi di Walde-
Hofmann (q. v.) relativa a una rad. ie. *er- "to set in motion" > "to coagulate". Lo sviluppo in -ză è identico 
ad altre forme indigene quali bu-ză, brin-ză, cinte-ză, pupă-ză ecc. 
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renda, rend "rottura, scissione"1344. Meno verosimile invece un rapporto con ie. *rēd-, 

*rod- "scavare, rodere" (prob. nasalizzato) il cui spostamento semantico non sarebbe 

giustificabile. Brâncuș (1983: 109-110) suppone un alb. rrën, rrãn + suff. dim. -zë > 

*rrëndëzë. Per quanto riguarda invece il romeno, poco importa a suo parere una presenza 

di d secondario nel tema (come invece viene supposto per l'alb.), poiché il suff. rom. -ză 

doveva essere originariamente -dză (come in budză, pupădză ecc.): rom. *răn- + suff. -ză 

(-dză) > răndză, quest'ultima ritenuta forma primaria (rom. com.), come dimostrato anche 

dalla var. rom. rândză. 

 Linguisti quali Meyer (1891: 365) 1345 , Densusianu (1901: 356), Capidan 

(1921/1922a: 516), Jokl (1923: 276-297) ecc. considerano la parola albanese autoctona, 

generalmente di eredità indoeuropea. La parola romena è in genere vista come un prestito 

(antico) dall'albanese. 

 In particolare, Densusianu (1901: 356) propone la seguente etimologia: alb. rëndës 

> rom. *rândăsă > rânză. Capidan (1921/1922a: 516) ammette l'origine albanese del rom., 

ma la spiega diversamente: rënd "caglio, presame" (forma data da Miklosich e che assieme 

al gh. rrã, rrãn- implica una base *rand) + suff. dim. -za (cfr. fr. caillette)1346, conservato 

in questa forma nell'arom. arândză [a- non è etimologica in arom., N. d. A.]. Jokl (1923: 

276-297; 1929b: 67) riconduce il t. rëndës al gh. rrã "caglio" (deverbale da rrãni 

"accorrere; gocciolare", propr. "scorrere; correre"), al vb. rend "correre", di origine ie. (cfr. 

got. rinnan "scorrere; correre", ted. rinnen "scorrere", gerinnen "coagulare, cagliare", 

rennen "correre"), e al md. al. ted. renne "abomaso", da una prob. base *ran-nā, *ron-nā. 

La forma t. rëndës si spiegherebbe con l'aggiunta di un morfo t (sonorizzatosi in d dopo la 

nasale) e un suff. collettivo -zë, quindi originariamente *rëndëzë1347. La sua etimologia 

viene essenzialmente ammessa da Walde-Hofmann (1954: 437-438)1348, Tagliavini (1965: 

149), Desnickaja (1984: 230)1349, Janson (1986: 169-170)1350 e Orel (1998: 384), ma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1344 Pokorny (1959: 865). 
1345 Meyer spiega rëndës "abomaso, caglio" da rëndë "pesante" + suff. -ës in quanto l'abomaso caglia il latte, 
rendendolo pesante. Jokl (1923: 276-297) reputa sbagliata una simile ipotesi. 
1346 Ipotesi secondo Ciorănescu (1958-1966: 701) logicamente inammissibile. 
1347 Ciorănescu (1958-1966: 701) considera forzata l'origine della parola rom. da un alb. *rëndë-zë > 
*rëndzë. 
1348 Il Walde-Hofmann sostiene che il got. rinnan e le altre voci germaniche derivano dalla rad. ie. non 
ampliata *er, a cui pertengono anche alb. rrã "caglio" (sost. in no-), rrãni "gocciolare; soccorrrere", përrua, 
prrua (cfr. tosco rrua) "torrente" (da una base a grado allungato *për-rēn secondo Jokl). 
1349 Desnickaja confronta mold., rom. rânză con alb. rrëndës, rrëndëzë < rrãnëzë (forma da cui deriverebbe il 
rom.), der. di rrãnê, rrenë "abomaso". 
1350 Rrã < *ran < *ron-no. 
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rigettata da Poghirc (1969: 347)1351. Çabej inizialmente (1988: 258) reputa t. rëndës/rend ~ 

rrã/rrãni come rapporto forme col morfo t ~ forme senza t (ipotizzato da Jokl)1352 e 

suppone una base *ran-o/*ron-o sia per il gh. rrã/rrãni "abomaso" sia per il gh. (vb.) (me) 

rrã "correre", mentre d è secondo lui più tardo nel vb. rend "correre" (< *rinnō, *rennō). 

Çabej (1988: 309) considera ragionevole il parere di Weigand che vede in rrëndës un 

nomen agentis in -ës "che coagula" [diversamente da Jokl che vi vede un collettivo ("il 

coagulato")], confermato dall'arb. rrënd (Piana degli Albanesi) "abomaso, caglio" sia dal 

punto di vista fonetico che da quello morfologico. Successivamente, Çabej (2002: 326-

328) si dice incerto tra le due ipotesi: quella che vede in -d un elemento morfologico, che 

farebbe di rëndës un deverbale con il morfo -t del participio (Jokl), oppure -d come 

epentesi intesa come suono omorganico dopo n (Weigand). Çabej propende infine per 

l'ipotesi di Weigand, ma per quanto riguarda il suffisso, ammette quella di Jokl (secondo 

cui esso era in origine -zë, non -ës) ma con una riserva: non si tratterebbe di un suff. 

collettivo bensì diminutivo (d'accordo con Capidan, q. v.), cfr. fr. caillette, alb. mullëz, 

mullzë "abomaso; caglio" ~ mullë "pancia; abomaso". Pertanto, la forma originaria sarebbe 

*rënzë, confermata dal rom. rânză, quest'ultimo inteso come antico riflesso della voce alb. 

Per quanto riguarda la tecnica di preparazione del formaggio, l'accostamento alle parole 

germaniche (Jokl, q. v.) è secondo Çabej preferibile al confronto con quelle greche (La 

Piana, q. v.). Il fatto che l'alb. mullëz, mullzë "abomaso; caglio" (v.) sia inseparabile da 

mullë "pancia, stomaco" indica a suo parere che il significato primario delle voci alb. è 

"rumine, stomaco dei ruminanti", cfr. gh. rrashk (Drizari) "rumine". 

 Un a. sl. ręsa "amento" viene proposto come etimo della parola romena da 

Weigand (1910a: 227) (inizialmente)1353 e Ciorănescu (1958-1966: 701)1354. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1351 Poghirc è contrario all'accostamento effettuato da Jokl con le forme germaniche e con l'alb. rend 
"correre", che a suo parere non significa mai "scorrere" [quando invece non è così, cfr. gh. rrãn, rrand 
"correre, scorrere", rranë "corrente, flusso (d'acqua)", të rrana "gocciolamento, sgocciolio, perdita", Mann 
(1948: 432)], in quanto rend andrebbe relazionato all'ie. *ere-s- "scorrere, fluire" [a cui Pokorny (1959: 336) 
riconduce l'alb. resh, reshën "nevicare, piovere" (detto anche della cenere e del fuoco), aggiungendo che le 
voci alb. prob. potrebbero derivare anche da *rōs-]. Poghirc reputa indipendenti le parole rom. e alb., in 
quanto alb. d non spiega il rom. dz: Jokl ricorre alla forma alb. rënd(ë)zë, ma nulla garantisce che in romeno 
si abbiano forme col suff. dim. -ză. Pertanto, l'origine dell'alb. d non è chiara (cfr. rrã, rrãskë senza d) 
secondo Poghirc [quando invece potrebbe trattarsi di epentesi dopo n, fenomeno frequente in alb., N. d. A.]. 
1352 Sostenendo che il gh. rrã/rrãni è formalmente parallelo al gh. zã "voce", zãni "la voce", t. zë/zëri (cfr. sl. 
zvonŭ "suono, eco"), pertanto esso ha una n intervocalica (la quale, se esistesse in tosco, darebbe *rrë-ri, 
come nel gh. shullã-ni, t. shullë-ri < lat. solanum). 
1353 Weigand considera il rom. rânză < ant. bulg. ręsa "amento; ornamento" (> "frangia" in varie lingue sl.). 
Il termine rom. doveva significare in origine "omaso", organo che è caratterizzato dalla presenza di numerose 
pieghe o lamine che ricordano delle frange (cfr. il nome ted. dell'omaso, Blättermagen, alla lettera "stomaco 
di foglie"), passando poi ad "abomaso, ventriglio, stomaco". 
1354 Ciorănescu aggiunge per il rom. i signn. di "abomaso" e "interiora", ma anche quelli di "amento" e (in 
Bucovina) "nappa usata per decorare il borsellino da tabacco" che solitamente vengono attribuiti a una voce 
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 Un etimo ultimo latino viene in seguito proposto da Weigand (1927b: 216-217), 

che fa derivare rom. rânză "stomaco; stomaco degli uccelli" dal t. rëndëzë o gh. rrãnëzë 

"piccolo abomaso", dim. di rrã-ni "stomaco dei porci o delle capre". Secondo lui, l'etimo è 

il lat. ren > gh. *rrẽn, rrãn e il passaggio da "rene" a "fegato" e "abomaso" non sarebbe 

affatto sorprendente1355. L'etimologia latina è respinta da Jokl (1929a: 186-187) per le 

difficoltà semantiche che essa implica. Quest'ultimo inoltre giudica foneticamente 

impossibile che in rrëndës ci sia una d epentetica, e morfologicamente infondata l'ipotesi 

di una formazione col suff. -ës avente come sign. "che fa cagliare". Çabej (2002: 327) 

concorda nel ritenere la tesi di Weigand insostenibile sia formalmente sia semanticamente. 

 III. Il collegamento effettuato da Jokl (q. v.) con le voci germaniche è credibile, 

dato che esse accanto al sign. di "correre, scorrere" hanno anche quello di "coagulare, 

cagliare". In tal caso, data l'assenza della dentale in tali parole (ma cfr. ingl rennet 

"abomaso; caglio"1356 ~ dial. rendles "caglio"), così come anche in quelle gheghe rrã(n) 

"abomaso", rrãskë "abomaso utilizzato per la fabbricazione del formaggio", rrashkë 

"rumine", arb. (Calabria) rashk "giuncata, tipo di formaggio fresco non salato", la d nel t. 

rrënd(ës) "caglio; abomaso; sperma" potrebbe essere epententica (fenomeno ricorrente in 

alb.)1357. In tal caso, si avrebbe una base comune *ran(n)- sia per l'alb. sia per il rom. + 

suff. dim. -zë/-ză, che gli studiosi albanesi e quelli romeni considerano autoctono 

rispettivamente in albanese1358 e in romeno1359. Tra l'ipotesi che questo suff. sia stato in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
omofona ma di etimo diverso [il che implica che i vari significati riconducano a un sema-base "piccolo 
oggetto tondeggiante", N. d. A.]. Egli ammette la tesi iniziale di Weigand, cfr. bulg. rěsa "id.", srb. resa "id.; 
nappa; ugola", pol. rzęsa "spiga". Il semantismo è secondo lui ovvio, in quanto il ventriglio assomiglia 
abbastanza a una corbezzola, ma non lo è altrettanto "el fonetismo", per cui ci si aspetterebbe un *rinsă. 
Perciò, egli ipotizza un'analogia con voci con suff. -ză (pupăză, coacăză) o terminanti in -ză (barză, brânză, 
pânză) o ancora "otra corcunstancia que ignoramos" (ovăs > ovăz). Ciorănescu è infine contrario a una 
spiegazione del rom. dall'alb. rëndës "abomaso" in quanto il passaggio da "abomaso" a "ventriglio" è più 
difficile da spiegare rispetto a quello da "amento" a "ventriglio" e "abomaso". 
1355 A suo parere, è qui riconducibile anche il rom. rână "regione lombare". 
1356 Secondo Hoad (1986: 398) "curdled milk in a calf's stomach, preparation used in curdling milk for 
cheese", prob. < a. ingl. *rynet (*run- "correre, scorrere, colare") e legato al dial. runnet. 
1357 Çabej (1988: 98), Demiraj (1996: 164-165), Topalli (2007: 390-391). In particolare, Topalli afferma che 
l'epentesi di d è finalizzata a rafforzare il suono nasale n a cui segue, p. es. pendë < lat. penna, pinna, 
sh(ë)tundë [accanto a shtunë] "sabato" < lat. (dĭēs) Sāturnī; tale fenomeno si verifica soprattutto in presenza 
di una vibrante (cfr. fr. cendre < lat. cinis, cineris), p. es. t. ëndërr, gh. andërr "sogno" ~ ie. *oner- "id.", gr. 
ὄνειρoς, arm. anurǰ (dove l'epentesi di d dovrebbe essere molto antica poiché ha impedito il rotacismo in 
tosco), nder "onore" < lat. honōrem [etimologia discutibile, N. d. A.], mëndyrë [accanto a mënyrë] "maniera, 
modo" < it. maniera (analogia con parole in -yrë dal lat. -ūra), prendëverë [accanto a pranverë] "primavera" 
< lat. (parlato) *primavera "id." < lat. primo vere "in the early spring". 
1358 Xhuvani-Çabej (1962: 295-298) considerano tale suff. antico in alb. (sin dai primi documenti albanesi: 
duorzë, njomëzë, vashëzë, napëzë, qerza, pakëzë ecc.) e penetrato da quest'ultimo in romeno. In generale, 
esso forma sostantivi femminili, nella maggior parte dei casi derivanti da sostt. femminili, con funzione 
diminutiva o vezzeggiativa. Tuttavia, in alcune voci tale suff. non ha più funzione diminutiva, ma forma: 
voci derivate dallo stesso sign. di quelle originarie (dregëzë ~ dregë "cicatrice", lundërzë ~ lundër "lontra"); 
strumenti od oggetti che derivano da una somiglianza con gli oggetti indicati dalla voce originaria (dorëzë 
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origine *-(V)di̯V (risalente quindi a un'epoca antica, che tuttavia giunge fino agli albori 

della penetrazione romana nei Balcani1360) oppure *-(V)dzV < ie. *-(V)ǵV (ancora più 

antico), è preferibile la prima1361, cfr. ie. *bʰŏrǵ- > *bardzV > rom. barză ~ alb. bardhë 

"bianco" (v.). Tuttavia, va notato che una base alb. *rrënzë proposta da Çabej (q. v.) non 

può dare a livello panalbanese un suff. -ës1362. Tale risultato è ammissibile solo nel tosco, 

dove rrëndës (< *rrëndëz) potrebbe essere vista come var. di alcune parlate tosche 

meridionali (quali l'arvantika) che desonorizzano il suono finale; tuttavia, pare più 

verosimile un'interferenza con t. plëndës "pancia, stomaco (soprattutto di ruminante), 

trippa". 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"manico" ~ dorë "mano", kapëzë "zecca del bestiame" ~ kap "prendere, afferrare"); animali e piante (pupëzë 
"upupa", dosëzë "grillotalpa", thundërzë "pianta"); malattie (hirrëzë "malattia virale del bestiame minuto di 
cui diminuisce la densità del latte", teshëzë "carbonchio"); parole quali buzë "labbro", blozë, gjizë, trizë, 
vatërzë che secondo Jokl contengono un suff. collettivo, ma che secondo loro ha funzione diminutiva e, 
grazie a una diffusione per analogia, ha perso tale funzione originaria, come anche in arrëz, mullëz, syzë ecc.; 
toponimi (Arëza, Baltëza, Bënjëza, Goricëza, Guacëza, Firëza, Lajthiza, Qyteza, in Grecia Dardhëza, Fikëza, 
Lisëza, Pikëza, Shtretëza, Shqipëza); femminili derivanti da maschili (brizë < bri, dhëmbëz < dhëmb, 
thumbëz < thumb); maschili come brez (v.) (< mbrej), lez (< lyej), murriz, morriz (< morr); qualche avverbio, 
come dalëzë, pakëzë, pshehtazë, tinëzë, tra cui rari casi di avverbi derivanti da sostantivi (lamzë "pieno"); 
aggettivi, nei dialetti arbëresh (butëzë, dhurmëzë, mbriturëz, trëmburëz). Tale suffisso, avendo anche 
carattere popolare, in passato è divenuto secondo essi molto produttivo nella lingua scritta, mentre oggi tale 
produtivittà si è ridotta notevolmente, cfr. kufizë, pjesëz, qélëzë, qelizë ecc. Nel ghego nordocc. solitamente si 
ha il mutamento in -cë (dromcë, pupcë ecc.). 
1359 Poghirc (1969: 363-364), sulla linea di Densusianu, considera il suff. rom. -z(ă) autoctono e con funzione 
sia diminutiva che collettiva. Egli sottolinea la sua presenza, oltre che nell'alb. -zë, anche nelle lingue 
baltiche: lit. -(u)za, lett. -(u)žis, -(u)ža, con funzione diminutiva. Egli inoltre osserva un'alternanza rom. -ză ~ 
-ță comune con l'alb.: rom. bumbărează ~ bumbăreață, găbează ~ gălbeață, alb. pup(ë)zë ~ pupcë, verzë ~ 
vercë ecc. 
1360 Lat. di ̯ > rom. dz > z secondo Nandriș (1963: 134) e Dimitrescu (1967: 109). Nandriș (1963: 135) 
riguardo al cambio dz > z afferma che nelle regioni di Banato, Maramureș, Bucovina, Moldavia sett. e 
Bessarabia la dz sopravvive accanto alla z, quest'ultima introdotta dai prestiti. Tale condizione fonetica viene 
secondo lui riflessa anche dai testi scritti in romeno antico. Invece nel rom. letterario, in quello comune e nei 
dialetti delle altre regioni dz > z. Dimitrescu (1967: 110) afferma che nei sec. XIII-XV in Moldavia sono 
attestate forme in dz (Budzești, Mândzul) quando in Muntenia appaiono in z (Mănze). Lei afferma che 
l'alternanza z/dz è propria delle parole di origine latina, osservando inoltre che l'inesistenza di una variante 
con dz in una voce che continua il suono z rende improbabile che essa derivi dal latino. Cfr. lat. Dĭāna "dea 
della caccia" > gh. zãnë, t. zërë "divinità silvana; creatura immortale, potente e vendicativa, dall'aspetto di 
una donna di grande bellezza; musa degli eroi" ~ rom. zână, (sopratt. mold.) dzână "creatura mitologica 
femminile, personificazione della bontà e della bellezza e a cui si attribuiscono poteri sovrannaturali e il dono 
dell'immortalità", lat. dies > rom. zi, zíuă, dzîuă. 
1361 Jokl apud Xhuvani-Çabej (1962: 298) parla di un suff. ie. *-di ̯ā dalla funzione collettiva, cfr. suff. gr. -
ίδιo in ἐγχειρίδιoν, θυρίδιoν ecc. 
1362 Per cui v. anche gh. brenza, përbrendësa "viscere, intestino" (pl.) ~ rom. brânză "formaggio", voci che 
comunque vanno ritenute etimologicamente indipendenti. Il suff. -ës, che in alb. forma sostantivi denominali 
e deverbali, solitamente nomina agentis ma anche aggettivi, è presente anche nel t. plëndës (ma anche plënxë, 
ovvero *plëndzë, e blënxë) ~ gh. plandës (accanto a t. plënc ~ gh. planc, planx, dove c /ts/ < ds, e plans) 
"pancia, stomaco (soprattutto di ruminante), trippa", voce dall'etimologia discutibile, che Meyer (1891: 39) 
considera riflesso del ven. panza con l'influsso di un a. ven. splenza (prob. "milza"). Il suo parere viene 
seguito anche da Helbig (1903: 83), Jokl (1923: 291), che parla di un bl'ëndzë (accanto a pënsë) derivato 
dall'incrocio del ven. panza con l'a. ven. *splenza (ven. mod. spienza) "milza", Tagliavini (1937: 223) e Orel 
(1998: 333), anche se quest'ultimo reputa [erroneamente] primarie le varr. in -c. 
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 Per quanto riguarda la nasale, Topalli (2007: 241) afferma che in ghego, 

specialmente in quello nordoccidentale, essa è caduta lasciando come traccia la 

nasalizzazione della vocale accanto (si tratterebbe secondo lui di un fenomeno recente): 

lãsh per lëmsh "gomitolo"; brãsh "piccolo melone che non matura" < bram-sh, 

quest'ultimo connesso a bram "pallina, oggetto rotondo". 

 Un'osservazione è resa necessaria riguardo alle voci gheghe: è molto probabile che 

in ghego (o almeno in una parte di esso) si verifichi una sincope delle occlusive e delle 

fricative, come dimostrato da esempi come: alb. bredh ~ gh. brē "abete" (rom. brad "id.", 

prob. < *bradz-)1363; alb. brengë (v.), gh. brãngë "grave problema; malattia degli animali", 

t. brëngë "raucedine; lentiggine" ~ gh. brãjë "tumore, rigonfiamento", brãsh "melone poco 

svuluppato" (rom. brâncă "malattia degli animali; tipo di pianta"). Tale fenomeno è 

riscontrabile anche in latinismi quali alb. dreq "diavolo" (rom. drac "id.") ~ gh. drē "id." < 

lat. drăco. 

 Un'ulteriore osservazione va fatta per quanto riguarda il gh. rrunxë, dove x = 

/dz/ 1364  (prob. < rrunzë), personalmente documentato nell'Albania nordoccidentale 

(Scutari, ma di prob. origine contadina o montanara) come "pancia, stomaco". Visto il 

vocalismo tonico difficilmente spiegabile internamente alla lingua alb. (u < a nasale 

tonica), si tratta prob. di un prestito dal srbcr. montenegrino runza documentato da 

Mihăilă-Scărlătoiu (q. v.) nella regione di Kuči (a ridosso del confine nordoccidentale 

dell'Albania), storicamente abitata anche da tribù albanesi. Considerando che rom. â (ed î) 

è una vocale centrale chiusa non arrotondata /ɨ/ che manca nell'inventario fonetico 

serbocroato, essa è stata verosimilmente resa con u. Il passaggio z > x in albanese è invece 

condizionato dalla presenza della nasale1365, cfr. t. thëllëzë ~ gh. fllãnxë "pernice". 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1363 La parola ghega è ritenuta regionale e secondaria da Çabej (1976a: 304), ma cfr. piem. brenva (Val 
Soana), brengě, brendze (Valle dell'Orca), bréngola (Canavese) "larice" (esempi che implicano la presenza di 
un suono nasale n prima dell'occlusiva). 
1364 Wędkiewicz (1914: 289) parlando dei prestiti romeni nello slavo occidentale, afferma che talvolta il 
suono dz si mantiene: cfr. pol., ucr. bryndza (accanto a brynza), pol., ucr. dzer < rom. zăr. La diffusione di 
questa pronuncia dz è piuttosto vasta e si ritrova in numerosi dialetti di Banato, Moldavia e Transilvania. Può 
essere a suo parere un tratto rom. che risale a uno stadio antico, anche se non si possono ancora precisare le 
condizioni di questo passaggio dz > z. Egli (1914: 290) aggiunge che nei prestiti dal rom. la â (= î /ɨ/) è di 
norma resa con y: bryndza, ryndza. Il pol. reńska (< ryndz + ka) mostra che sporadicamente la y slava passa a 
e. 
1365 Topalli (2007: 360), che dà anche altri esempi: t. nxë, gh. nxã < n- + zë/zã; nxij < n- + zi; nxeh < n- + 
*zeh (ie. *gʷʰer-sḱō); nxit < n- + zit; grenxë (Leotti) ~ t. grerëz, anxë (Gazulli) < anëzë ~ t. arëz; rranxë ~ t. 
rrëzë ecc. 
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 shark(ë) (m., f.) "sorta di mantello di lana (dei pastori di montagna o delle donne); 

lunga giacchetta di feltro senza maniche (da donna);	  mallo (p. es. delle noci)", zharg (m.) 

"spoglia (pelle di serpente); pelle animale che serve come cassa di risonanza per il liuto; 

corteccia d'albero; cappotto" ~ rom. sárică, sarecă, sarcă (f.) "sorta di mantello di lana (dei 

pastori di montagna)", jarcă "pelle di pecora (in cattive condizioni)", járchilă "(anche) 

vestito usato e logoro", arom. sarică, sarcă "mantello (invernale) di lana lunga". 

 I. Shark, sharg "guscio, corteccia, mallo; tamburello" risulta essere voce 

panalbanese1366, mentre col sign. di "cappotto di pelliccia, soprabito, pastrano" e la forma 

sharkë "id., mantello di lana; carne, polpa" propriamente tosca1367 e arvanitika1368. La var. 

zhargë "muta, spoglia (di serpente); corteccia (d'albero)" risulta essere prevalentemente 

ghega1369. L'alb. ha inoltre: zhergë/zharg "pelle che è deposta dal serpente in primavera; 

scorza d'albero", zherk "pelle animale che serve come cassa di risonanza per il liuto", 

sherk, shirk, shirq, shirgj "otre"1370. Sar(i)că è documentata nel romeno settentrionale1371 e 

nell'aromeno, mentre jarcă è un regionalismo1372. 

 L'alb. conosce i prob. derivati sharki "tipo di strumento a corde", avv. shargë, 

zharg "strasciconi". 

 II. La maggioranza degli studiosi hanno ritenuto le voci alb. e rom. (tra cui, molti 

assieme a	   ngr. σάρκα, σάρικα "mantello di pelle di pecora", a. sl. eccl. sraka "vestis, 

tunica"1373, lit. šarkas "paltò", rus. soročka "camicia"1374) provenienti da un lat. tardo 

*sar(i)ca (< serica "seta")1375. Tra questi vanno menzionati Cihac (1870: 243)1376, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1366 Leotti (1937: 1335) e Tase (2006: 179) notoriamente riportano voci prevalentemente tosche, mentre le 
fonti di Mann (1948: 468) in questo caso risultano essere prevalentemente gheghe e attestate dalla fine del 
XIX sec. 
1367 Mann (1948: 468). 
1368 Leotti (1937: 1335), Mann (1948: 468).	  
1369 Mann (1948: 586), attestata dagli inizi del XX sec. 
1370 Çabej (1988: 127; 2006: 42-43), il quale (2006: 56) vi vede la metafonesi tipica a ~ e ~ i dei dialetti del 
nord, cfr. sg. gardh ~ pl. gjerdhe ~ gjirdhe, sg. shat ~ pl. shetën ~ shitna ecc. Voci in base alle fonti fornite 
da Mann (1948: 477) attestate dagli inizi del XX sec. 
1371 Rom. sarică è secondo Tiktin (1989: 354) attestato dalla prima metà del XVI sec. 
1372 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/jarc%C4%83]. 
1373 Mikolosich (1886: 316) riguardo a una forma sl. com. sorka afferma: "si osservi lat. *sarica da cui a. al. 
ted. serih". Egli pone a confronto il lit. šarkas "Art Kleidungsstück" e afferma che dallo slavo sono derivate 
a. nord. serkr "Hemd" e ags. serce "corazza". 
1374 Vasmer (1955: 700) considera il rus. сopóчка "Hemd" imparentato con voci baltiche come lit. šarkas, 
švarkas, lett. švārks, che indicano capi di vestiario. Mancano a suo parere sicuri collegamenti con altre parole 
ie., mentre risulta improbabile sia la derivazione dall'a. gmc., cfr. a. nord. serkr "camicia" [riportato da 
Baetke apud Crevatin (2012: 200 nota 6) con il sign. di "indumento esterno a maniche corte o lunghe"] per 
motivi fonetici, sia quella dal lat. md. sarica, sērica per motivi semantici. Foneticamente discutibile è 
secondo Vasmer riallacciare lo sl. *sorka con alb. sharkë, riportandoli all'ar. šarqī "orientale" (Steinhauser). 
1375 Ölberg (2013: 71) respinge una derivazione dell'alb. dal nlat. *sarica. 
1376 Cihac parla di un lat. md. sarica, saraca, sarca. 
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Schuchardt (1872: 251)1377, Meyer (1891: 400), Densusianu (1901: 74)1378, Tiktin (1989: 

354) (lat. tardo sarĭca < lat. md. sarica, sareca, saraca), Capidan (1924/1926: 263), 

Bogrea (1924/1926: 825), Philippide (1927: 654), Șăineanu (1929) e Scriban (1939)1379, 

Ciorănescu (1958-1966: 723-724), Papahagi (1963: 915)1380, Fraenkel (1965: 964)1381, 

Poghirc (1969: 306), Haarmann (1972: 149)1382, Corominas-Pascual (1980: 507)1383, il 

NODEX (2002) e il DEX (2009)1384. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1377 Schuchardt riconduce l'alb. al lat. serica, sarica, sarca, sarga, rom. sarică, sp. sarco, a. sl. sraka. 
1378 Densusianu sostiene che accanto al lat. volg. sẹricus/a esisteva saricus/a (cfr. sareca nell'Itinerarium di 
Antonino di Piacenza). 
1379 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/saric%C4%83].	  
1380 Per quanto riguarda arom. sarică, sarcă. Papahagi pone a confronto anche alb. sarka-verdhë "agnello che 
ha un colore smorto" [letter. "dal vello giallo", N. d. A.]. 
1381 Fraenkel riconduce il lit. šarkas "capo di vestiario, vestito; soprabito di stoffa dei pescatori" al lat. md. 
sar(i)ca = serica, da cui anche le voci slave (sraka ecc.) e germaniche (a. nord. serkr). Vengono qui 
ricondotti anche alb. sharkë, rom. sar(i)că, gr. mod. σάρ(ι)κα. 
1382 Haarmann si limita a considerare un latinismo solo la voce alb. 
1383 Dove cast. jerga "stoffa grossa e grezza", fr. serge, port. (en)xerga vengono considerati imparentati con 
cast., occit. sarga, a. fr. sarge, rom. sarică, b. lat. sarica . L'etimologia da un lat. serica proposta da Diez 
(1869: 281) non spiegherebbe la a tonica del tipo sarica ma, tenendo in conto l'antica accezione "tunica", 
viene ammesso seguendo Gamillscheg un possibile incrocio con il lat. sagum. Dal punto di vista semantico, 
pur risultando sorprendente il passaggio "panno di seta" > "tessuto grosso e grezzo", l'evoluzione parallela di 
sarica renderebbe tale cambiamento possibile, con una fase intermedia di "indumento funebre", inizialmente 
lussuoso e in seguito divenuto un capo umile. Inoltre, si riferisce che serica viene letto come sinonimo di 
sarica "tunica" nella Vita di Sant'Ermenfredo di Cusance. Maggiori dubbi destano invece le seguenti voci 
sarde e balcaniche: sard. (Nuoro) θerga, log. (at)terga, campid. zerga "vestiario che il padrone dà alla servitù 
(nei giorni festivi)", alb. cergë, bulg., srbcr. cerga, rom. cergă "tessuto di lana grezzo; tenda" che 
presuppongono una base in ts- o ti ̯- iniziale. L'identità semantica col cast. jerga viene ritenuta innegabile ma 
viene altresì riconosciuta la difficoltà di spiegare in modo soddisfacente il suono iniziale in territori così 
diversi. Inoltre cast. x- non corrisponde a tale base bensì a una in s-, venendo così spiegata, visto il port. 
enxerga, grazie al vb. enxergar che potrebbe corrispondere a ex-sericare, cfr. ast. xarga "stoffa grossa e 
grezza". Riguardo all'alb. cergë "coperta (o tappeto) di tessuto grezzo, di lana ovina o caprina; tenda" e le 
altre voci balcaniche tc. çerge "tenda", srb. čerga "tenda", cr. "capanna", bulg. čergъ (id. all'alb.), rom. cergă 
"coperta di lana; tappeto", i pareri variano. Un'origine ultima turca viene ipotizzata da Miklosich (1867: 10), 
Meyer [secondo cui (1891: 440) la var. alb. çergë assieme a bulg. čerga, rom. cergă < tc., mentre alb. cergë 
< ngr. τσέργα, a sua volta (1894: 61) in base al significato mutuata dallo slavo], Șăineanu (1929), Scriban 
(1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/cerg%C4%83], Mladenov (1941: 682), DLRM 
(1958) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/cerg%C4%83], Ciorănescu (1958-1966: 162) e 
Papahagi (1963: 352) (relativamente all'arom. čergă "gros tapis de laine sans flocon; couverture; tente"). 
Un'origine romanza invece è propugnata da Thumb (1903: 354-359), cfr. lat. md. sērica (sārica) "tunica, 
dapprima di seta, poi di tela di lana fine; sargia" > fr. sarge, serge "sargia, tipo di tessuto di lana", sp. jerga 
"specie di stoffa", rom. sarică "veste di panno grossolano". Le voci balcaniche possono secondo Thumb 
facilmente risalire alla forma serga. Per quanto riguarda il degrado semantico per cui il nome di un tessuto 
pregiato passa a designare tessuti di assai minore valore, si tratta a suo parere di un fenomeno che trova 
parecchi paralleli: cfr. lat. linum, che in epoca postclassica può indicare "cotone, panni di cotone"; fr. gaze 
"garza", che deriva forse dall'ar. qazz "seta"; gr. σινδών "tessuto di lino finissimo; tela finissima", in epoca 
tarda "lenzuolo". Per il passaggio a "tenda" in alb. cfr. l'analogo sviluppo di ted. Zelt "tenda", in origine 
"cortina, coperta". Che si tratti di un prestito dal romanzo e non dal latino è secondo lui comprovato dal fatto 
che, se la parola fosse un latinismo antico, ci si aspetterebbe l'iniziale alb. sh- (cfr. shelk < salicem). Quanto 
poi al successsivo passaggio a c, si tratterebbe di un fenomeno abbastanza frequente in greco. Bisognerebbe 
dunque supporre che *serga abbia dato τσέργα in greco e che gli albanesi abbiano assunto il loro cergë dai 
greci dell'Epiro. A loro volta i turchi avrebbero mutuato la parola dal gr. o dall'alb., mutando ovviamente /ts/ 
in /tʃ/ [unica affricata presente nel loro sistema fonologico, N. d. A.]. La forma turca çerge sarebbe passata 
infine alle altre lingue balcaniche (slavo, romeno) e di nuovo anche in alb. (gh. çergë). L'ipotesi di Thumb 
viene essenzialmente ammessa da Berneker (1908-1913: 145), Çabej (1987: 22) (secondo cui la natura 
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 Non mancano studiosi che vedono nelle voci in questione un'origine greca. 

Diculescu (1924/1926: 422) riconduce il rom. sarică a un gr. (dor.) *σαρικόν = ion., att. 

σηρικόν1385. Un'origine dal ngr. σάρικα, cipr. σάρκα "vestimento invernale" viene invece 

sostenuta da Rosetti (1962a: 66) e Rohlfs (1964: 449; 1976: 580-581). Quest'ultimo pone a 

confronto le forme dialettali greco-salentine seguenti: gri. sárica (Otranto), sárika 

(Taranto) "giacchetta; giubbetto", sárika, sáraka (Cosenza) "giubbone" che continuano la 

parlata dei coloni greci stanziatisi nel Salento in epoca antica e medievale. Egli tuttavia 

aggiunge che la derivazione della voce neogreca dal lat. sericus (< gr. σηρικός "aus 

Seide"1386) è molto dubbia. 

 Un etimo autoctono viene ipotizzato per il rom. e per l'alb. da Brâncuș (1983: 

146)1387 e da Sala (2006: 84)1388. 

 Çabej (2006: 42-43) invece sostiene che rom. sarică, sarcă, jarcă (rom. j = alb. zh) 

e ngr. σάρκα, σάρικα, σι̯άρκα (con σι̯ palatale < alb. sh) derivano dall'albanese, trattandosi 

propriamente di un termine della pastorizia. Tra le voci che presentano metafonesi a ~ e, 

Çabej (1988: 91) accosta shakull "otre; mantice (di fucina)" (non dal lat. sacculus) e 

rrëshek "otre" ~ rrëshiq "id." ~ shirk "id." ~ shark "mallo; polpa (del frutto)" (quest'ultimo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dell'affricata iniziale accosta la voce ngr. a quella alb., dove si nota il cambio s- > c-) e Andriotis (1992: 
380). Secondo Meyer-Lübke (1935: 647) tuttavia non è chiaro se l'alb., con le altre voci balcaniche, sia 
pertinente col lat. sērica. Secondo Skok (1971: 310) potrebbe trattarsi di un prob. turchismo balcanico di 
origine romanza (çerge < lat. sērica). La voce rom. viene considerata di origine slava secondo il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/cerg%C4%83]. L'it. sargia "panno di lana da cortinaggi; coperta da letto a vari 
colori con frangia" è mutuato secondo il Battisti-Alessio (1950-1957: 3342-3343) dall'a. fr. sarge (XII sec., 
poi dal XVI sec. serge) < lat. *sarica per sērica "prodotti di seta del popolo dei Sēres" (gr. Σῆρες "Seri, il 
popolo della seta", cioè "i Cinesi"), donde proviene la seta; voce passata al celt. insulare (irl. siric) e al gmc. 
(ags. syrice, a. al. ted. silihho "seta"); lat. md. sargia (XIII sec.). 
1384 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/saric%C4%83]. 
1385 Diculescu ritiene errata la spiegazione di Densusianu di lat. ā (sārica) al posto di ē (sērica) grazie alla 
comparazione Sevarina = Severina in quanto in latino si può spiegare in tal modo solo a < e atona (cfr. 
passar = passer), non < e tonica. La tesi di Diculescu viene giudicata improbabile da Ciorănescu (1958-
1966: 724). 
1386 Crevatin (2012: 203) afferma: "Lo slavo-baltico (> germanico settentrionale) *silk- non è parola orientale 
né è voce di origine indoeuropea, per cui diventa ragionevole, se non inevitabile, ammettere che si tratti di 
prestito proveniente dall'unica area viciniore produttrice ed esportatrice di seta, ossia l'impero bizantino: 
l'etimo può esser identificato in σηρικόν 'seta; tessuto, panno di seta', ovviamente recepito con fonetica 
itacistica. Il *sir(i)ko- qui supposto ben difficilmente è giunto alla regione del Baltico senza intermediazioni, 
non tanto per la palatalizzazione condizionata di s- e lo scambio r/l, fenomeni che potrebbero essere slavi, 
quanto per il forte accento di intensità iniziale e conseguente sincope della vocale interna. Sappiamo bene che 
tra Bisanzio ed il Baltico esistevano lingue e culture germaniche orientali, uraliche, altaiche e forse iraniche, 
proprie di gruppi di diversa consistenza e siccome una scelta precisa pare impossibile l'ipotesi etimologica 
qui avanzata ne esce indebolita". 
1387 Brâncuș non annovera la voce rom. tra quelle autoctone sicure, tuttavia aggiungendo che la var. rom. 
jarcă fornita da Bogrea (1924/1926: 825) può essere relazionata alla var. alb. zharg. Egli conclude che, 
trattandosi di un termine della pastorizia, la possibilità che rom. sarică provenga dal sostrato non si può 
escludere, considerando anche che alb. sharkë non si può spiegare tramite il latino o il greco. 
1388 Sala considera la voce rom. appartenente al sostrato del traco-daco (inteso come variante del tracio, 
mentre da quest'ultimo proverrebbe l'alb.). 
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secondo lui un sign. secondario sviluppatosi da "mallo") e dà come sign. originario quello 

di "pelle (animale o umana)"1389. Shar-k (con suff. -k) da una base alb. *shar < ie. *sker- 

"tagliare", cfr. md. irl. scairt "peritoneo, diaframma; interiora", a. al. ted. skirm "scudo 

(fatto di pelli)", in origine "pelle che copre lo scudo", rus. skorá, pol. skora "pelle umana, 

pelle animale" ecc. Per l'aspetto semantico cfr. lat. culleus "sacco di pelle, otre; unità di 

misura per liquidi" ~ dim. pl. culliola "mallo (di noce), cortices nucum viridium, dicta a 

similitudine culleorum". Egli giudica infondato il parere di Mihăescu secondo cui la parola 

è penetrata in latino dalla lingua dei pastori illiri o traci e il romeno l'ha ereditata dal latino, 

perché non si hanno conoscenze sull'esistenza di tale voce in illirico, tracio o latino. 

L'etimologia di Çabej viene ammessa da Topalli (2007: 332) e da Ölberg (2013: 71). 

Quest'ultimo riporta solo shark come "guscio della noce, polpa del frutto": a suo parere 

bisogna partire da un significato-base di "scorza, pelle, ecc." e risalire, come per il rus. 

skorá e lat. scortum "pelle", alla rad. ie. *sker- "tagliare"1390. 

 Orel (1998: 408) distingue shark "polpa di frutto" (< gr. σάρξ, σαρκός "carne; 

polpa di pianta o frutto", d'accordo con Jokl) da shark, sharkë "mantello di lana; mallo (di 

noce)" (< sl. *sorka "shirt"). 

 Crevatin (2012: 203) suppone possa trattarsi di un etimo ultimo di origine centro-

asiatica. Egli (2012: 201), sulla linea di Jarring, spiega l'a. nord. Serkland come *Sarkel-

land "terra di Sarkel", ovvero la piú importante piazzaforte khazara nella regione del 

Caspio. Tale etimologia tuttavia risulta fragile dinanzi a quella di Golden (1980: 240-243), 

che spiega la voce in questione come ogur. Sarkel/Šarkil "fortezza bianca", composta da 

ogur. šar/šarı (ciuv. mod. šurǝ) "bianco; giallo" + kil/kel, cfr. ciuv. kil, kül "casa", osm. gil 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1389 Aggiungendo anche il vb. çart/çars "distruggere" con la nota alternanza sh ~ ç (mëshel, mbërshel ~ çel, 
shaj ~ çaj, shalë ~ i çalë). Secondo Jokl (1923: 156) alla rad. ie. *(s)ker- "tagliare" risalgono parecchie voci 
alb.: shqerr "strappare", çars "guastare, distruggere", harr "potare; svellere", korr "mietere". Su questa linea, 
Fraenkel (1965: 802-803) afferma che alb. çars va messo in relazione con lit. kirsti "spaccare; mietere", con 
rimando al lemma skìrti. Anche Orel (1998: 50) essenzialmente ammette l'ipotesi di Jokl, ma secondo lui 
çars "to destroy, spoil" < palb. *štšerti ̯a < ie. *sker-ti ̯-, cfr. a. nord. skera "tagliare", lit. skìrti "id." ecc. 
Secondo B. Demiraj (1997: 118-119) l'ipotesi di Jokl presta il fianco a qualche critica ed è soprattutto 
discutibile il supposto triplice sviluppo di ie. *sk- in alb. (ç-, shq-, h-). Un'altra proposta etimologica ricollega 
la voce a çaj (gh. shaj) "spaccare"; in tal caso, çart si potrebbe a suo parere spiegare come una formazione 
col pref. intensivo d(ë)-, ovvero alb. *d(əә)-šart-. 
1390 In tal modo, Ölberg respinge la tesi di Jokl (1927: 23-24) secondo cui shark "polpa (di frutto), mallo" 
(voce ritenuta ghega) non è altro che il gr. σάρξ, σαρκός "carne", che Teofrasto attesta anche nel sign. di 
"polpa del frutto". Si tratta secondo Jokl di un prestito dal gr. antico, e non da quello medievale o moderno, 
per le seguenti ragioni: a) i dialetti gr. odierni non conoscono il sign. di "polpa"; b) la resa alb. sh per gr. σ 
indizia l'antichità del prestito; c) il cambio di genere, in alb. maschile, in gr. femminile. Tale tesi viene 
condivisa da Sandfeld (1930: 27) e Beekes (2010: 1310), secondo il quale dovrebbe trattarsi di un etimo 
diverso, collegabile ad av. θβarǝs-, pres. θβǝrǝsaiti "tagliare" < ie. *turḱ. Egli riferisce che Lubotsky ha 
dimostrato che sct. tváṣṭar- contiene un grado zero (con a < ṛ) come av. θβōrǝštar- (< *θβǝrǝštar-) mentre 
per a. irl. torc "cinghiale", della medesima origine, Lubotsky ricostruisce *turḱos, respingendo una base 
*tṷorḱ-. 
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"la famille; l'habitation", tung. gule "capanna", gulesēg "villaggio" ~ fin. kylä "villaggio", 

võr. kül "casa". 

 III. Un'ipotetica voce neolatina *sarica < lat. serica pone serie difficoltà sia 

fonetiche sia semantiche: da una parte, resta inspiegata una a < e tonica, dall'altra è 

difficile credere che da un sign. di "panno di seta" si possa avere quello di "indumento di 

pelliccia animale" suggerito dalle voci balcaniche. L'ipotesi avanzata da Çabej spiega sia il 

vocalismo albanese (cfr. ballë "fronte" ~ ie. *bhel-, supponendo una base palb. in o) sia il 

consonantismo (ie. *sk > alb. sh1391) sia il sign. primario di "pelle" a cui riconducono 

necessariamente le parole albanesi e quelle di altre lingue. Tale ipotesi tuttavia incontra un 

ostacolo insormontabile: il suff. alb. -k supposto da Çabej non può spiegare la presenza 

della velare in questione nelle altre lingue ie. (slavo, baltico). Per quanto riguarda shark 

"polpa" è innegabile che si tratti del gr. σάρξ, σαρκός "id.". 

 Le voci romene sono probabilmente di antica eredità albanese, con epentesi di i ed 

e nelle rispettive varr. sarică e sarecă (rispetto a sarcă), cfr. rom. baligă, balegă ~ alb. 

balgë (v.), arom. alică, aică, alcă (rom. arichiță) ~ alb. ajkë, alk (v.) Tale epentesi in 

romeno è inoltre dimostrabile grazie a un fenomeno simile nell'a. it. aliga (per alga) 

nonché grazie all'a. sl. eccl. sraka (con la tipica metatesi slava) e al lit. šarkas. Il ngr. 

σάρκα, σάρικα e l'ungh. szárika1392 sono molto prob. romenismi, frutto delle transumanze 

dei pastori romeni. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1391 Çabej (1988: 96), Demiraj (1996: 188-189), Topalli (2007: 323), Luka (2010b: 299). 
1392 Prestito dal rom. secondo Ciorănescu (1958-1966: 723-724). 
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 shkardhë (f.) "bastone lungo, attaccato a una catena intorno al collo del cane per 

impedirgli di mordere chi lo porta", (reg.) "porta di graticcio di un recinto" ~ rom. sgardă, 

zgardă (f.) "collare per i cani", (obs.) "collana". 

 I. Shkardhë risulta essere voce prettamente ghega1393. Tuttavia, Mann (1948: 479) 

riporta quello che potrebbe essere un derivato: shkardh, shkarth "servitore; garzone di 

bottega" sia per il ghego sia per il tosco. La voce romena, oggi frequente come zgardă, 

viene documentata esclusivamente nel romeno settentrionale1394. 

 L'alb. conosce i seguenti possibili derivati, tutti riconducibili a un'area ghega sett. o 

centr.: shkardhni "servitù, schiavitù", shkardhnoj "rendere schiavo, schiavizzare". Legate 

alla parola in questione potrebbero essere anche le voci gheghe shkarth "ramoscello; 

paglia, fuscello", pl. shkartha "sottobosco, macchia", shkardhinë "capanna, baracca", (i) 

shkarthët "esile, flessuoso", avv. shkarthi "di traverso; di sbieco", shkarthazi "sliding, 

gliding; askew". 

 La parola rom. conosce derivati quali: zgărdiță, -uță, -ușă; zgărdan "collana di 

perle"1395; zgărdá, înzgărdá "mettere il collare", (în)zgărdat; antr. Zgărdan, Zgărdescu1396; 

zgărdár (iron.) "uomo col collare, uomo dipendente dall'alto"1397. 

 Russu (1981: 424) dà per la voce rom. i signn. seguenti: "collare di cane, vitello, 

vacca o cavallo; catenina, collana; collare; tige tortillée servant de lien". Egli sostiene che 

la parola è penetrata nelle seguenti lingue: ucr. zgarda, ungh. zgárda, zgárdo (cfr. gárda, 

szkárda "treccia") ecc. 

 II. Alcuni studiosi ipotizzano un'origine slava. Cihac (1879: 115) considera il rom. 

sgardă un derivato di gard "recinto, siepe" (v. alb. gardh), a sua volta ritenuto uno 

slavismo. Tale etimologia è condivisa da Șăineanu (1929)1398. Russu (1918: 424-425), il 

quale riferisce anche altri sostenitori di tale tesi, quali Geheeb, Šarovolskij (pref. rom. z- + 

sl. gard, cfr. srb. zagrad, rus., ucr. zagoroda), si dice contrario. Pușcariu (1921/1922: 610) 

sostiene che il rom. zgardă non ha nulla a che vedere con lo sl. gradŭ (Cihac) bensì deriva 

dall'ucr. garda "ornamento, gioiello"1399, argomentando che nella Bibbia del 1688 e tuttora 

nelle regioni di Moldavia, Bucovina, Maramureș e Banato la parola rom. significa "collana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1393Attestata in base alle fonti fornite da Mann (1948: 479) a partire dalla fine del XIX sec. 
1394 Tiktin (1989: 931), Russu (1981: 424). Secondo Tiktin, rom. zgardă è documentato dalla prima metà del 
XVII sec. 
1395 Prob. < zgardă + gherdan < tc. gerdan "collo". 
1396 Russu (1981: 424). 
1397 Scriban (1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zg%C4%83rdar].	  
1398 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zgard%C4%83]. 
1399 Che Berneker (1908-1913: 300) con riserva accosta a bulg. gerdán "collare; collana", srbcr. đèrdān < tc. 
(osm.) ǵerdan "collo", ǵerdane "collare, collana" (< pers. gardan "nuca, collo").	  
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di pietre preziose o di perle" e solo successivamente si ha per analogia zgarda cânelui "il 

collare del cane", sign. speciale che ha predominato nella lingua letteraria1400. 

 Altri si limitano a considerare le voci in questione etimologicamente oscure oppure 

non forniscono un'etimologia, spesso limitandosi al confronto. Tra questi vanno 

menzionati Meyer (1891: 407) 1401, Pascu (1925a: 324)1402 , Ciorănescu (1958-1966: 

753)1403 e il DEX (2009)1404. In particolare, Scriban (1939)1405 ritiene prestiti dal romeno 

l'alb. shkardhë e il rut. gárda "ornamento, gioiello", mentre la voce rom. viene confrontata 

col rom. gherdan < tc. gerdan "collo, gola" (< pers. gerdan "id."). 

 Alcuni linguisti vedono sia nella voce rom. sia in quella alb. parole ereditate, il che 

implica per il romeno una derivazione dal sostrato. Tra questi vanno menzionati Çabej 

(1958: 19) (inizialmente e con riserva)1406, Rosetti (1962a: 121)1407, Poghirc (1969: 

354)1408, Russu (1981: 425), Vraciu (1980: 127), Brâncuș (1983: 129), Ivănescu (1993: 

314)1409, il NODEX (2002)1410 e Paliga (2006: 211). Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 

77) sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese. 

 In particolare, Russu (1981: 425) vede come senso primario del termine in 

questione quello di "qualcosa che gira, che è curvo" (intorno al collo), quindi "cerchio". 

Egli ritiene la forma alb. foneticamente più antica, considerando ammissibile in romeno 

una sonorizzazione di k nel nesso sk- (*skar- > zgâria, scabies > zgaibă). Egli riconduce 

una base alb.-rom. *skard(a) < *skar-d(h)ā "cerchio, oggetto circolare intorno a qualcosa" 

alle estensioni con formante dentale fornite da Walde-Pokorny (1927: 568-573) e Pokorny 

(1959: 935): *(s)krei-t- (lit. skriečiù, skriẽsti "girare, voltare", skrýtis "cerchione della 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1400 Brâncuș (1983: 129) critica la tesi di Pușcariu in quanto essa lascia inspiegato il suono z- (s-) iniziale e in 
quanto gli elementi di origine ucraina sono normalmente diffusi solo nell'area nordorientale del rom. 
settentrionale. 
1401 Meyer semplicemente riporta la voce alb. senza fornire alcuna etimologia. 
1402 Pascu considera la parola alb. identica a quella rom., entrambe "d'origine inconnue". 
1403 Il termine rom. è secondo Ciorănescu oscuro. Le spiegazioni da gard (Geheeb), rut. garda (Pușcariu), 
alb. shkardhë o rom. gherdan (Scriban) vengono ritenute insoddisfacenti. Il ruteno e l'albanese vengono visti 
come possibili prestiti dal romeno. 
1404 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zgard%C4%83], dove ci si limita al confronto con la voce alb.	  
1405 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zgard%C4%83]. 
1406 Çabej inizialmente afferma che le voci alb. e rom. coincidono quasi del tutto e ipotizza possa trattarsi 
essenzialmente di un termine della pastorizia. Il trattamento del nesso rd dimostrerebbe che si tratta di una 
voce antica in alb., e tale nesso in rom. dimostra che si tratta di un nesso originario rd e non r + affricata < 
palatale ie. come in alb. bardhë (v.) ~ rom. barză, arom. bardzu. 
1407 Rosetti sostiene che si tratta di un'eredità comune da una lingua di sostrato oggi estinta. 
1408 Sulla linea di Rosetti, Poghirc aggiunge che la corrispndenza alb. dh ~ rom. d è dovuta alla prossimità di 
r.	  
1409 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine ultima molto 
prob. daco-misia. 
1410 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/zgard%C4%83], dove la voce rom. viene considerata 
semplicemente autoctona. 
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ruota", apskritùs "rotondo", skritulỹs "cerchio; rotula") e *(s)kreid (lit. skridinéti "ruotare, 

roteare, detto degli uccelli" ecc.) < ie. *(s)ker- "girare; piegare, curvare" o *skor. La tesi di 

Russu viene condivisa da Vraciu (1980: 127), Brâncuș (1983: 129) e Paliga (2006: 

211)1411. Brâncuș ipotizza per l'alb. shkardhë una forma più antica *shkardë, *skardë 

identica al rom. zgardă (dove la sonorizzazione del suono iniziale viene ritenuto un 

fenomeno normale). 

 Altri linguisti quali Çabej (1964: 20-21) (in seguito)1412, Orel (1998: 417) e 

Kalužskaja (2001: 50) considerano come voce ereditata solo quella albanese, vedendo 

quella romena come un prestito. In particolare, Orel (1998: 417) fa derivare la voce alb. da 

un palb. *iš-gardā connesso etimologicamente a gardhë "capruggine" (v. gardh) e quindi 

parallelo allo sl. *jьz-gorda "recinto". Egli suppone che il sign. originario di shkardhë 

fosse "pile-structure, fence" tenendo conto del der. shkardhinë, a suo parere "structure 

open from all sides; roof". La forma palb. sarebbe stata mutuata in rom. come zgardă. 

Anche Kalužskaja (2001: 50) considera la voce rom. un prestito, ma da una forma alb. 

antica *škarda < *eǵhs-kord(h)a "qualcosa di tagliato". 

 III. Innanzitutto, la forma romena con zg-/sg- iniziale (cfr. lat. scabies > rom. 

zgaibă, cfr. alb. zgjebë) non può essere l'origine della parola albanese (si avrebbe avuto 

*zgardhë o *zhgardhë). 

 Il passaggio th /θ/ > dh /ð/ in alcuni casi, considerabile come fenomeno ghego, 

permette una possibile analisi della parola albanese come sh-karth(ë), cfr. karthí ~ gh. reg. 

kardhí(n) = karthje "frasche, ramoscelli; rami tagliati; ramoscello secco, frasche secche, 

sterpame; rami di quercia usati come foraggio", karthë "citiso, maggiociondolo (Cytisus 

laburnum, Laburnum anagyroides), maggiociondolo alpino (Laburnum alpinum); legno-

puzzo	   (Anagyris foetida)", karth "copiglia, perno che fissa la trave dell'aratro al giogo", 

karthëlë "ramoscello secco, sterpo", karthpulë "falsa senna, vescicaria (Colutea 

arborescens)". La forma-base alb. karth- "ramoscello" potrebbe essere un prestito dal gr. 

κάρφoς "festuca, stecco"1413, risalente probablimente a un'epoca post-bizantina1414, con il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1411 Il quale inizialmente ammette il rapporto col rom. gard, ipotizzando un sign. "fence" (inizialmente 
"enclosure"). 
1412 Aggiungendo che l'affricata sorta da una palatale ie. e l'originaria dentale presente nel gruppo rd sono 
confluite in alb. in un unico suono, l'interdentale dh. Sicché mentre ad es. dhallë (v.) risale a una affricata (< 
palatale ie.), le altre voci gardh, udhos (~ rom. urdă), shkardhë (~ rom. zgardă) risalgono a una dentale. 
Çabej sottolinea inoltre l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand), bensì "antico 
albanesi". 
1413 La parola gr. viene messa da Frisk (1960: 795) e Babiniotis (2010: 638) in relazione col vb. om. κάρφω 
"raggrinzire, seccare", pres. tematico a grado zero senza precisi corrispondenti nelle lingue apparentate. 
Vengono notate forti somiglianze con la famiglia linguistica balto-slava e germanica, cfr. rus. korobit' 
"piegare, incurvare", lit. skrembù, skrèbti "coprirsi di una crosta sottile", a. isl. skorpna "raggrinzirsi, 
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prevedibile cambio f > th, cfr. thjeshtër ~ fjeshtër < lat. filiaster1415. La voce greca è 

penetrata secondo Çabej anche nell'antichità come shkarpë "ramoscello secco, sterpo", con 

l'insonorizzazione tipica dei grecismi antichi. Il pref. sh-, specie nelle formazioni 

sostantivali più antiche, risulta fossilizzato e la sua funzione ignota1416. Secondo Jokl 

(1911: 80, 89), apud Xhuvani-Çabej (1956: 96), in alcune voci (p. es. shkurre "arbusto; 

cespuglio") il pref. sh- potrebbe avere una funzione collettiva, proveniente da un ie. *sṃ (a. 

sl. so, sct. sa- e san, a. prus. sen- ecc.). L'esistenza di tale prefisso prob. ereditato è 

confermata in albanese anche da altri casi quali shkrep "roccia, rupe" < krep "id.", shputë 

"pianta (del piede); palmo (della mano); sopraccalza" ~ putë "pianta del piede; 

sopraccalza" ~ putër "zampa; pianta del piede; soletta (di calza)"1417. 

 Un'analisi semantica delle parole albanesi permette quindi di postulare un sign. 

primario di "ramoscello". Da una parte, si hanno le voci connesse e i derivati relativi a 

"recinzione, graticcio" (a cui si ricollegano anche i derivati dai signn. "flessuoso", "di 

traverso", "capanna") mentre dall'altra lo sviluppo semantico "bastone legato al collare del 

cane" (> "servitore", "servitù, schiavitù", "schiavizzare" ecc.). Risulta evidente che 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
seccarsi", dalla rad. ie. *(s)kerbh-, (s)krebh- "corrugare, piegare" (il vb. gr. deriverebbe secondo Babiniotis 
prob. da un grado apofonico di tale rad.). Secondo Frisk, famiglia lessicale di natura espressiva che presenta 
anomalie fonetiche e vari incroci. Oltre alle lingue ie. succitate, Beekes (2010: 652) aggiunge che, 
internamente al greco, si hanno anche le glosse κoρφῶς· ἐλαφρῶς "leggero, piccolo" e κέρβαλα· ἀσθενῆ 
"weak" (Esichio). Il problema di tale etimologia ie. è secondo lui "the consistent α-vocalism of the Greek 
words". Tenendo in considerazione anche quanto riferito dagli altri studiosi, potrebbe perciò trattarsi di una 
parola non ie., prob. pregreca (da notare secondo Beekes il vocalismo di κoρφῶς). 
1414 Secondo Meyer (1891: 178) e Çabej (2014: 55) si tratterebbe infatti di un prestito dal neogreco. 
Quest'ultimo afferma che in alb. la voce greca è stata integrata nei femminili in -je, -lë e nei collettivi in -í. 
Orel (1998: 172) invece ritiene le parole in questione dei derivati in -th- basati su un ipotetico *karë < palb. 
*karā etimologicamente identico a sl. *kora "bark", lit. kerù, kérti "to become separated" e ulteriormente a 
ie. *(s)ker- "tagliare". 
1415 Secondo Çabej (2014: 55) l'alternanza f ~ th e v ~ dh ricorre anche in altri casi. 
1416 Xhuvani-Çabej (1956: 96). 
1417 Newmark (1999: 704, 833), Topalli (2011: 1157-1158). Perciò, anche shkarpë è verosimilmente un 
prestito dall'a. gr. κάρφoς "festuca, fuscello, bastoncino", con prefissazione di sh- intesa come innovazione 
albanese. L'origine dall'a. gr. σκάριφος presupposta da studiosi quali Thumb (1909: 17), B. Demiraj (1997: 
373) e Topalli (2007: 329) va ritenuta meno sicura, poiché la voce tardo-greca viene attestata come sinonimo 
di κάρφoς "stecco" solo dall'Etymologicum Magnum (1150) e da uno scolio alle Rane di Aristofane 
[Sophocles (1900: 992)], e secondo Frisk (1960: 720) si tratta di un'associazione erronea. Secondo Beekes 
(2010: 1344) σκάρῑφος, anche col sign. di "dry stalk or stick", viene ritenuto una prob. retroformazione dal 
vb. σκαρῑφάοµαι "to tear up the surface of a body, scratch, make an outline", ipotizzando una rad. σκαρῑφ- < 
*skarībh- inseparabile da lat. scrībō (< *skrībh-), lett. skrīpât "to scratch, scribble, write down" (< *skrīp-), a. 
nord. hrífa "scratch, tear" (< *krīp-) e md. irl. scrīp(a)id "scratches" (< *skrīp-). Ma siccome tali forme non 
possono a suo parere essere ricondotte in modo soddisfacente a un unico etimo ie. (resterebbero inspiegate 
sia l'alternanza *bh ~ *p sia la *ī lunga sia l'assenza ~ presenza di *-a-), potrebbe trattarsi di una parola di 
sostrato europeo. Meyer (1891: 407) invece predilige un'origine di shkarpë dal ngr. κάρφoς "festuca, stecco", 
pur riconoscendo in tal caso la difficoltà del riflesso in p. Egli aggiunge anche la presunta var. shkarfë 
(Camarda), a suo parere attestata in modo insufficiente, e presuppone una formazione del tipo dis- o ex-
carpere, cfr. lomb. scarpà, retormz. scarpar "staccare, strappare via". Di dubbio collegamento con la voce 
greca invece bov. scarfoglia "truciolo", nap. scarfuoglio, parm. scarfulla "tunica della cipolla", berg. scarfori 
"foglie secche che ricoprono la pannocchia del mais" poiché in ogni caso queste parole hanno subìto secondo 
Meyer una modificazione paretimologica per accostamento all'it. foglio. 
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l'aspetto semantico di "collare (per i cani)" nella voce romena è secondario rispetto a 

quello albanese. Pertanto, non è escludibile che rom. sgardă/zgardă sia un termine di 

eredità antico-albanese, che nel sign. di "collana" potrebbe aver subito un'interferenza 

ulteriore con il turchismo rom. gherdan "collana" (cfr. alb. gjerdan "id."). 

 

 

 shtjerrë, shqerrë (f.) "agnello; vitello, manzo" ~ rom. știr(ă), megl. ștíravă, 

istrorom. ștircă (agg.) "sterile; senza latte". 

 Un arom. sturcă "pianta che non fa fiori" viene riportato da Drăganu (1921/1922: 

616)1418. 

 I. Shtjerrë, shqerrë "agnello" e mështjerrë, mëshqer(r)ë "vitella; giovenca" 

risultano essere parole panalbanesi1419. Știră "sterile (detto di animale femmina)" viene 

ritenuta voce romena regionale e obsoleta1420. Știr viene considerato da Tiktin (1989: 594) 

un termine proprio dei dialetti moldavo, transilvano e munteno1421. 

 L'alb. conosce derivati quali: shtjerrak "capretto castrato", sherrak "agnello"1422, 

shqerrak "castrato", pl. shqerrazë "agnellini", lule shqerre/shqerrë, shqerrash "pratolina 

(Bellis perennis)", arv. shqerrëz "agnellino"1423 ecc. 

 II. Vi sono linguisti che spiegano la voce alb. come eredità ie. (*ster- "sterile") 

confrontandola con altri termini di tale famiglia. Stier (1862: 209-210) mette in relazione 

shqerrë (shtjerrë) con mëshqerrë "giovenca", comparando la coppia alb. con quella gr. 

µóσχoι "rampolli; vitelli, giovenche" ~ ὄσχαι "ramoscelli, rampolli". Si chiede inoltre se il 

ted. dial. stähr "capro, ariete" [per il ted. ant. v. sotto Jokl], fatto derivare dalla rad. ie. di 

gr. στεῖρα, lat. sterilis "sterile", non sia da confrontare anche con l'alb. shtjerrë. Meyer 

(1891: 416-417) riprende tale tesi e unisce le voci albanesi ad alb. shtérunë "vitella; 

giovenca", shtërcë "vecchia" (= bulg. sterica "sterile", detto delle pecore, passato a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1418 Secondo cui u potrebbe essere una contaminazione con stur < *stulus (< στῦλoς) "montante, colonnina" 
o con qualche altra voce. 
1419 Mann (1948: 283, 495, 501), secondo cui shtjerr-/shqerr- sono forme che vengono propriamente usate 
per il pl. di qengj "agnello". In base alla fonti fornite da Mann (1948: 501), shtjerrë è attestato dalla prima 
metà del XIX sec., mentre mështjerrë, in base a quanto riferito da Mann (1948: 283) e Çabej (2014: 340), è 
attestato dalla metà del XVI sec. Zymberi (1996: 105) documenta in Montenegro la var. mushtjerrë 
(Krajë/Skadarska Krajina). 
1420  Secondo il DLRLC (1955-1957) e il DLRM (1958) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/%C8%99tir%C4%83]. 
1421 Secondo Tiktin știr è attestato dalla fine del XVII sec. Egli lo confronta con le voci lat., gr., e alb. ma non 
esclude un'origine diretta dal lat. stĕrĭlis.	  
1422 Mann (1948: 501). 
1423 Mann (1948: 495).	  
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indicare anche le donne anziane), shterpë "sterile (detto di animali femmina e donne)"1424, 

shtërp-uar/-ori, shtërpore "capro, capra di due anni", shtërponj ["isterilire; prosciugarsi"], 

gh. shtēr "seccare"1425 e riconduce tutto a una rad. *ster- ~ a. ind. starī´ "mucca sterile", 

arm. sterǰ "sterile (detto degli animali)", lat. sterilis, gr. στεῖρα "sterile (detto delle vacche e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1424 Di cui Zymberi (1996: 147-149) documenta in Montenegro le seguenti forme e derivati: gh. shterpë 
"pecora, capra, mucca o altro animale domestico che non partorisce per un anno" (Kodër e Budanit, Grudë), 
shterpul "id. detto di pecora, capra o mucca" (Dol, Guci/Gusinje), shterrpake "id. detto di capra" 
(Kojë/Koći), (me) shterrpnua (shterrpnoj) "(detto di capra) che non partorisce" (Brisk/Briska, Krajë), (me) 
shterpnua (shterpnoj) "rimanere sterile, detto della terra che non viene seminata per due-tre anni" 
(Ljare/Livari), shterrpní "l'insieme di pecore, capre e/o mucche sterili" (Triesh/Zatrijebač), (forse) shterrbujë 
"capra sdentata" (Kojë). Alb. shterpë è voce dall'etimo "dibattutissimo" secondo Tagliavini (1937: 259), 
inseparabile da rom. sterp (var. stărp) "infruttuoso, sterile". Per accettare un etimo greco o latino bisogna 
separare shterpë da shtjerrë. Un'origine delle voci rom. e alb. dal ngr. στέρφoς, στέρφα "sterile" viene 
proposta da Cihac (1879: 702-703), Scriban (1939) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/Stearp%C4%83] e Hamp (1981b: 37). Meyer (1891: 416-417) fa derivare da 
un ill. *šterpɛ: rom. sterp, stirp "sterile (detto di animali e donne)", slo. stirp "capretto di un anno", sterpel 
"sterile", ven. sterpo (agnela sterpa "giovane agnello"), mentre ngr. στέρφoς "sterile", στρεφεύω "essere 
sterile < a. gr. στέριφoς, che significa anche "sterile". Un'origine dall'a. gr. στέριφoς "sterile" viene sostenuta 
da Weigand (1910a: 228), Diculescu (1924/1926: 443), Pușcariu (1940: 259), Giuglea (1943: 443-445), 
Rosetti (1962: 68), B. Demiraj (1997: 373), Orel (1998: 437) ed essenzialmente anche da Rohlfs (1976: 711) 
[che riconduce all'a. gr. στερίφη "infeconda": alb. shterpë, ngr. στέρφα, στέρπα "sterile", le voci salentine 
strippa, štrippa, stirpa, stèrpa, strippǝ "non fecondata, senza latte" (li stirpǝ "le capre che devono figliare", li 
stirpi "le pecore che non dànno latte"), cal. vacca strippa "vacca sprovvista di latte", abr. sterpa "animale che 
non ha più latte" e sic. strippa "bestia che non resta pregna alla monta"]. In particolare, B. Demiraj (1997: 
373) ritiene discussi i rapporti reciproci tra alb. shterpë e rom. sterp (quest'ultimo con buoni corrispondenti 
romanzi, tra cui anche frl. sterpe "agnellino"). Demiraj si oppone alla tesi di Meyer relativa a una fonte 
comune (alb.)-ill. (< ie. *ster- "sterile") poiché in alb. non esiste un suff. di der. -p(ë), quindi l'ipotesi di un 
ampliamento labiale di *ster- è assai incerta. Una spiegazione ancor meno convincente è secondo lui quella 
che parte da un inattestato lat. *exstirpus *"sterile". Nel caso si tratti di un prestito è preferibile secondo 
Demiraj pensare a un'origine greca antica. Hamp suppone che la fonte sia un gr. "colloquiale" στέρφα, ma 
secondo Demiraj la derivazione della voce alb. dal gr. στέριφoς "saldo, sodo; sterile" non procurerebbe 
alcuna difficoltà fonetica, cfr. shkarpë < gr. σκάριφoς. Secondo Babiniotis (2010: 1330) ngr. στέρφoς 
"sterile" < a. gr. στέριφoς < στερ- < ie. *ster- "sterile", in relazione con a. gr. στεῖρα "(donna o femmina 
d'animale) sterile" (nessun rapporto invece con l'omonimo στέρφoς "pelle, cuoio"). Tagliavini (1937) ribatte 
che l'etimo greco della parola in questione è difficilmente accettabile, anche con la contaminazione di 
sterpare ammessa da Rohlfs. Herzog (1902: 736) sostiene che, siccome la prima vocale delle parole rom. e 
alb. risale a una e chiusa, si può facilmente ricostruire una base lat. *exstirp-is/-us "senza germogli, rampolli, 
senza discendenti", ipotesi ammessa da Pușcariu (1905: 151), Philippide (1927: 737), Șăineanu (1929) apud 
DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/Stearp%C4%83], Meyer-Lübke (1935: 268) (assieme a sic. 
strippa, lad. sterpa ecc., ritenendo foneticamente difficile un'origine greca), Ciorănescu (1958-1966: 791) 
(secondo il quale la derivazione dal ngr. στέρφος ipotizzata da Scriban richiede una spiegazione riguardo 
all'alterazione finale). Treimer (1917: 391 nota 1) pone a confronto le voci rom. e alb. e contesta la tesi di 
Herzog relativa all'inattestato exstirpus "senza disendenti" perché non esisterebbero paralleli di un passaggio 
semantico "senza discendenti" > "sterile". Densusianu (1901: 224) si limita a confrontare i termini alb. e rom. 
con ven. sterpo, frl. sterpe, abr. šterpe "sterile", ritenendoli di origine oscura, così come anche il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/Stearp%C4%83]. Pedersen (1909: 94) mette in relazione shterpë con lit. stirp-
ti "crescere" e con voci irl. come serrach "puledro". Rom. sterp e alb. shterpë vengono invece ritenute voci 
ereditate da un sostrato comune ie. (sulla linea di Meyer, ma escludendo che il rom. sia un prestito) da Vraciu 
(1980: 137), Russu (1981: 388) e, con riserva, da Brâncuș (1983: 149), che non esclude l'ipotesi di una parola 
di sostrato dato che essa ha un sign. inizialmente di carattere pastorale e la spiegazione dal lat. o dal gr. 
implica difficoltà di natura fonetica. Su questa linea, Desnickaja (1978: 153) mette mold., rom. stârpi 
"perdere il latte" in relazione con alb. shterpë < ie. *(s)ter- "sterile". Indeciso si mostra Sala (2006: 52, 84, 
88), il quale oscilla tra un'origine lat. (*extirpus) e una greca. 
1425 Il vb. shtēr, nonostante la sua forma primitiva, è secondo Meyer un denominale di mështjerrë con 
l'influsso di mëzore "giovenca", cfr. mëz (v.). Secondo Xhuvani-Çabej (1956: 80) invece mështjerrë contiene 
il pref. më-, che non ha una funzione particolare ma si tratta di semplice analogia. Çabej (2014: 340) invece 
sostiene che è un prefisso di somiglianza (rispetto a shtjerrë). 
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delle donne)", got. stairô "sterile". Meyer (1892a: 59) ipotizza per shtjerrë una base *ster-

nā. Un altro gruppo di derivati rappresenterebbe srb. štirkinja "sterile", cfr. al. ted. dial. 

sterke "giovenca". La tesi di Meyer viene fondamentalmente condivisa da Drăganu 

(1921/1922: 616), Jokl (1923: 242, 282)1426, Walde-Pokorny (1927: 640)1427, La Piana 

(1939: 95)1428, Pokorny (1959: 1031)1429, Tagliavini (1965: 149-150), Orel (1998: 440), 

Topalli (2007: 162) e Beekes (2010: 1394-1395)1430. 

 Un'origine dal gr. στεῖρα viene ipotizzata dai seguenti studiosi: Philippide (1927: 

736-737) (con riserva), Tamás (1936: 270-271) (con riserva)1431, Ciorănescu (1958-1966: 

794)1432, Diculescu (1924/1926: 443)1433, Georgiev (1965b: 77)1434 e Rohlfs (1976: 711). 

In particolare, Philippide (1927: 736-737) sostiene l'origine del rom. știră < gr. στεῖρα 

"sterile (detto di mucche e di donne)", con il fenomeno éĭ > ī´ risalente al III sec. a. C. Egli 

tuttavia non nega la possibilità che la parola rom. possa essere autoctona e, in tal caso, 

incontestabilmente imparentata con alb. shjerrë e gr. στεῖρα. 

 L'ipotesi di una comune eredità in romeno (di sostrato ie.) e in albanese viene 

avanzata da Rosetti (1962a: 120), Poghirc (1969: 350)1435, Russu (1981: 388)1436, Brâncuș 

(1983: 121-122)1437, Desnickaja (1984: 307)1438, Ivănescu (1993: 313)1439 e Paliga (2006: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1426 L'alb. shtjerrë appartiene alla famiglia di a. al. ted. stero "ariete" = got. staíro, gr. στεῖρα "sterile". 
Secondo Jokl l'animale maschio è visto come "sterile" perché, a differenza della femmina, non figlia e non 
alleva i piccoli. 
1427 Con l'aggiunta di al. ted. Stärke, ags. stirc, styrc "vitello", isl. stirtla "vacca sterile". 
1428 La Piana suppone una base ie. *ster-i ̯a, ammessa da Orel (1998: 440) come forma-base per l'alb., tuttavia 
ritenendo il rom. un albanismo. 
1429 Pokorny aggiunge a. ingl. stierc "vitello" tra le estensioni germaniche in -k. 
1430 Beekes non include il rom. e le voci tel tipo sterp- e ipotizza una rad. ie. *ster-ih2. 
1431 Tamás riconosce il fatto che l'origine da un gr. στεῖρα non comporta alcuna difficoltà di ordine fonetico o 
semantico, senza tuttavia escludere la possibilità di un prestito da un'antica lingua ie. dei Balcani dalla forma 
più o meno simile a quella greca. L'origine della voce in questione andrebbe comunque cercata nella Penisola 
Balcanica, a sud del Danubio. 
1432 Ciorănescu riferisce che la voce rom. viene generalmente considerata un prestito dall'alb. a causa del 
risultato s > ș, anomalo in romeno; egli tuttavia ribatte che è più probabile che si tratti di una mediazione 
dello slavo o di un incrocio con știr, cfr. știri "secar". 
1433 Diculescu (1924/1926: 427) sostiene che gr. εῖ viene pronunciato come ī già in greco, per cui è normale 
che in rom. si abbia i: σεῖρα (sīra) > rom. șira, στεῖρoς (stīros) > rom. știr (così come rom. rășină < lat. 
resīna). 
1434 Secondo Georgiev στεῖρα viene pronunciato štira nei dialetti gr. settentrionali, come in rom. 
1435 Secondo Poghirc il rapporto rom. sterp con știră non è sicuro, anche se l'alternanza s- ~ ș- non viene 
ritenuta significativa in quanto in rom. viene documentata anche la var. stiră. 
1436 Implicitamente, in quanto egli tratta rom. sterp e alb. shterpë e vacilla tra tale ipotesi e quella di una rad. 
ie. *ster- "rigido" (con estensione labiale *sterp-) a cui Walde-Pokorny (1927: 627, 631) e Pokorny (1959: 
1022-1027) riconducono alb. shterpë (a *ster "rigido" Pokorny inoltre riconduce anche alb. shterr < *ster-n- 
"disseccare, prosciugare"). Russu considera sass. stirpe "animale femmina sterile" e ungh. sztárpa prestiti dal 
rom. 
1437 Brâncuș ipotizza una forma alb. iniziale shtirë, che concorda con rom. știră, stiră e gr. στεῖρα. In queste 
tre lingue, il termine in questione avrebbe origine comune. Egli aggiunge che la voce rom. è penetrata anche 
nel bulg. štir, -a, -o "unfruchtbar". 
1438 Rom. sterp e alb. shterpë < ie. *(s)ter- "sterile". 
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184)1440. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 78) invece ipotizzano per le voci in questione 

un sostrato protoalbanese. 

 Un'etimologia singolare propone Hamp (1981b: 37-38), il quale ricostruisce una 

base ie. *ster-iHa per a. ind. starī´-, gr. στεῖρα, arm. sterǰ, lat. sterilis, got. stairō e a. nord. 

stirtla, ma sostiene che l'alb. sembra non attestarne il riflesso. Ritenendo più conservatore 

l'arv. (Peloponneso) shqerra rispetto al gh. sett. (Gucĩ/Gusinje, Montenegro) shtjerra 

(entrambi suppletivi pl. di qingj, qëngj "agnello") in quanto secondo lui sarebbe 

improbabile un cambio shtj > shq, egli percepisce tale collettivo antico come *š + ker-n-, 

aggiungendo che "it seems possible that š- here was the collective *sṃ-; then, if we recall 

the initial k of krye 'head' we may reconstruct *ḱVrsn- (cfr. sct. śīrṣán-) with the meaning 

'capita' as applied to animals", e quindi ipotizzando un prob. riflesso *ker(s)n-ā > -qerrë. 

Egli ritiene la var. shtjerra rimodellata su shterpë e altre forme strettamente simili. 

 Un parere isolato proviene anche da B. Demiraj (1997: 375-378). Secondo lui, dato 

che il cambio fonetico (sh)tj- > (sh)q/kj- è assai improbabile, shtjerrë e shqerrë sarebbero 

evidentemente parole diverse, pur essendosi influenzate reciprocamente. Quanto a shtjerrë, 

formalmente si potrebbe risalire alla base ie. *ster(i)- "sterile" (Stier, Meyer, Jokl, ecc.). 

Meno chiaro viene considerato il presunto sviluppo semantico *"sterile" > *"ancora non in 

grado di generare" > "animale giovane, agnello". Come alternativa, B. Demiraj propone di 

partire da un sign.-base di "animale giovane", analizzando la voce alb. come sh-tjerrë e 

ricollegandola ad a. ind. táruṇa-, gr. τέρην "giovane" (< ie. *ter(u)- "tenero, debole"). 

Oscuro rimane secondo lui invece shqerrë. Il tentativo di Hamp di ricostruire una base 

*kersnā in rapporto con krye "testa", (pl.) krerë "capi (di bestiame)" è a suo parere del tutto 

ipotetico. Eventualmente possibile una relazione con l'a. nord. skirja "mucca giovane" [< 

ie. (s)ker- "saltare, correre (qua e là)"] oppure con l'arb. shqerrë "pezzo" (~ shqerr 

"strappare, lacerare"). 

 III. Le voci salentine fornite da Rohlfs (q. v.), formalmente e semanticamente 

identiche all'alb. shterpë, permettono di distinguere tale parola da shtjerrë e, 

contrariamente da quanto sostenuto da Meyer, Walde-Pokorny, Pokorny e altri, 

considerarla un prestito, molto prob. dal greco antico o medievale. L'ipotesi greca 

difficilmente può essere confutata dall'accostamento di shterpë "sterile" effettuato da 

Walde-Pokorny e Pokorny (sulla linea di Pedersen) con voci ie. foneticamente o 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1439 Ivănescu sostiene che il rom. assieme all'alb. i shtirë e varr. sono voci che dovevano esistere anche in 
illirico, ma di origine ultima molto prob. daco-misia. 
1440 Paliga, pur ritenendo la voce in questione oscura, ammette la tesi di Meyer collegando il rom. a sterp, con 
l'alternanza ster- ~ știr- che sarebbe accettabile per le voci di sostrato. 
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semanticamente distanti quali irl. serrach "puledro", lat. stirps "ceppo, radice, virgulto, 

ramo", lit. stirpti "farsi strada, crescere", sterptis "insistere sul proprio diritto" 

("irrigidirsi"), stùrplis "groppa (posterirore) del cavallo", stùrplės "codrione, coccige degli 

uccelli". Inoltre, il vb. shterr (con geminazione espressiva, non da una base *ster-n- come 

ipotizza Pokorny) dovrebbe derivare da shtēr "prosciugarsi (detto di un pozzo, di un 

torrente ecc.)" e va considerato, d'accordo con Çabej (2006: 80), un fattitivo-intensivo1441 

del vb. tēr "asciugare qualcosa di bagnato"1442. 

 Quanto a shtjerrë (la cui forma-base è verosimilmente *ster-, mentre shqerrë è una 

var. secondaria, diversamente da come la pensa Hamp, con lo sviluppo tj > q /c/, cfr. tjetër 

> qetër "altro") è ammissibile la supposizione di una rad. ie. *ster- "sterile" ipotizzata da 

Stier e Meyer (q. v.) e rettificata da Walde-Pokorny (1927: 640) e Pokorny (1959: 1031) 

basandosi su arm. sterǰ "sterile (detto di animale)", gr. στεῖρα "(animale femmina, moglie, 

donna) sterile", στέριφoς "solido; sterile (di donne)", lat. sterilis, got. stairō "sterile".  

 Quanto al regionalismo rom. știră, la sua stessa diffusione ridotta non favorisce 

l'ipotesi di una voce autoctona. Si tratta prob. di un grecismo, con il passaggio ei > i 

supposto da Philippide, Diculescu e Georgiev (secondo Diculescu e Georgiev, avvenuto 

già in greco). In alternativa, dato che in romeno il passaggio e tonica > i avviene solo 

quando la e non viene preceduta da una consonante labiale o velarizzante e viene seguita 

da una nasale1443, la presenza della i non esclude del tutto l'ipotesi di uno slavismo (cfr. 

bulg. štir, štira, štiro "unfruchtbar", srb. štirkinja "sterile" e le forme megl. ștíravă, 

istrorom. ștircă "sterile" le quali contengono suffissi slavi). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1441 Secondo Xhuvani-Çabej (1956: 96) il pref. sh- nei verbi aveva una funzione intensiva. La prossimità di 
shtēr e tēr era già stata vista da Weigand (1914: 85) e Cimochowski (2004: 146), che identifica sh- come 
prefisso. 
1442 Ricondotto da Meyer (1891: 427) a una rad. ie. *ters-, cfr. a. ind. tṛšyati "ha sete", gr. τέρσoµαι 
"seccarsi", lat. torreo, got. gaþairsan "secco, prosciugato", þaursus "secco". Tale etimologia viene ammessa 
dalla maggioranza degli studiosi. Restelli (1958: 608), seguito da Çabej (2006: 106), la rettifica vedendo in 
tēr un causativo di grado vocalico o e quindi una forma-base *tors-ei ̯ō per cui il paradigma originario era 
*tar: la e è sorta per metafonesi di a < ie. *o, determinata dalla semivocale *i̯ del suffisso; un fenomeno 
identico si ha secondo Restelli nelle forme a. al. ted. derren "rendere secco" e a. isl. þerra "far seccare". Ie. 
*rs > alb. r (Brugmann). Tale processo è confermato in alb. da analoghe formazioni di causativo quali hedh 
"gettare" < *skoud-ei ̯ō (Jokl), helq "tirare, attirare" < *solk-ei ̯ō (Pedersen) e ndez "accendere, infiammare" < 
*dhogṷh-ei ̯ō (Pedersen).	  
1443 Nandriș (1963: 20-21). 
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 shtrep, shtreb (m.) "acaro del formaggio; verme (larva della mosca) del 

formaggio", shtrebë (f.) "verme del formaggio; uovo di mosca, cacchione" ~ rom. 

strépede, stréped (m.) "verme (del formaggio, del lardo, del grano ecc.); acaro del 

formaggio", arom. streápit, streapide, (Albania) ștrepsu, ștrepu, strepsu, streptu, strepădz, 

strepăț, strepeț "verme del formaggio", megl. strépij "id.". 

 I. Shtreb/shtrep risulta essere voce panalbanese1444. Strepede è documentato nel 

romeno settentrionale, anche se secondo Tiktin (1989: 526) esso è tipico dei dialetti della 

Muntenia e della Transilvania1445; la voce è inoltre ben documentata in aromeno e in 

meglenoromeno1446. 

 L'albanese conosce derivati e varianti quali: shtremb djathi "acaro del formaggio", 

vb. shtreb "(detto di una mosca) depositare le uova"; shtrem "verme del formaggio" 

(Ljare/Livari, Krajë/Skadarska Krajina), avv. shtreba-shtreba "(del formaggio) con vermi", 

vb. (me) shtrebua (shtreboj) "(del formaggio) formare vermi", agg. (i) shtrebuom "(del 

formaggio) che ha formato vermi" (Kojë/Koći)1447. 

 II. Cihac (1879: 373) suppone che rom. strepede possa essere un prestito dall'a. sl. 

črŭvĭ "vermis", ipotizzando un suff. a. sl. -ędŭ oppure -jadĭ. Tuttavia, tra una forma-base 

screv/screb > screp/strep o una provenienza diretta dall'alb. shtrep (a sua volta, uno 

slavismo) egli propende per la seconda possibilità in quanto il cambio sl. čr > str non è 

comune nel romeno settentrionale. Ciorănescu (1958-1966: 799-800) a ragione reputa 

impossibile la derivazione della voce rom. dallo sl. antico, sia essa per intermediazione 

albanese o meno. 

 Linguisti quali Meyer (1891: 137), Çabej apud Brâncuș (1983: 116) e Orel (1998: 

441) considerano la parola albanese ereditata. La voce romena viene vista come albanismo. 

In particolare, Meyer (1891: 137) collega con riserva la voce alb. a shtërpinj "rettili". Egli 

ritiene che shtërpínj1448, shtërpë´nj "tutti gli animali striscianti" sia originariamente una 

forma di plurale di gjarp- (gh. gjárpën, t. gjárpër "serpente", pl. gjërpínj, gjërpë´nj 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1444 Mann (1948: 502) (attestata secondo lui dall'inizio del XX sec.), Zymberi (1996: 150). Quest'ultimo dà 
per la var. shtrep (Brajshë/Brajše, Anamali, Montenegro) anche i signn. di "bambino di salute cagionevole" 
(figur.) e "agnello malaticcio". 
1445 DEX [https://dexonline.ro/definitie/strepede]. Secondo Tiktin (1989: 526) strepede è attestato dalla 
seconda metà del XVII sec. 
1446 Russu (1981: 391), Brâncuș (1983: 115).	  
1447 Forme documentate in Montenegro da Zymberi (1996: 150). 
1448 Çabej (2006: 82) fa derivare da shtërpinj "animali striscianti" le seguenti voci albanesi: shtrap 
"pondweed, stagnant green on ponds", shtrapër "borsa di pastore (Capsella bursa-pastoris)" e shtrapëzohet 
"to lie loosely along the surface of the ground: be procumbent; (of a plant) to put out roots/branches". Cfr. 
shtrapnjej "(of a plant) to grow new saplings near the stump; (of a stream of water) to diverge into many 
branches". 
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"serpenti") < gjerp-, cfr. a. ind. sárpati "striscia", sarpá- "serpente", lat. serpo, serpens, 

serpula "serpentello", gr. ἕρπω "strisciare". Shtërpínj/shtërpë´nj sarebbe essenzialmente 

un'altra radice, con suffisso accentuato, ovvero srp-ín, dove sr- > str- come in slavo e in 

germanico (stru- < sru-). Gjërpínj invece sarebbe un incrocio tra gjarp e shtërpínj 

(Kristoforidhi ha il collettivo shtërpī´) 1449 . Meyer si mostra insicuro nell'includere 

shtrep/shtreb "verme": in tal caso, si tratterebbe di una formazione recenziore da shtërpínj. 

Il rom. strepede "verme del formaggio" viene considerato un prestito dall'alb. Tale parere 

viene ammesso da Çabej apud Brâncuș (1983: 116), che pone come origine del rom. una 

forma alb. pl. shtrepetë. Tale ipotesi è difficilmente ammissibile secondo Brâncuș. Al 

contrario di Meyer, Orel (1998: 441) sostiene che il pl. tantum shtërpinj "rettili, animali 

nocivi" è un derivato di shtrep/shtrebë "verme, larva", ipotizzando una base palb. *straupa 

etimologicamente prossima allo sl. *strupъ "piaga, escara, veleno". 

 Un'origine latina1450 viene proposta per il romeno da Giuglea (1923a: 603 nota 2) 

(*experteridus) 1451 , Tiktin (1989: 526) (ex-trĕpĭdus) 1452  e Philippide (1927: 734) 

(*serpidus, per mediazione alb.)1453. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1449 Secondo Pedersen (1900: 284-285) la tesi di Meyer per cui gjarpër è raffrontabile con a. ind. sarpá-s 
"serpente" non si può accettare per il diverso suffisso. La voce alb. risalirebbe invece a una base ie. *sérpono 
o *sérpeno, da cui deriva anche shtërpinj "rettili", con inserzione di -t- fra sh- e -r-. Tale tesi viene ammessa 
da Jokl (1923: 283-284) e Janson (1986: 20, 26). Secondo Barić (1919: 103) alb. shtërpinj risale a un ie. 
*sṛpno-, cfr. lat. serpo "strisciare". In seguito egli (1955: 35) presuppone per shtërpinj una base ie. *sṛpini ̯ ~ 
lat. serpens, considerando il fenomeno dell'epentesi di -t- ipotizzato da Meyer e Pedersen come ricorrente 
anche nel tracio (idr. Strymon ~ a. ind. srávati "scorrere", rad. ie. *sreṷ-), lituano (strovẽ), slavo (struja), 
germanico (ted. Strom "grande fiume"), illirico (top. Strevintia, Stravianae) e in parte anche nel celtico (a. 
corn. stret). La Piana (1949: 105) ipotizza per shtërpinj una base *sṛp-én-i, mentre Huld (1984: 147) 
*serpĕ´n-oi. Pokorny (1959: 912) sulla linea di Pedersen unisce shtërpinj "tutti gli animali striscianti" a 
gjarpën "serpente" (*serpeno-) assieme alle altre voci ie. (v. Meyer) riconducendole a una rad. ie. *serp- 
"strisciare". Secondo B. Demiraj (1997: 374) molto prob. ha ragione Meyer nel ritenere che shtërpinj sia 
originariamente una forma di plurale di gjarpër/-n "serpenti". Però la corrispondente forma-base non è a suo 
parere chiaramente determinabile. L'epentesi di dentale presupposta da shtër- non sembra essere uno 
sviluppo regolare di un gruppo iniziale sr-. Demiraj ipotizza una base palb. *śṛp-én- > šripéni > alb. 
shtërpinj. Topalli (2007: 64, 326, 390) postula una base *sérpeno per gjárpër, mentre shtërpínj a suo parere 
riflette la forma del pl., con spostamento dell'accento (base *sṛpínī) e con epentesi di -t- nel nesso sr- (per 
facilitarne la pronuncia), quest'ultimo un fenomeno antico risalente al periodo preistorico dell'alb. 
Quest'ultima sarebbe la forma antica del pl. della voce in questione, che ha assunto un sign. generico che 
indica tutti i rettili, mentre gjarpërínj "serpenti" un pl. recente, creato secondo gli altri esempi dal suff. -inj. 
1450 Gli etimi proposti da Giuglea, Tiktin e Philippide non sono convincenti secondo Brâncuș (1983: 115-116) 
a causa di difficoltà di natura specialmente semantica. 
1451 Giuglea ipotizza un lat. *experteridus (cfr. pertero) > *spertred > streped(e), cfr. teres, alb. shtrep e 
inoltre gr. τερηδών "tarlo; larva", lat. teredo (che significa anche "larva della carne"). 
1452 Tiktin ipotizza una base lat. ex-trĕpĭdus "che corre qua e là in preda all'agitazione". Per l'aspetto formale 
cfr. limpede, repede. Scriban (1939) apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/strepede] si limita a 
confrontare la voce rom. con lat. trepidus (rom. répede < lat. rapidus) e con alb. shtrep. Al solo confronto 
con l'alb. si limitano invece Șăineanu (1929) e il NODEX (2002) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/strepede]. Secondo Ciorănescu (1958-1966: 799), dal pl. strepezi si sarebbe 
giunti a un sg. analogico *strepeză da cui "por regresión" si spiegherebbe sia megl. strepij sia alb. shtrep 
(romenismo), venendo -ză considerato come suffisso. L'origine della voce rom. viene reputata dubbia, anche 
se egli non esclude un etimo lat. trĕpĭdus "irrequieto, agitato", cfr. rom. treápăd "trotto, passo svelto". Dal 
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 Altri studiosi sostengono che sia il rom. sia l'alb. sono voci ereditate da un fondo ie. 

comune (che in romeno riguarderebbe il sostrato). L'ipotesi di un prestito dall'albanese 

viene esclusa da molti di loro per via del suff. romeno e della corrispondenza alb. sh ~ rom. 

s, generalmente ritenuta come caratteristica delle voci di sostrato in quanto il romeno 

sarebbe lingua più conservatrice, preservando la s originaria (Rosetti, Poghirc, Brâncuș). 

Tra questi vanno menzionati Byck-Graur (1933: 26), Pușcariu (1940: 178-179)1454, Rosetti 

(1962a: 105, 119), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 391-392), Brâncuș (1983: 115-116), 

Ivănescu (1993: 314)1455, Sala (2006: 84, 85)1456 e Paliga (2006: 180). Secondo Illyés 

(1988: 248) e Du Nay (1996: 78) invece il sostrato del romeno è protoalbanese. 

 In particolare, secondo Byck-Graur (1933: 26) la forma rom. originaria sarebbe un 

sg. *strepez (dove il suff. -z viene ritenuto propriamente rom.; cfr. alb. shtrep), dalla quale 

proverrebbe la forma recenziore sg. strepede "acaro del formaggio", così come sg. matroz 

"marinaio", pl. matrozi > sg. (forma corrente) matrod  e sg. *braz, pl. brazi > sg. brad 

"abete" (cfr. alb. bredh "id.")1457. Poghirc (1969: 349) fa risalire anche il romeno a una rad. 

ie. *serp- "strisciare", con l'evoluzione sr- > str- attestata nell'area traco-dacica1458, e 

Brâncuș (1983: 115-116) dalla stessa radice fa più esplicitamente derivare una base 

comune alb.-rom. *strep-, con il fenomeno sr- > str- dopo l'avvenuta metatesi di r. A suo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
punto di vista semantico, la voce rom. si spiegherebbe grazie all'idea del formicolio o del movimento 
incessante. 
1453 Philippide afferma che la parola rom. presupporrebbe una base *srepidus (< serpere, cfr. pallidus < 
palleo, squalidus < squaleo). Ma siccome la metatesi srep- < serp- "non è conforme allo spirito della lingua 
romena" {ma cfr. vb. strepezí ~ sterpezí nel DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/sterpezi], nonstante il 
verbo in questione sia distante dal punto di vista semantico, N. d. A.}, il che verrebbe confermato dal 
modello serp- (in rom. șerpe < serpens), *serpidus potrebbe essere una parola latina entrata in romeno per 
mediazione albanese, dove la metatesi srep- verrebbe confermata dall'analogia del radicale autoctono alb. 
srp-. Philippide tuttavia esclude che rom. strepede derivi da alb. shtrep. 
1454 Secondo Pușcariu il fonetismo diverso in romeno e albanese suggerirebbe o che i progenitori degli 
Albanesi avessero preso in prestito tali voci da dialetti traci diversi da quelli alle fondamenta del romeno, o 
che i suoni traci fossero stati assimilati nei prestiti con quelli corrispettivi illirici. 
1455 Secondo Ivănescu si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine è molto prob. 
daco-misia. 
1456 Secondo Sala al generico rom. vierme (< lat. uermis) corrisponde il termine più specializzato strepede 
"verme del formaggio", di prob. origine traco-daca. 
1457 Brâncuș (1983: 115-116) ammette tale ipotesi, pur chiedendosi se -ez possa essere un suffisso (cfr. căreț, 
cărete "vermetto del formaggio", dim. di car(iu) < lat. carius, caries). 
1458 Secondo Poghirc, da tale tema prob. deriva anche il vb. rom. strepezi (var. sterpezi) "provare una 
sensazione spiacevole o irritante a causa di alimenti acri o astringenti" in quanto le etimologie che tentano di 
separare il verbo dal sostantivo in questione sarebbero difficili da accettare. Il vb. strepezí "causare 
allegamento, allegazione", voce comunque ritenuta oscura, potrebbe derivare da strepede secondo 
Ciorănescu (1958-1966: 799-800), come lo sp. hormiguear < hormiga. In alternativa, dal lat. interpedīre 
"impedire, ostacolare" attraverso una forma *exterpedīre e prob. un accostamento a serbezi. Le altre 
spiegazioni vengono ritenute altresì dubbie: dallo sl. strŭpĭtiti "asperum reddere" secondo Cihac (1879: 372), 
dal lat. *stupidīre (Crețu), da strepede ma per mezzo dell'idea di "pungere, come gli insetti schiacciati" 
(Tiktin), dal lat. *extorpĭdīre {Candrea, DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/Strepezi]}, dall'it. 
strapazzare (Scriban). 
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parere, le varianti aromene in ș- sono prestiti tardi dall'alb., mentre quelle in s- 

dimostrerebbero che il termine in questione era "general" nel romeno comune. Per contro, 

secondo Russu (1981: 391-392) il collegamento con il gruppo ie. che risale a *serp-/*srp- 

"strisciare" + infisso -t- implica discordanze a livello semantico1459. Perciò egli propende 

per la rad. ie. *ter-1460 che ha dato basi come *terd- (in a. ind. tardá-ḥ "insetto", lit. trandẽ, 

trandìs "verme, baco; tarlo") 1461  e *terp-/*trep- (in balto-slavo, p. es. lett. tàrps 

"verme")1462. Russu, ammettendo la difficoltà che comporta la presenza di s- iniziale, 

ipotizza con riserva una "s- mobil" o un pref. lat. ex-. 

 III. Come si è visto, molti studiosi romeni sostengono l'autoctonia della voce 

romena grazie alla conservazione di s-. Secondo Nandriș (1963: 131) la palatalizzazione 

(s)si > sy [dove y /j/ < e, i in iato] > š /ʃ/ attraverso una fase s', benché abbia origine nel 

romanzo comune (camĭsia > camașă, roseu > roș), non viene realizzata se non nell'epoca 

del protoromeno, quando tale fenomeno si produce davanti a i "palatalisant" [sic > și, 

sĕssu > *siessu > șes, resina > rășină, tussire > tuși, coso (consuo) > cos-coși, missĕllu > 

mișel ecc.] ma anche quando non è a contatto diretto con i, purché "la ou les consonne 

intermédiaires soient internes, donc en état de propager la palatalisation" (castigare > 

câștiga, extergo > șterg, astĕrno > aștern). Un'ulteriore palatalizzazione, stavolta solo 

romena e molto frequente, soprattutto nel parlato corrente e popolare, ha luogo "devant y 

secondaire, i, e, une consonne palatalisée, voire dans les groups consonantiques plus 

voyelle centrale ou postérieure" (pustula > *puscla > pușchie, *excloppu > șchiop, ascla 

> așchie, labrusca > lăurușcă, șpion, șpital, ștafetă, ștatut), senza escludere che tale 

fenomeno sia dovuto all'analogia di voci in cui s + i > š o anche all'analogia con parole 

slave contenenti št, žd, con una possibile estensione a tutti i nessi s + consonante. Al 

riguardo tuttavia Dimitrescu (1967: 110-111) parla di un'alternanza st ~ șt, str ~ ștr, oltre al 

fenomeno sopra descritto s + ị/ę > š. Tale alternanza è dimostrata chiaramente anche 

grazie alle voci aromene in cui si alternano forme in st- a quelle in șt- (Brâncuș vorrebbe 

che casi come arom. ștrepsu/ștrepu siano prestiti tardi dall'alb., mentre arom. 

strepsu/streptu mostrino l'appartenenza al romeno comune e quindi a un fondo autoctono). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1459 Secondo Poghirc (1969: 349) le differenze semantiche non sono tali da dover ricorrere alla rad. 
alternativa proposta da Russu. 
1460 Paliga (2006: 180) si mostra indeciso tra una rad. *serp- e *ter-. In alternativa, egli propone anche ie. 
*ser- "scorrere", dal cui grado zero sr- e conseguente evoluzione sr- + vocale > trac. str- proverrebbero 
anche gli idronimi Strei e Stremț (ucr. Stryj viene considerato di origine tracia). 
1461 Walde-Pokorny (1930: 735), Pokorny (1959: 1076). 
1462 Walde-Pokorny (1930: 732).	  
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 Nonostante l'ipotesi di Çabej riguardo alla derivazione del rom. strépede da un alb. 

pl. shtrépetë non sia in sé impossibile, l'ampia diffusione del termine nelle parlate romene 

e la grande varietà a livello formale (p. es. arom. strepădz e megl. strepij, dove j = /ʒ/) 

rendono tale ipotesi difficilmente ammissibile. Inoltre, gli esempi qui riportati potrebbero 

contribuire a corroborare la tesi di Byck-Graur (q. v.) relativa a una forma romena 

originaria *strepez, cfr. rom. barză ~ arom. bardzu (megl. bardză)1463 ecc. 

 Infine, è difficile pensare che i pastori nomadi romeni, specializzati com'erano 

nell'ambito della pastorizia, abbiano avuto la necessità di mutuare un simile termine da 

quelli albanesi. Alla luce di tali considerazioni, va ammessa la tesi di Meyer (con 

l'eccezione che anche il romeno andrebbe visto come parola ereditata e non come 

albanismo), il quale riconduce la parola in questione a una rad. ie. *serp- "strisciare", dato 

che il fenomeno sr- > str- viene ammesso da numerosi linguisti (Meyer, Poghirc, Brâncuș, 

Paliga). 

 

 

 shtrungë (f.) "passaggio (stretto) dell'ovile per cui si fanno passare le pecore e le 

capre per mungerle; luogo attiguo all'ovile, dove vengono munte le pecore e le capre; 

stabbio, ovile; canaletto poco profondo che unisce il canale con la fossa d'irrigazione1464" ~ 

rom. strungă (f.) "id.; passaggio stretto; passo stretto (tra i monti), gola", arom. strungă 

"ovile", megl. strungă, istrorom. strungă "porta dell'ovile per cui si fanno passare le pecore 

e le capre per mungerle". 

 I. Shtrungë è parola panalbanese1465, anche se manca nell'arbëresh, così come 

strungă è voce panromena1466. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1463 Qualora tale tesi venga ammessa, aumentano le incertezze sulla presunta conservazione di un'affricata 
originaria in aromeno. In tal caso, il suono arom. dz andrebbe piuttosto considerato come una variante 
dialettale rispetto al rom. z (dial. anche dz). 
1464 Bernard (1968: 731-734) sostiene che un'antica voce slava com. struga "canale" è ben continuata in 
sloveno e in lingue sl. orientali e occidentali, mentre a quanto pare non ha lasciato traccia nello slavo 
balcanico. Ciò sarebbe dovuto al fatto che in area balcanica è presente un'altra voce, sl. *strǫga "passaggio 
dell'ovile ecc.", quasi certamente appartenente al sostrato balcanico. La vicinanza fonetica e semantica fra le 
due voci avrebbe fatto sì che esse si confondessero, provocando la sparizione di struga "canale". 
1465 Mann (1948: 503), Çabej (2006: 84), ADGjSh (2008: 422-423). Stando alle fonti fornite da Mann, la 
voce alb. è attestata dalla fine del XIX sec. 
1466 Russu (1981: 393-394), DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/strung%C4%83]. Secondo Tiktin 
(1989: 537) la parola rom. è attestata dal XV sec. Egli ritiene si tratti di una voce dell'ambito della pastorizia 
tipicamente romena, mutuata in tutte le altre lingue, ma dall'etimo ignoto. L'etimologia oscura viene 
riconosciuta da più studiosi. Meyer (1891: 418) si limita a confrontare le parole alb. e rom. con ngr. 
στρoῦγκα, slo. strunga "ovile; stalla per la mungitura", srb. strunga, pol. strąga, ucr. strunga. Wędkiewicz 
(1914: 275-276), pur ritenendo il rapporto di rom. strungă con alb. shtrungë ovvio, esprime il dubbio se la 
voce alb. sia autoctona. Anche ammesso ciò, restano da spiegare i riflessi slavi della parola. Tagliavini (1965: 
150) si limita a riconoscere la diffusione della voce in questione "in tutte le lingue balcaniche (rom., srb.) e 
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 In alb. si hanno le seguenti varianti e derivati: shtrugë "passaggio stretto 

all'ingresso dell'ovile in cui si mungono le pecore" (Dol, Guci/Gusinje), "id. per le capre" 

(Grudë), "mungitoio" (Vuthaj/Vusanje, Guci)1467, shtrungël (colloq. anche come shtrungë) 

"secchio di legno da mungitura", shtrungëtar "mungitore"1468, shtrugtar "pastore che 

munge le pecore in shtrungë" (Guci), shtrugtare "id. detto di pastora" (Dol, Guci)1469, gh. 

sett. shtrunks "secchio da mungitura, mungitoio; contenitore per il latte; scodella del cibo 

per il cane"1470. Il romeno ha derivati quali: strunguță, strunguliță, strungușoară, strungaș, 

strungar "mungitore", strungaciu, strungariț, strungăraș; strungăreț "secchio"; 

strungăraiță, strungărit "tassa, imposta" (detta anche strungă)1471; vb. strungărí "essere un 

pastore addetto alla mungitura", munt. strungăreață "spazio maggiore tra i denti, spec. tra 

gli incisivi superiori", trans. "secchio da mungitura, mungitoio" 1472 ; top. Strunga, 

Strungari, Strungile, antr. Strungaru, megl. strungar1473 ecc. 

 Secondo Russu (1981: 394) la voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: bulg. 

strъga, srbcr. strunga, strungac, struga, Strugarevo, slo. struga, pol. strąga1474, ngr. 

στροῦγγα, στροῦγκα1475, slvc., ucr. strunga, strunka1476, strungar, ecc., ungh. sztrunga, 

eszterunga, isztrunga, sztronga ecc., sass. strungě "chiuso, recinto, stabbio; allevamento", 

ven. strunga. La parola in questione è largamente documentata in lingue balcaniche e non, 

tra cui anche mac. stranga1477 e tc. iştrunga1478. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
oltre (pol.)". Kalužskaja (2001: 142-144) non propone un'etimologia ma afferma che si tratta di una parola 
diffusa in tutte le lingue dell'area carpato-balcanica, forse già attestata nella toponomastica antica, cfr. il top. 
tracio Στρόγγες in Procopio (Tomaschek). 
1467 Forme gheghe del Montenegro, documentate da Zymberi (1996: 151). La caduta della nasale potrebbe 
essere un fenomeno tipicamente ghego, che dovrebbe aver lasciato una u nasalizzata, cfr. lãsh per lëmsh 
"gomitolo", brãsh "piccolo melone che non matura" < bram-sh [Topalli (2007: 241)], brãngë (Bashkimi) ~ 
brãjë (v. brengë). Oppure, potrebbe trattarsi di interferenza con la var. srbcr. struga. 
1468 Newmark (1999: 845). 
1469 Zymberi (1996: 151). 
1470 Çabej (2006: 84). 
1471 Russu (1981: 393). 
1472 Tiktin (1989: 537). 
1473 Russu (1981: 393). 
1474 Tamás (1936: 269-270) ritene verosimile che rom. strungă attraverso una fase *strąga abbia poi dato le 
forme sl. struga, strъga ecc.; la voce in questione dovrebbe essere penetrata per tramite romeno nelle lingue 
slave meridonali prima del IX sec. L'origine romena delle parole slave veniva già sostenuta da Meyer (1891: 
418), Wędkiewicz (1914: 275-276) e Reichenkron (1960: 49-51). Russu (1981: 394-395) specifica che uno 
sl. *stronga non potrebbe essere che una fase intermediaria dello sviluppo della voce romena nelle varie 
lingue slave. 
1475 Secondo Meyer (1891: 418) e Jokl (1911: 89) la parola viene mediata in greco dai pastori valacchi. 
L'origine ultima aromena viene sostenuta per il greco da Hamp (2007: 389), Andriotis (1992: 343) e 
Babiniotis (2010: 1343). Le voci ngr. vengono ritenute romenismi sicuri da Tamás (1936: 269 nota 41). 
1476 Ucr. (huts.) cтpункa "Kleine Öffnung, durch welche Schafe einzeln zum Melken ausgetrieben werden" < 
rom. strungă "Melkhürde" secondo Scheludko (1926: 143). 
1477 Gołąb apud Hamp (2007: 386). 
1478 Çabej apud Moutsos (1972: 255).	  
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 II. Un'origine ultima latina (stringere > alb. shtrëngój, rom. strấnge) viene 

ipotizzata da Hahn (1854: 127)1479, Cihac (1870: 267)1480, Schuchardt (1872: 246)1481 e 

Byhan (1898: 333)1482. Giuglea (1921/1922: 340-343) invece tenta di spiegare rom. 

strungă come un incrocio tra un *stângă1483 (< gmc. stanga1484) e *rugă "strada stretta" (< 

lat. rūga "ruga; viuzza" > ven. ruga "calle, strada", alb. rrugë "id."), partendo dal fatto che 

arom. arugă significa "porta dell'ovile dalla quale passa il bestiame"1485. Meyer-Lübke 

(1924/1926: 642-644) concorda con Giuglea nel sostenere che il punto di partenza della 

voce strungă sia da cercare in Romania e che le altre lingue balcaniche l'abbiano mutuata 

dal romeno. Egli tuttavia propone un'altra spiegazione a suo parere più semplice: strungă 

potrebbe essere sorto dall'incrocio di ruga con *strângă (prob. > ungh. esztrenga), 

corrispondente romeno di una forma nlat. stringa, postverbale da stringere. Dal punto di 

vista morfologico, cfr. il der. it. stringa, anche se il sign. della voce italiana è diverso1486. 

 Numerosi linguisti fanno risalire la parola albanese a una rad. ie. strenk-, streng- 

oppure *strṇg-, *strṇk- "stretto"1487. Tra questi, alcuni come Miklosich (1872: 55)1488, Jokl 

(1911: 89), Sztripsky apud Jokl (1930: 104-105)1489 e Stadtmüller (1966: 59-60, 145)1490 

considerano la voce alb. come origine ultima di quella rom. (nonché delle altre lingue 

balcaniche). In particolare, Jokl (1911: 89) ipotizza una parentela con lat. stringo < 

*strengo "tirare forte, stringere, annodare", gr. στραγγός "torto"1491, στραγγεύω "torcere", 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1479 Secondo Hahn shtrungë è forse da ricollegare internamente alla lingua al vb. shtrëngonj "stringere" 
perché gli animali vi stanno stretti, stipati. 
1480 Cihac considera la voce rom. un der. di strânge "stringere" (< lat. stringere). 
1481 Schuchardt riconduce le parole alb. e rom. al lat. stringere (> alb. shtrëngonj "stringere"). 
1482 Byhan ritiene che i Romeni abbiano preso strungă in prestito dal lat. e l'abbiano poi passato agli Slavi. 
1483 Pușcariu (1924/1926b: 1308) aggiunge che i baschi hanno per il concetto di "strungă" un termine 
germanico (got. sparra) [una parola simile non è attestata in gotico, anche se è indubbiamente gmc., cfr. ted. 
Sparren "trave del tetto, traversa", Sperre "barriera", N. d. A.]. Egli riferisce che Meyer-Lübke attira 
l'attenzione su un analogo fenomeno in rom., se l'etimologia di strungă data da Giuglea è giusta. Anche le 
voci basche estrango "grosso palo" ed estrongo "palo dello steccato" ricordano secondo Pușcariu la parola in 
questione. Meyer-Lübke (1924/1926: 642-644) tuttavia precisa che vegl. strunga "stanga, barriera" viene 
ritenuta parola del tutto diversa, da collegare col tipo lessicale stanga; cfr. triest. stranga "barriera, spranga". 
1484 Da cui anche it. stanga "pertica, asta, bacchetta", engad. stanga, frl. stange, donde con l'incrocio di 
stanga con ted. Schranke si avrebbe triest. stranga, da cui secondo Bartoli vegl. strunga "barriera doganale". 
1485 Papahagi apud Meyer-Lübke (1935: 613). 
1486 Meyer-Lübke viene criticato da Graur (1937: 114), il quale ritene la spiegazione di strungă "sûrement 
fausse: ce mot n'a aucune chance d'être latin". 
1487 Una simile tesi viene respinta da Walde-Pokorny (1927: 650), secondo cui i rapporti di alb. shtrungë con 
la base strenk-, streng- di lat. stringo, ecc. non sono chiari né per il significato né per il vocalismo. 
1488 Miklosich inizialmente (1861: 47) ritiene lo sl. strǫga parola oscura, prob. imparentata con strǫg, lat. 
stringo, quindi di origine romena. Ma in seguito (1872: 55) egli considera lo sl. *strąga parola prob. di 
origine alb. (shtrungë), passata da quest'ultimo al rom. e di qui nelle altre lingue. 
1489 Il quale ritiene che l'ungh. esztrenga e varr. (= rum. strungă) provenga dall'alb. 
1490 Secondo Stadtmüller strunga appartiene al lessico culturale balcanico (traco-illirico) proprio degli 
antenati degli Albanesi. 
1491 Secondo Beekes (2010: 1410-1411), se a. gr. στράγξ, -γγός "squeezed out drop" è relazionato a una rad. 
ie. *strengh-, στραγγ- dev'essere un incrocio tra *στραγ- < *strṇgh- e *στρεγγ- < *strengh-, con *g per *gh dal 
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στρoγγύλoς "tondo" e quindi una base *strṇg-1492 con sviluppo ie. *ṇ > alb. un1493 come in 

alb. grundë "crusca", mund "posso" e tund "agito, scuoto". Lo sviluppo semantico come in 

lat. crātis "graticcio, recinto", gr. κυρτία, ted. Hürde "recinto per il bestiame" ~ a. sl. eccl. 

krę(t)nǫti "torcere". La tesi di Jokl viene essenzialmente ammessa da Tamás (1936: 269-

270)1494.  

 Una forma-base *sṃ-tronkṷā (rad. ie. *trenk- "spingere, accalcare; angustiare, 

opprimere") viene invece postulata per l'alb. da Barić (1924: 154-156), che critica le tesi di 

altri studiosi quali Miklosich, Jokl, Weigand (q. v.) e Vasmer (q. v.). Secondo lui, alb. 

shtrungë va messo in relazione con a. nord. þrongr "stretto", md. al. ted. drange 

"strettamente", got. þreihan "spingere, premere", lit. trañksmas "calca, parapiglia", av. 

θraxta- "fitto, serrato".  

 Altri invece considerano le parole alb. e rom. come eredità comune (che in romeno 

riguarderebbe il sostrato antico di questa lingua). Tra questi vanno menzionati Tomaschek 

(1980: 82)1495, Treimer (1917: 390-391, 400)1496, Pascu (1924b: 82)1497, Philippide (1927: 

735) 1498 , Șăineanu (1929) 1499 , Gamillscheg (1935: 266) (con riserva) 1500 , Scriban 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nom. sg. στράγξ. Egli tuttavia aggiunge che "in view of the fact that an Indo-European derivation requires 
several analogies and is not evident semantically, it is not improbable that the word is Pre-Greek. Note the 
variant forms without nasal, which may point to prenasalization". 
1492 Hamp (2007: 389) reputa impossibile la ricostruzione di tale base poiché essa avrebbe dato alb. *shtring-, 
cfr. shtrinj "stendere" < *stṛni ̯ō < *stṛ-né-Ho-mi. 
1493 Jokl (1916a: 131), secondo cui si tratta del riflesso del grado ridotto di ie. *on, cfr. lit. un < ie. *ṇ. Thumb 
(1915: 25) ribatte che il presunto passaggio ṇ > un non è convincente sia considerando le leggi fonetiche sia 
perché le etimologie portate a sostegno non paiono plausibili. La Piana (1939: 63-64 nota 1) afferma che il 
riflesso accertato di ie. *ṇ nell'alb. è a, aggiungendo che "nemmeno con la molteplicità delle ipotesi, create 
ad ogni piè sospinto e contro le stesse leggi della fonetica alb., si è abbracciata in tutta la sua estensione il 
problema della u alb. di fronte ad ie. *o, perché tale u trovasi non solo davanti ad r, l, n ma indifferentemente 
davanti a qualsiasi altra consonante, onde per risolvere tutti i casi singolarmente, bisognerebbe creare ancora 
non sappiamo quante altre ipotesi". 
1494 Tamás ritiene possibile per l'alb. e il rom. una rad. *strṇg- ~ *stṛng- "stringere" (lat. stringo, gr. στραγγ-), 
respingendo le etimologie relative al tracio. 
1495 Il quale confronta il top. trac. Στρόγγες documentato da Procopio nel distretto della città romana di 
Remesiana con alb. shtrungë. 
1496 Secondo Treimer (1917: 400) il cambio alb. s > š è recente. Nel caso di una convivenza fra le due lingue, 
anche il rom. mostrerebbe un'iniziale š-. Il rom., lingua conservativa, mantiene l'aspetto fonetico più antico. 
Pușcariu (1940: 178) e Brâncuș (1983: 117-118) condividono il parere di Treimer. Brâncuș specifica che la 
corrispondenza alb. sh ~ rom. s esclude l'ipotesi di un prestito diretto e tardo dall'alb. 
1497 Pascu propone un trac. *strum(ĭ)ca < *struma "écoulement, passage", ricondotto a una rad. *(s)ru- 
"couler", cfr. gr. ῥύµα "écoulement, cours d'eau", Struma, Στρυµών (fiume della Tracia). 
1498 Voce ritenuta sicuramente autoctona in rom., prob. anche in alb. Seguendo Pascu, viene fatta risalire a 
una rad. ie. *sru- "scorrere", la quale con epentesi di -t- si trova in tracio. 
1499 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/strung%C4%83]. Secondo Șăineanu la voce rom. è un 
termine pastorale indigeno = strângă "luogo stretto", voce quest'ultima assente nel Ciorănescu (1958-1966: 
801) e nel DEX. 
1500 La parola è a suo parere prob. prelatina, senza escludere tuttavia che la base strunga, che parrebbe 
ricollegarsi a lat. stringere, possa essere germanica, cfr. norv. strungen "con lo stomaco gonfio". 
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(1939)1501, Pușcariu (1940: 178), Reichenkron (1960: 49-51), Rosetti (1962a: 119-120), 

Poghirc (1969: 334), Skok (1973: 348-349), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 394-396), 

Brâncuș (1983: 117-118)1502 e Ivănescu (1993: 314)1503. Illyés (1988: 248) e Du Nay 

(1996: 76) invece sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese. 

 In particolare, Reichenkron (1960: 49-51) afferma che shtrungë potrebbe essere 

un'antica voce autoctona, data l'iniziale sh-. A suo parere, ammesso che la coppia alb.-rom. 

sia effettivamente di origine ie. e non risalga invece al lessico preindeuropeo, le voci alb. e 

rom. vanno ricondotte a una rad. ie. *strenk-, *streng- "teso, rigido, stretto, compresso; 

corda"1504 (rivedendo così la tesi di Jokl e applicandola anche al romeno). Tale tesi viene 

ammessa da Poghirc (1969: 334) e Paliga (2006: 180)1505. Su questa linea, Skok (1973: 

348-349) parla di "termine pastorale balcanico" presupponendo una forma-base 

*stronga1506, seguito da Solta (1980: 39-40)1507 e Russu (1981: 394-395)1508. Rădulescu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1501 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/strung%C4%83]. Secondo Scriban la voce rom. sarebbe 
un trac. *strunga "luogo di scorrimento, di passaggio", cfr. i fiumi Strymon (oggi bulg. Струма, gr. 
Στρυµόνας), Istrus (parte bassa del Danubio). 
1502 Brâncuș condivide la tesi di Russu (q. v.), sottolineando come sign. comune antico quello di "uscita 
stretta". 
1503 Secondo il quale si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma la cui origine è molto prob. 
daco-misia. 
1504 Hamp (2007: 387-389) esclude una rad. del tipo *streng-, *strenk- e un significato-base "stretto", non 
solo per il vocalismo problematico osservato da Walde-Pokorny, ma anche per la dubbia esistenza di una 
simile radice in indoeuropeo. Gr. στρογγύλος "rotondo" secondo Pokorny (1959: 1036) dovrebbe contenere 
una vocale secondaria labializzata (< *στραγγύλος). Ambigua risulta secondo Hamp altresì la rad. irl. sreng- 
(in *e oppure in *i), così come anche il baltico, la cui testimonianza si poggia solo sul lett. stringt "teso, 
tirato", strangs "selvatico" (quest'ultimo, lituanismo secondo Pokorny). Poco chiare secondo lo studioso 
statunitense anche la semantica e la consonante finale nelle voci germaniche (a. al. ted. stranc, ted. Strang, a. 
ingl. strang, ingl. strong, ted. Strunk ecc.). Infine, egli nega un legame con lat. stringo, secondo lui 
erroneamente fatto derivare da una forma *strengo, poiché il verbo in questione accanto a lat. strictūra, 
stringa "linea" e stria (*gi ̯) riflettono chiaramente una rad. in i, ammessa in Pokorny (1959: 1036) con la rad. 
ie. *streig- "rigido; teso, tirato; fune". Tuttavia, neanche quest'ultima radice è sicura secondo Hamp, dato che 
si suppone venga riflessa solo in latino e nelle lingue germaniche. 
1505 Ie. *streng- "narrow", cfr. rom. strânge, di origine latina ma dallo stesso etimo. 
1506 Secondo Skok potrebbe trattarsi di una forma apofonica traco-illirica della rad. di lat. stringere. In base a 
questa ipotesi, la parola apparterrebbe al sostrato illirico, da cui avrebbero attinto gli Slavi meridionali, i 
Romeni e gli Albanesi. Hamp (2007: 389) obietta che una forma originaria *strungā, quindi con *u e non con 
una vocale nasale, in albanese non può essere in alcun modo ricondotta a una base *strongā. 
1507 Secondo Solta rom. strungă indica un passaggio, un'apertura nell'ovile per cui passano le pecore e le 
capre da mungere; così pure alb. shtrungë. Nella Bibbia la voce rom. traduce anche "passo, gola montana". Il 
sign.-base è dunque "passaggio stretto, strettoia" e quindi secondo lui non v'è dubbio che si tratti di parola ie.: 
cfr. lat. stringere, gr. στραγγός, a. al. ted. strang "corda, fune"; la base ie. è *stronga. Difficile stabilire 
secondo Solta se il rom. risalga direttamente al daco o sia un prestito dall'alb. Argomenti fattuali (la 
diffusione della parola nel resto delle lingue balcaniche e in parte di quelle centroeuropee) parlano a favore di 
un centro d'irradiazione dal romeno. 
1508 Russu sostiene che si tratta di una voce autoctona in rom. e alb., dal sign. originario di "luogo stretto; 
piccola apertura" e ipotizza una forma-base alb.-rom. *stronga direttamente riconducibile alla rad. ie. 
*strenk-, *streng- "rigido, stretto" ~ gr. στραγγός "contorto", md. irl. srengim "tirare", lat. stringo (< 
*strengo), a. isl. strengr "fune, laccio, corso (di fiume) stretto", strengja "legato saldamente, chiuso", a. ingl. 
streng "corda, fune" [Walde-Pokorny (1927: 650-651), Pokorny (1959: 1036-1037)], specificando che in alb. 
e in rom. il termine significa anche "la porta dell'ovile per cui si fanno passare le pecore e le capre per 
mungerle" e da questo sign. primitivo si ha poi "ovile, luogo dove si munge". 
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(1981: 63-65), tenendo in considerazione le definizioni per alb. shtrungë "ea pars ovilis 

qua oves s. capras confertas mulgent" (Meyer) e "la porta dell'ovile per cui si fanno passare 

le pecore e le capre per mungerle" (Cordignano), significato che si trova anche in bulg., 

srbcr., mac., cec., slvc., ucr., pol. e ungh., ritiene indubbio un sign. originario "narrow 

pass"1509 per il lat. balc. *strunga e l'alb. shtrungë1510. Ciò viene dimostrato anche dal lett. 

strùoga "schmaler Zwischensteg zwischen zwei Gebäuden oder Wäldern"1511, dove molto 

prob. ùo < *ū < *un (< ie. *ṇ, d'accordo con Jokl), mutamento (metafonetico) ricorrente a 

livello dialettale anche in lettone e zemaitico1512. Inoltre, alb. shtr- ~ lat. balc. str- è 

secondo lui una prova che si tratta di un'antica parola carpato-balcanica (in questo, 

d'accordo con Hamp, q. v.). In base soprattutto agli sviluppi germanici della rad. ie. 

*(s)ter- "essere rigido, duro; oggetto rigido, duro" (da cui anche rom. tare "hard; tough, 

solid ecc.", di eredità dacica), Rădulescu ipotizza una base *(s)tre(n)k, *(s)tre(n)g(h). In 

germanico bisognerebbe partire da un vb. *streng "contrarre, restringere" (a. nord. strengja 

"serrare, stringere", a. ingl. strengan "fissare, rafforzare", ingl. to string "to make tense", 

a./md. al. ted. strengen "essere rigido, divenire robusto; assediare, angustiare, reprimere; 

spingere, premere ecc.", ted. strengen "limitare, restringere; tirare, stringere forte"). Quindi 

forme come rom. strungă ecc. potrebbero rappresentare un antico sostantivo deverbale dal 

sign. di "the tightened, the narrowed, the strung one". 

 Un'origine greca viene ipotizzata da Philentas apud Çabej (2006: 84) (gr. md. 

στρoύγα "caverna"1513), Vasmer (1909: 27-28) (*στράγγα1514), Diculescu (1922: 198 nota 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1509 Secondo Rădulescu, ai signn. delle varie lingue in cui la parola in questione è attestata (ovvero "narrow 
pass for sheep when milked; milking fold; gap, breach in a fence or wall; gap, space between the teeth") si 
aggiungono i signn. esclusivi del romeno settentrionale: "pass, strait" (in comune con arom.), "chimney in a 
rocky mountain-wall", "special impost (decima ovium)", "hair-parting" (in comune con arom.). Egli pertanto 
sostiene che tali signn. dovevano appartenere anche al lat. balcanico e che il sign. "passaggio stretto" 
dev'essere stato quello primario, specificando che il romeno settentrionale conta il numero maggiore di 
significati e di derivati. In quelle lingue sl. in cui la voce significa "cow-stable; fold" si trova, altrove, anche 
il sign.-base di "opening (or gateway) through which sheep are driven, one by one, to be milked". 
1510 Internamente all'alb., tale voce potrebbe essere secondo lui collegabile al vb. shtrugem "nestle, cower, be 
huddled together" (Mann) e "hide" (Leotti), shtruk "cramp, compress; tuck (in), bend; (fig.) be close with, 
restrict" (in Leotti anche "to hide"), shtrukem "to cramp, wrinkle" (in Leotti anche "to be clustered") = 
shtrugem. Pertanto, secondo Rădulescu shtrungë potrebbe essere un "nasalized cognate" del vb. *shtrug 
"crowd, compress, cramp, cluster", da una base *(s)tru-(n)-g(h)-. 
1511 Fraenkel (1965: 928). 
1512 Cfr. lit. siulas ~ zem. siúolas, tũpti ~ túopti, saũsas ~ sùsti ~ sũsta ~ suõsti, špūlẽ ~ špuolẽ (< ted. Spule), 
pašūkė´ti ~ šūkúoti ~ šúokoti, pasišúokeć; per il cambio *un > ū cfr. zem. gųnžis ~ lit. gūžỹs. 
1513 Da tale parola Philentas attraverso una fase *σ-τρώγλα (cfr. a. gr. τρώγλη "buco, caverna") fa derivare il 
ngr. στροῦγκα, ipotesi fonologicamente impossibile secondo Moutsos (1972: 260). 
1514Si tratterebbe di una forma-base gr., der. del vb. στραγγίζω "far uscire strizzando (di liquidi)" da cui 
proverrebbe anche la supposta protoforma sl. *strǫga. Su questa linea, Drăganu (1933: 60-63) postula 
un'ipotetico gr. *στρóγγα. Russu (1981: 394-395) considera opinabile l'etimologia greca di Vasmer per 
motivi fonetici (differenza gr. a ~ rom. o/u) e storico-culturali. 
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4) (ion. στενυγρή "strettoia" 1515 ), Höeg (1926: 135-136) (στoρχάζειν "chiudere nel 

recinto", detto del bestiame1516), Papahagi (1963: 984) (gr. στροῦγγα "enclos; parc de 

moutons"1517) e Moutsos (1972: 261-264) (gr. md. στρούγκα "recinzione"1518). 

 Un'origine slava viene presupposta da Weigand (1910a: 228-229; 1926a: 270-271), 

Brückner (1918: 166)1519 e Ciorănescu (1958-1966: 802-803)1520. In particolare, Weigand 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1515 Partendo da tale forma, Diculescu presuppone un gr. *στενυγρά > *sterunga "strettoia, gola" > rom. 
strungă. 
1516 Si tratta di una glossa di Esichio, in base alla quale Höeg tenta di spiegare il sarak. strúŋga "clôture où 
l'on trait les brebis": egli ipotizza un deverbale *στόρχα > στρόχα > στρόγχα (cfr. Στρόγγες, Mesia) > 
στρoύγγα con una comune metatesi di r seguita dallo sviluppo di una nasale davanti a χ (riconoscendo in 
quest'ultimo passaggio il punto debole della sua etimologia) e dall'evoluzione o > u davanti a ŋ. Tale 
spiegazione è secondo Moutsos (1972: 260) fonologicamente impossibile.  
1517 Dalla voce neogreca Papahagi fa derivare l'arom. strungă "endroit où l'on trait les brebis". Al contrario, 
Andriotis (1992: 343) considera il ngr. στρούγκα < gr. md. στρούγκα < arom. strungă. Babiniotis (2010: 
1343) invece fa derivare la parola neogreca direttamente dall'aromeno. 
1518 Alla voce medievale egli riconduce l'alb. e il rom., mentre psl. strǫga viene considerato un grecismo 
risalente a prima del IX sec., cfr. Oὖγγρoς > ǫgre (Vasmer). Tale termine secondo Moutsos (1972: 261) non 
indica solo l'apertura/passaggio ma l'intero recinto, argomentando come segue. "In the dialect of Carpathos, 
the equivalent of στρούγκα is λάκκoς 'pit' (cfr. λακκώνω 'to fold sheep or goats for milking'). Cretan µάντρα 
(< µάνδρα 'sheep-fold, fold') came to be used in a sense similar to that of στρούγκα (cfr. also παραµάντρι 
'id.'). Taking into account the fact that µάντρα is an enclosed place, either independently constructed or as a 
part of a comparted fold, we can easily understand why µάντρα came to be used in a sense similar to that of 
στρούγκα in this dialect. It should be stressed that the aforementioned vb. λακκώνω (Carpathos) also conveys 
the notion 'enclosure'. It is well to point out that the opening of a στρούγκα is called πoριά in East Corinthia 
(ἡ πoριὰ τῆς στρούγκας), i. e. from πoρέα, a derivative of πόρoς 'ford, passage', while in Crete the opening of 
a µάντρα is πόρoς and πoρί". A dimostrazione della sua ipotesi, Moutsos collega στρούγκα semanticamente a 
θριγκίoν, dim. di θριγκός (varr. θριγγός, θριγχός, τριγκός) "topmost course of stones in a wall, cornice, 
coping; wall, fence of any sort". Partendo da θριγκίoν, egli postula una protoforma *στριγκί(o)ν (< 
*σθριγκίoν), dove si verifica la protesi di σ- (cfr. στριγκός· θριγκός, σφραγµός· φραγµός) e il cambio θ > τ 
dopo σ (cfr. ἀστενέστερoν < ἀσθενέστερoν "infirmius", ἀστενής < ἀσθενής "id."). Il mutamento ι > υ, 
sebbene sporadico, risulterebbe ben attestato nel gr. md., p. es. ἤµην > ἤµoυν "io ero", κάβειρoς > κάβoυρoς 
"granchio", µέσπιλον > µoύσπoυλον "nespola", πεδικλώνω > (µ)πεδoυκλώνω, σηπία > σoυπέα (ngr. σoυπιά) 
"seppia" > alb. cupije, supje e arv. (Corinzia or.) supée, supéa. Va obiettato che in un solo esempio (µέσπιλον 
> µoύσπoυλον) il fenomeno in questione si verifica in posizione tonica, ma potrebbe essere dovuto a i > u 
riscontrato in posizione atona, come negli altri esempi forniti da Moutsos. Egli quindi postula una 
derivazione di στρούγκα da *στρουγκίν (< *στριγκίν) "as an augmentative", cfr. λακκί "pit, hole" > λάκκα, 
σταµνί "brocca" > στάµνα, ψαθί "paglia, stuoia" > ψάθα ecc. Come sviluppo parallelo egli riporta la forma 
dial. (Carpathos) πλαστρούγκι "an iron hook attached to a wooden stick, known as πλαστρουγκoράβδι (< 
πλαστρούγκι + ραβδί), and used to clean the plow", che dovrebbe risalire a πλαστίγγιoν, dim. di πλάστιγξ 
"balance", attestato anche come "disk poised on the top of the κoτταβικὴ ράβδoς", grazie all'epentesi di r 
[ἄνηθρo < ἄνηθo "aneto", βάρσανo < βάσανo "torture, trouble", cfr. anche dial. (Corinzia or.) πλάστριγγα ~ 
ngr. πλάστιγγα "pesa"] e al cambio i > u. Moutsos infine riporta anche rom. strungăreață "écartement entre 
les deus dente de devant", una connotazione simile all'om. ἔρκoς ὀδόντoν "tooth-fence", notando che θριγκός 
viene usato con lo stesso sign., cfr. θριγκὸς ὀδόντoν e implicando per a. gr. θριγκός "orlo di muro, fregio; 
muro di recinzione, cinta" un sign.-base di "recinzione" identico al suo presunto derivato, il ngr. στρούγκα. 
Secondo Rădulescu (1981: 63-65) è sbagliato pensare che ngr. στροῦγγα significasse inizialmente 
"enclosure, fold (with or without passages for the milking of the sheep)", senza tenere in considerazione la 
definizione per shtrungë "ea pars ovilis qua oves s. capras confertas mulgent" (Meyer) e "la porta dell'ovile 
per cui si fanno passare le pecore e le capre per mungerle" (Cordignano), significato che si trova anche in 
bulg., srbcr., mac., cec., slvk., ucr., pol. e ungh. Il sign. indubbiamente originario "narrow pass" dell'alb. e del 
rom. indebolisce ab initio l'etimologia di Moutsos. 
1519 Secondo Brückner ci sono slavismi romeni passati come reimprestiti nello slavo. Così strungŭ [prob. per 
strungă, N. d. A.], srb. struga sarebbero di origine slava (lo stesso varrebbe per alb. e ngr., quindi il romeno e 
lo slavo non proverrebero da queste lingue). 
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afferma che rom. strungă è posto in rapporto paretimologico con strâng "stringere", così 

come alb. shtrungë con shtrëngonj "id.", ma né in rom. né in alb. si spiega in tal modo la u. 

L'etimo è pertanto secondo lui il psl. stronga, a. bulg. strǫga1521, che ha dato regolarmente 

bulg. strĭga, stroga, straga, srb. struga ed è stato mutuato da rom. strungă. Le forme delle 

lingue sl. settentrionali [polacco, ucraino e slovacco, N. d. A.] sono dovute 

all'intermediazione dei pastori romeni. Lo sl. *strong viene posto in rapporto etimologico 

con lat. stringere e gr. στραγγός "(s)torto, tortuoso". 

 Alcuni studiosi, considerando il termine in questione da un punto di vista 

albanocentrico, vi scorgono una formazione spiegabile da forme verbali (albanesi) che 

significano essenzialmente "stendere"1522. Tra questi vanno menzionati Camaj apud Ölberg 

(1968: 212-213) e Moutsos (1972: 256) (base *strṇ- del vb. shtrinj "stendere" + -k1523), 

Hamp (2007: 389) (base *stronH-g(h)ā < *sterH(ou)- ossia *ster- "stendere, spargere"; 

oppure *strāg-nā ~ lat. strāgŭlum "tappeto, coperta")1524, Gazulli (1941: 36), Xhuvani-

Çabej (1962: 102-103), Ölberg (1968: 212-213; 2013: 106), Çabej (2006: 83-85) e Topalli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1520 Ciorănescu fa derivare il rom. strungă da strung "dispositivo que obliga al roce", poiché "la strungă hace 
que las ovejas pasen rozando el poste de la purtecilla o al pastor que aguarda junto a él". Per l'aspetto 
semantico cfr. sp. torno "instumento para labrar rozando" e "instrumento para dejar pasar los objetos a través 
de un espacio cerrado". Il sign. di strung e strungă sarebbe pertanto quello di "rozadero" e queste voci 
deriverebbero dallo sl. strugati "grattare, raspare; sfiorare; debbiare", cfr. rom. struji "raschiare, raspare; 
limare, scolpire; tornire; sgranare" < sl. stružiti "raspare". 
1521 Jokl (1911: 89) ritiene inattestata la forma antico-bulgara, riferendo che Miklosich considera la voce in 
questione straniera nelle lingue slave. Wędkiewicz (1914: 275-276) inoltre aggiunge che a una tale forma 
corrisponderebbero foneticamente solo gli esiti dello sl. meridionale, non quelli di polacco, ucraino e 
slovacco. A suo parere, è preferibile considerare i termini slavi come semplici prestiti dal romeno. Meyer-
Lübke (1935: 687) concorda con quest'ultima affermazione.	  
1522 Secondo Rădulescu (1981: 63-65) invece va tenuta in considerazione la definizione per shtrungë "ea pars 
ovilis qua oves s. capras confertas mulgent" (Meyer) e "la porta dell'ovile per cui si fanno passare le pecore e 
le capre per mungerle" (Cordignano), significato che si trova anche in bulg., srbcr., mac., cec., slvc., ucr., pol. 
e ungh. Il sign. indubbiamente originario "narrow pass" dell'alb. e del rom. indebolisce ab initio l'etimologia 
di Hamp e Çabej (q. v.). 
1523 Camaj suppone per l'alb. la base *strṇ-k (sulla linea di Jokl) ma della rad. del vb. shtrinj "stendere" < ie. 
*strṇjo. Janson (1986: 135-136) condivide tale etimologia. 
1524 Lo studioso statunitense sostiene si tratti di una voce antica balcano-carpatica *strungā dal sign. base 
legato al concetto di spargere, stendere, stratificare, costruire (e dalla cui fase più antica sarà derivato lo sl. 
com. strǫga). Egli quindi propone due alternative: a) Una base ie. *stronH-g(h)ā, spiegando che la 
produzione di un grado 0 originario davanti a una sonante viene allungato dalla laringale seguente, come nel 
caso di alb. murg e urdhë (v. entrambe). Il suff. *-g(h)ā viene confrontato con forme baltiche simili (lit. eigà 
"l'andare; cammino", nespėgà "mancanza di tempo", vedegà "ascia", mẽdžiaga "legna da fuoco", lett. dzīga 
"vita", šḳinaga "bacchetta, verga"). Hamp spiega *stronH- grazie alla rad. ie. *ster- "stendere, spargere" di 
Pokorny (1959: 1029-1031), secondo Hamp più precisamente *sterH(ou)-, riflessa nell'alb. shtrinj "stendere" 
(base *stṛni ̯ō secondo Pokorny) ~ lat. sternō e alb. shtie "versare, mettere, introdurre" (base *sterō secondo 
Pokorny) ~ a. sl. eccl. pro-strěti (rus. sterétь) "disteso", strana (rus. storoná) "parte, regione" (ie. *stor-nā). 
b) Una base ie. *strāg-nā ~ lat. strāgēs "rovina", strāgŭlum "tappeto, coperta", forme riconducibili a *sterHo- 
(sternō) e, ulteriormente, a *steru- (struō). Per questa seconda etimologia egli si basa su alb. bung "quercia" 
(= rom. bunget "foresta; tratto buio di una foresta fitta; boschetto") < ie. *bhāg-n. 
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(2011: 1163) (der. in -ungë dal vb. shtronj "stendere", corradicale di shtrinj "id." con 

diverso grado apofonico)1525. 

 III. Il carattere panromeno e l'importante estensione della voce romena anche al di 

fuori dei Balcani non possono ridurla a un prestito dall'albanese, semmai il contrario. Gli 

esempi baltici forniti da Rădulescu (q. v.) contribuiscono a rendere più credibile l'ipotesi di 

una base ie. *stre(n)g(h)- "stretto, stringere". Oltre agli esempi sinora forniti, il significato 

originario di "passaggio stretto" viene ulteriormente confermato dall'ADGjSh (2007: 462), 

dove sul questionario alb. shtrungë significa "passaggio stretto dell'ovile dove le pecore 

passano una ad una per essere munte". Per quanto rigarda l'alb., qualora la base originaria 

fosse in *ē (lunga), dato che ie. *ē > alb. o1526 (*streng-/*strenk- > *strong-), un ulteriore 

oscuramento (> u) potrebbe essere dovuto alla presenza della nasale1527, cfr. alb. bung 

"quercia" ~ rom. bunget "foresta" ~ ie. *bhāgó-s "faggio", considerando che ie. *ā ed *ē in 

alb. convergono nel dare entrambe o1528; inoltre, vi sono linguisti1529 che ipotizzano una 

fase intermedia *ā nel passaggio *ē > alb. o. Tuttavia, qualora l'etimo originario 

contenesse il nesso ng invece che nk, un mutamento *ng > n sarebbe possibile in 

albanese1530. Pertanto, un'origine romena della voce in questione torna a essere la più 

verosimile. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1525 Çabej riporta anche shtrungë col sign. di "luogo per dormire, giaciglio, materasso" (Godin, Leotti, 
Skendo, Mann). Un esempio morfologicamente parallelo viene considerato shtëllungë "roccata" < shtjell 
"cardare", e Topalli (2011: 1163) dà anche ballungë "rigonfiamento sulla fronte" < ballë "fronte", anche se la 
funzione del suff. in questione risulta secondo Xhuvani-Çabej (1962: 103) tutto sommato non chiara. Il vb. 
shtroj, significando anche "preparare un giaciglio per dormire", ha formato numerosi sostt. che indicano un 
giaciglio o, in genere, un luogo per dormire o riposare, come p. es. shtresë, shtrojë, shtrosë, e shtrueme, të 
shtruem-it, të shtruar-it, arv. të shtruam, nonché shtrófkë, shtrofák, shtrófull, shtrokull "luogo dove stanno o 
dormono gli animali selvatici, tana", cfr. anche strok "rifugio angusto" (Cordignano) e t. (Mandrica, 
Bulgaria) shtrofkë "materasso" (estensioni in -f, -ak, -kë, -ull). Tale tesi viene contraddetta da Moutsos (1972: 
259-260), secondo il quale non vi è dubbio che shtrungë accanto al sign.-base "luogo attiguo all'ovile nel 
quale si mungono gli animali; luogo chiuso, o recinto per le pecore, addiaccio" abbia sviluppato anche una 
connotazione simile a quella di shtresë "letto, giaciglio", come risulta in Leotti (1937: 1435). Siccome il sign. 
delle voci imparentate a shtrungë è "enclosure for milking goats or sheep", la connotazione "letto, luogo per 
dormire" viene ritenuta secondaria. Un simile sviluppo semantico viene osservato anche nel gr. (dial. di 
Carpathos), dove una parte del µητάτo (< gr. biz. µητᾶτoν "house, dwelling" < lat. metatum) è κριατσoῦλλα = 
κρεββατoῦλλα "little bed". È tuttavia preferibile considerare corretta l'etimologia di Gazulli, Xhuvani-Çabej 
ecc. per quanto riguarda shtrungë "giaciglio, materasso" in quanto quest'ultima andrebbe ritenuta 
etimologicamente priva di collegamenti con il suo omofono qui trattato. 
1526 Demiraj (1996: 56), Topalli (2007: 94). 
1527 Anche Huld (1984: 76) afferma che u potrebbe risultare da o davanti a una nasale, un trattamento comune 
di *aa (ā) ie., per cui alb. bungë < ˔bongo, forma metatetica da *bheAǵ-neA2. 
1528 Topalli (2007: 94), Orel (2000: 9). Il riflesso ie. *ā > alb. o è ammesso da Çabej (2012: 29), Demiraj 
(1996: 55) e Topalli (2007: 93). 
1529 Meyer apud Demiraj (1996: 57), Çabej (2012: 29) (ē aperta > ā > ō), Orel (2000: 9).	  
1530 Çabej (2006: 142): thanë "corniolo" < *ḱongā (senza dover interporre l'etimo di Pedersen *thangnë) ~ irl. 
congan "corno"; Çabej (1988: 97): enë (pl. singolarizzato) "contenitore, vaso" < an, anë < *annom < 
*angom ~ gr. ἄγγoς, ἀγγεῖoν "id.". 
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 shyt, shut1531 (agg.) "senza corna, dal corno spezzato; menomato; senza collo o 

anse (detto di una brocca); smussato", (m.) "animale senza corna", shyt "toro dalle corna 

piccole" (Blacë, Krajë/Skadarska Krajina)1532, shytë, shutë1533 (f.) "capra senza corna"1534, 

shytë "id. detto anche di mucca" (Brisk e Blacë)1535, sutë, shutë (f.) "cerva" ~ rom. ciut, șut 

(agg.) "senza corna, senza un corno o dalle corna tagliate; dalle orecchie tagliate, senza 

orecchie o senza un orecchio; (animale) dalle corna od orecchie molto piccole; (bue o 

vacca) dalla coda monca1536", ciută (e șută1537) (f.) "cerva", arom. ciut, șut, (Albania) 

șüt1538 (agg.) "senza corna", șută (f.) "cerva", megl. ciut, șut (agg.) "senza corna; senza 

orecchie". 

 I. Shyt è parola pressocché panalbanese, seppur mancando nell'arbëresh e 

nell'arvanitika. Anche sutë (più antica in quanto documentata in Buzuku) e shutë risultano 

essere voci panalbanesi1539. Lo stesso vale per le parole romene1540, eccetto șut, considerata 

da alcuni come termine regionale1541. 

 L'alb. conta derivati quali: shytoj "troncare, menomare, amputare; tagliare, 

spuntare", shytim "troncamento, menomazione, amputazione", shytak "one horn short, 

unicorn", shytan "hornless (of rams)", shutull "dumb",  prob. anche shytén1542, shytje 

"attrezzo usato in agricoltura"; shutujë "capra dalle corna piccole o senza corna" 

(Brajshë/Brajše, Anamali), shytojë (m.) "toro dalle corna piccole", agg. (i) shytëm "dalle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1531 Quest'ultima var. viene fornita da Tagliavini (1965: 150), Di Giovine (1982: 67) e Orel (1998: 447). 
1532 Forma attestata in Montenegro da Zymberi (1996: 152). 
1533 Stando a quanto riferito dall'ADGjSh (2008: 122-123), la var. shutë viene documentata nell'estremo sud 
dell'Albania (t. meridionale) e nel çam., ma anche in alcune aree del gh. nordorientale (Tunishevc, Odër e 
Dibër/Дебар, Repubblica di Macedonia). 
1534 ADGjSh (2007: 456).	  
1535 Sign. documentato in Montenegro da Zymberi (1996: 152). 
1536 Quest'ultimo sign. viene fornito da Russu (1981: 399). 
1537 Var. fornita da Russu (1981: 399). 
1538 Var. documentata da Brâncuș (1983: 65-66), con ü /y/ dovuta all'influsso della y alb. 
1539 Mann (1948: 464, 508), dalle cui fonti sutë "cerva" risulta attestato dalla metà del XVI sec., mentre shutë 
dalla prima metà del XVII sec. (in Bardhi). La var. shyt è attesta dalla fine del XIX sec. 
1540 In base a quanto riferito da Drăganu apud Tiktin (1986: 558), ciut sarebbe attestato dalla seconda metà 
del XIII sec. Secondo Tiktin si tratta di una parola di larga diffusione, la cui patria sembra la Romania, forse 
da mettere in relazione con rom. ciung, ciunt ecc. Anche altri pareri come quelli di Philippide (1927: 707) 
(secondo cui l'origine della voce in questione è oscura, prob. romena), di Papahagi (1963: 1016) e del DEX 
(2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut] si limitano al confronto tra le voci rom. e alb., senza fornire 
ulteriori ipotesi. Skok (1972: 167) parla di voce balcanica, da alcuni ritenuta di origine albanese, forse diffusa 
nei Balcani attraverso i pastori romeni. 
1541 DLRLC (1955-1957) e DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut]. Più specificatamente, la var. șut 
è secondo Tiktin (1986: 558-559) propria dei dialetti di Transilvania, Bucovina, Dobrugia e di quelli 
aromeni. 
1542 Shytim e shytak sono secondo Mann (1948: 508) voci propriamente tosche, mentre shytan e shyten 
gheghe. 
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corna piccole" (Triesh/Zatrijebač)1543. Il rom. conta derivati1544 quali ciutoi "caprone 

selvatico", ciutan (e ciutac1545) "nome di bue privo di corna", ciutaș(ă) "bue senza un 

corno; corto, rotto", șutar, ciutănel, șutănică, ciutalină, ciuteioară, ciutaie, ciutărie "parco 

riservato all'allevamento dei cervi", ciutit "descornado"1546, antr. Șutul, Șutescu, Șutetul1547 

e, secondo Ciorănescu (1958-1966: 203), anche vb. ciuntí, ciuntá "tagliare, amputare" e 

ciuntitură "azione del mozzare; moncone" (per cui v. sotto). 

 La parola in questione è passata dal romeno1548 (o anche dall'albanese1549) alle 

seguenti lingue limitrofe: bulg. šut "senza corna", ngr. σιoῦτoς, σιoῦτoν "(boeuf, vache) 

sans cornes", zac. šuté "(montone) senza corna", cec. šutá (koza), pol. szuty, ucr. šutyj, šuta 

"capra o vacca senza corna", šutka, ungh. suta, csuta "senza corna; senza coda", sass. 

tschut, tschutisch, schutisch "mutilato, storpiato; spogliato". 

 II. Studiosi quali Miklosich (1872: 57) e Cihac (1879: 59) sostengono l'origine 

slava delle voci in questione1550. Schuchardt (1891: 111) riferisce i pareri di Miklosich e 

Cihac relativi a ungh. csuta, suta e rom. ciut, şut "senza corna", aggiungendo che anche 

Matzenauer vede tali voci come slavismi, pur considerando srb. šut e bulg. šjuto "id." come 

forestierismi1551. Quanto al rom. ciut, Schuchardt suppone possa trattarsi di una formazione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1543 Forme attestate in Montenegro da Zymberi (1996: 153). Per quanto riguarda shytojë cfr. rom. mușcoi(u) 
(v. alb. mushk). Xhuvani-Çabej (1962: 75-76) concordano con Jokl nel vedere l'origine dei suffissi alb. -onjë 
(> gh. -ojë) e rom. -oae (arom., megl. -oania, -oanie) nel lat. -onia. Siccome il srbcr. -onja forma le stesse 
categorie di parole del gh. sett. -ojë (srbcr. bijelonja "toro bianco" ~ gh. bardhojë, medonja "toro rosso" ~ 
kuqojë, dugonja "ragazzo alto" ~ gjatojë "spilungone" ecc., ma cfr. anche rom. ciutoi "caprone selvatico") e 
siccome tale suffisso a livello slavo è limitato al serbocroato, Xhuvani-Çabej ritengono si tratti di una 
possibile induzione morfemica albanese, risalente a un'epoca quando anche le parlate alb. sett. presentavano 
lo stadio -onjë. Essi si oppongono a Graur, secondo cui l'origine di tale suff. in alb. e srbcr., in quanto raro e 
isolato (affermazione infondata per l'alb. secondo Xhuvani-Çabej), va cercata nel rom. Infondato anche il 
collegamento fatto da Barić tra alb. -onjë e lit. -onas (palaidonas), lat. -o-nis (crabro, -onis). Xhuvani-Çabej 
aggiungono che un suff. -onio/-onia si trova anche in illirico, p. es. top. Aronia, Kρεώνιoν, antr. Acisonius, 
Pelsonia. 
1544 Tra essi viene comunemente annoverato rom. ciută (șută) "cerva". 
1545 Ciorănescu (1958-1966: 203). 
1546 Ciorănescu (1958-1966: 203).	  
1547 Russu (1981: 399). 
1548 Pascu (1924b: 85), Russu (1981: 400). Quest'ultimo aggiunge anche srb. Sutuljici e ipotizza (con riserva) 
un'attestazione nell'istrorom. (antr.) Șutco. 
1549 Brâncuș  (1983: 65).	  
1550 Rădulescu (1981: 27-32) si oppone a un'origine slava (šuta "deprived of a prominent part", šuta "cerva", 
cfr. anche slvc. occ. čuta, čutý, srb. ćutak "segmentum caudicis; ein Block", ćot ecc. "uomo zoppo") delle 
voci in questione per l'assenza di formazioni verbali nelle lingue sl. [eccetto il cr. della Dalmazia šutiti se 
"mozzare la coda a un cavallo", slo. štuliti "id.", secondo Rădulescu mutuati da un dial. rom. sud-danubiano o 
direttamente dal cosiddetto "dacoromeno", ossia il rom. settentrionale], per il fatto che una rad. *kseu- < 
*ksou "tagliare" non spiegherebbe le forme rom. in /tʃ/ e, inoltre, perché non vi sarebbero casi in cui *sk- o 
*k- diano š- in slavo, aggiungendo che "*s changes to Bulg. š only as a result of the second and third 
palatalization and their conditions are not fulfilled if we agree Bulg. šut- is from Ie. *(s)keut-". 
1551 In realtà Matzenauer (1870: 340) inserisce nella lista le voci srb. e bulg. citate senza indicare la loro 
origine. 
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da rom. şut "senza corna" + ciont "monco", così come bont "smussato, spuntato" < but + 

ciont. 

 Non mancano linguisti che spiegano la voce romena per mezzo di quella albanese, 

ritenuta autoctona. Tra questi vanno menzionati Meyer (1891: 420), Oštir (1913: 169) (ie. 

*ksēṷ- "tagliare")1552, Treimer (1914: 338-339) (base *seuk-to- < ie. *seuk-/seug- "colpire, 

battere")1553, Capidan (1920/1921: 512) (etimo illiro-tracio)1554, Çabej (1964: 21-22), Huld 

(1984: 145) (base *Hooḱu+pet)1555 e Orel (1998: 405)1556. In particolare, Meyer (1891: 

420) confronta alb. shut, shyt "senza corna" alle voci rom. e sl., affermando che si tratta di 

un termine passato a slavi e ungheresi grazie ai pastori nomadi romeni, cfr. anche. a. sl. 

eccl., slo., bulg., srb. košuta1557 "cerva" (> cec. košut "capro"). Alla stessa radice appartiene 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1552 Alb. shyt(ë) ~ shut "senza corna" sarebbero secondo Oštir i riflessi di tale radice. Egli spiega il /tʃ/ 
iniziale nel rom. ciut grazie all'articolo prepositivo aggettivale alb. t(ë) + š- (di shut). Brâncuș (1983: 65-66) 
a ragione non ritiene soddisfacente una simile spiegazione, poiché l'agg. alb. fa parte della categoria di 
aggettivi senza articolo proclitico (nei testi antichi alb. l'agg. in questione appare privo di articolo, così come 
nell'arbëresh). Una forma articolata con të comunque non avrebbe alcuna giustificazione, se non, 
eventualmente, nel caso che shut in origine fosse stato un agg. sostantivato integrato nel genere neutro (cfr. të 
bardhët "albume"). Non è però questa la situazione di shut. Gli aggettivi che il rom. ha in comune con l'alb. 
(bardzu, sarbăd, mare) a suo parere non sono in relazione con le forme con l'articolo, anche se nell'alb. 
attuale questi comportano un articolo proclitico. 
1553 Treimer afferma che šut è parola illirica assunta dagli Slavi durante la slavizzazione della Penisola 
Balcanica e diffusa poi verso nord dai pastori nomadi. Egli ritiene che rom. ciut sia sorto da un *t-šut; tale 
prefissazione di t- si ritroverebbe in parecchi casi pure in alb. La forma srb. šuka "capra senza corna", alb. 
shukë fanno pensare alla rad. ie. *seuk-/seug- "colpire, battere", da cui lat. sūgillare "ammaccare, 
contundere"; si parte quindi da un sign. di "animale con le corna rotte". Da una base ampliata in dentale di 
questa rad., cioè *seukto-, derivano a suo parere alb. shytonj "mozzare, mutilare" e shyt(ë); il rom. şut deve 
essere secondo lui di origine alb. Riguardo a una base *sḙūk-to- < seṷk- "colpire, piegare, incitare" (cfr. a. 
bulg. sukati "piegare" ecc.), "l'artifizio di ricorrere a un *ḙū (< *ēṷ) per spiegare l'esito alb. sh- da *s-" è 
secondo Di Giovine (1982: 67-71) privo di valore in quanto *sū- dà luogo a hy-, cfr. alb. (h)yll "stella" < 
*sūl-, se è giusto il confronto con a. irl. súil "occhio" ecc. La rad. *sek- "tagliare" ha invece una diversa 
continuazione in alb.: shatë "zappa" < *sĕk-t-ā, con esito ja (j è sato assorbito da sh- precedente) < *ĕ, 
mentre t < *kt. 
1554Capidan sulla linea di Oštir e Treimer considera rom. ciut < alb. të shut (con una fase intermedia t'shut > 
*tšut che spiegherebbe la parola rom.). Egli (1921/1922a: 461, 550) ritiene come possibili prestiti diretti 
dall'alb. sia rom. șut sia ciută (quest'ultima, forma più antica). 
1555 Base "with the typical tatpurusa accentuation" ipotizzata da Huld per alb. sutë "cerva", cfr. gr. ὠκυπέτης 
"dal rapido volo, veloce". 
1556 Orel (1998: 447) ritiene alb. shut, shyt e rom. ciut < sl. *šutъ (bulg., srbcr. šut). Altrove, egli (1998: 405) 
tuttavia identifica le voci in questione con alb. sutë, shutë "cerva" < palb. *tšutā < *tšuktā, da cui rom. ciut 
"senza corna", ciută "cerva" (sulla linea di Çabej) e sl. *šutъ "senza corna". Secondo Orel, la voce alb. è 
ulteriormente imparentata a ie. *ḱuk- ~ lit. šùkos "pettine", šùkė "tacca, intaccatura", šùkė´tas "ammaccato, 
scheggiato", lett. suka "spazzola" (prob. < *"pettine"), voci che Pokorny (1959: 629) riconduce a una rad. ie. 
*ḱṷek- ~ *ḱuk- "spalancarsi, aprirsi". 
1557 Secondo Capidan (1921/1922a: 460-461) prob. < koza "capra" + šuta "senza corna". L'ipotesi di koza 
šuta "capra senza corna", con sincope di za, viene condivisa dal BER (1979: 696-697), reputando 
improbabile l'ipotesi di una formazione col prefisso *ko-, già espressa da Vasmer (1953: 652) (suff. 
pronominale ko- + *šutĭ "senza corna"; Vasmer non può che riferirsi alla radice del pron. slavo *kŭ-jĭ "quale" 
> a. sl. eccl. kyi, neutro ko-je), da Trubačev (1960: 91) (quest'ultimo ritiene cec. dial. košut "capro" formato 
dal pref. ko- + šutŭ "senza corna") e da Skok (1972: 167-168). L'aromeno conosce cărșută "capra senza 
corna" accanto a corciută, voce assente invece in romeno. Papahagi (1963: 276) considera l'arom. cărșută 
"capra senza corna" (cfr. cărșut "senza corna") < bulg. košuta "cerva", con influsso di capră per quanto 
riguarda la prima ă e di cornu per quanto riguarda la presenza della r. L'idea che la voce capră possa aver 
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secondo lui srb. šuka "capra senza corna", šuša "animale senza corna", šušav "id.", šušilo 

"caprone senza corna", quest'ultimo a suo parere raffrontabile con alb. shushát, shushullás 

"smussare; intontire, intorpidire" e pl. shushava "gironzolamenti senza meta" (in Mitko). 

Çabej (1964: 21-22) asserisce che l'odierno alb. s deve risalire a uno stadio anteriore simile 

a č, cfr. rom. ciut, ciută rispetto ad alb. sutë (< ie. *ḱut-), mentre rom. şut andrebbe 

raffrontato ad alb. shut (< ie. *sḱut-). Pertanto, lo studioso albanese (2006: 27-28), avendo 

collegato alb. sutë "cerva" a shut, shyt "senza corna" e, sulla linea di Capidan, ipotizzato 

come forma più antica *çut- (dove secondo una legge fonetica dell'alb. si ha ç > s come in 

sorrë ~ rom. cioară, frl. čore "cornacchia", alb. porosit < sl. porǫčiti "ordinare"), ritiene le 

voci romene come prestiti da una fase più antica dell'alb. 

 Alcuni studiosi ricorrono a etimi latini, tra cui Pascu (1924b: 85) (lat. *tiutus = gr. 

τυτθός "piccolo, giovane")1558 e Giuglea (1927/1928b: 897) (lat. exūtus "tolto via")1559. Di 

Giovine (1982: 67-71) distingue alb. shut, shyt "senza corna" (e quindi shytë, sutë "cerva", 

con corrisponenza semantica e formale tra quest'ultima var. e rom. ciută) da alb. shytoj 

"tagliare, mozzare, amputare", agg. shyt "monco, tronco". Egli afferma che Meyer1560 e 

Treimer individuavano in shytoj un valore di "staccare da qualcosa l'estremità superiore", 

non confermato né dal Cordignano né dal Leotti e quindi reputa improbabile che da un 

temine dalla valenza semantica precisa come shut "senza corna" possa essersi originata nel 

solo alb. la nozione più generale di "tagliare, amputare", mentre nelle altre lingue si 

mantiene il sign. originario, senza creare verbi derivati; egli aggiunge che "solo nella fase 

più recente della lingua alb. il verbo, caduto in disuso nel valore più generale di 'tagliare, 

amputare', ha contratto, per accostamento popolare con shut, shyt 'senza corna' il valore di 

'scornare, tagliare le corna', che non aveva in precedenza". Egli pertanto propone un lat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
influenzato l'aromeno è difficilmente accettabile, come dimostra la var. corciută [in romeno la o atona può 
dare ă, Nandriș (1963: 48)], mentre quella dell'interferenza con cornu è molto verosimile, a tal punto che 
potrebbe essere l'aromeno il centro d'irradiazione della parola. L'idea di un prestito dallo sl. košuta, voce ben 
estesa in area slava, pone però un ostacolo: siccome la parola sl. significa "cerva", dovrebbe essere più prob. 
un prestito dall'aromeno che non viceversa, perché un passaggio semantico "senza corna" > "cerva" 
risulterebbe più facile di "cerva" > "senza corna". Inoltre, košuta non pare attestato nell'a. sl. eccl. "classico" 
(a. bulg.); in base al lessico paleoslavo di Miklosich (1862-1865: 307) la sua prima occorrenza si troverebbe 
in un codice russo del XII sec. e quelle serbe daterebbero dal XIV. Va sempre tenuto conto che gli Aromeni 
(Valacchi), i quali praticavano la pastorizia nomade, devono aver battuto l'area balcanica e carpatica (molte 
voci romene sono presenti anche in ceco, polacco ecc.) a partire dall'Alto Medioevo. 
1558 Dalla forma lat. ipotizzata da Pascu proverrebbero rom., megl. ciut e șut. Egli considera alb. shut "senza 
corna" un prestito dal rom. 
1559 Part. di exŭo "spogliare, privare", argomentando che rom. șut significa "privo (di corna)". Meyer-Lübke 
(1935: 270) ritiene tale ipotesi dubbia sia per l'iniziale ş- sia per la presenza della forma ciut. 
1560 Il quale fa riferimento al sign. di shytoj dato da Hahn (1854: 127), ovvero "rompere il collo di fiaschi e 
brocche; staccare a furia di colpi la spalliera delle sedie e in generale la cima di un oggetto", nella cui ultima 
precisazione Di Giovine (1982: 68 nota 223) vede un possibile autoschediasmo. 
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*(ex)sĕctāre > *shëjtonj1561 > *shujtonj1562 > shytój1563. Tale etimo viene ricostruito per 

l'epoca latino-volgare basandosi su fr. mer. seitá "segare" e a. port. seitar "tagliare". 

 Pareri quali quelli di Șăineanu (1929)1564, Scriban (1939)1565, Reichenkron (1966: 

109-110)1566 e del NODEX (2002)1567 sostengono l'autoctonia della voce romena. Altri 

considerano autoctona anche la parola albanese, ritenendole entrambe eredità comune (ie.). 

Tra questi vanno menzionati Rosetti (1962a: 112), Poghirc (1969: 340), Klepikova (1974: 

84-86)1568, Desnickaja (1978: 153; 1984: 307)1569, Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 399-

401), Rădulescu (1981: 27-32), Brâncuș (1983: 65-66), Ivănescu (1993: 312)1570, Sala 

(2006: 83, 84) e Paliga (2006: 71)1571. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 75, 76) invece 

sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese. 

 In particolare, Russu (1981: 399-401) parla di un etimo comune alb.-rom., 

opponendosi a un'origine slava, latina (destitutus, *tiutus, exutus) o romena (ciont, ciunt). 

Egli suppone che rom. șut (ciut) abbia un sign. base di "tagliare, mozzare" ma si mostra 

incerto tra una base ie. *kseṷtós, *ks-eṷ- (Oštir) (< rad. *kes- "grattare, raspare; pettinare" 

~ gr. ξύω "grattare, raschiare; ripulire", ξυστός "raschiato, levigato; tosato", ξῠρόν 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1561 Il nesso ëj, specie se anteconsonantico, in quanto particolarmente instabile in alb. in posizione atona, di 
norma non si conserva. I pochi casi che dal '500 ad oggi mostrano tale sequenza (in pretonia o posttonia) 
vengono ritenuti secondari, essendo sorti da un nesso diverso. P. es., in fëjéj "sbagliare" < fallō, -ĕre e in vëjéj 
"valere" < valeō, -ēre il primo j è l'esito della laterale latina; in éngjëjt(ë) si tratta del pl. di éngjëll, con j dalla 
laterale palatalizzata e articolo det. pl. in dentale, ecc. 
1562 Nesso ritenuto assai comune. L'esito u è, dopo quello ë, il più frequente per quanto riguarda le vocali lat. 
in pretonia e non sono rari i casi di ë per u e di u per ë in tale posizione, p. es. alb. upéshk(f) < episcŏpu-; in 
Buzuku ngushulluom "confortato" ~ ngushëlló(n)j; guxís e guxónj "osare, importunare" ~ gëxís "tentare". 
Secondo Di Giovine, un altro fattore che può aver determinato il passaggio ëj > uj è la rimarchevole presenza 
di u pretonico in verbi semanticamente affini quali shkurtoj "accorciare", cungoj/cungulloj "mutilare", curroj 
"amputare", këpús "tagliare", rrumbulloj "troncare" ecc. 
1563 Evoluzione analoga ad alb. fryt < frujt < fructus, ovvero monottongazione in y del nesso uj. Di Giovine 
aggiunge che "la ragione della presenza di y nel verbo (non monosillabico) può dipendere da influenze 
dialettali o, piuttosto, da un'estensione analogica del vocalismo dell'agg. (monosillabico)" shyt "monco" (< 
*shujt- < vb. *shujtonj).	  
1564 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut]. Șăineanu sostiene che rom. ciut "(animale) senza 
un corno" è un termine imparentato con rom. ciot "troncone; moncone", significando letter. "monco, mutilo". 
1565 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut]. Scriban considera rom. ciut (a occidente şut) una 
var. proveniente da rom. ciunt, così come ciot proviene da ciont. 
1566 Reichenkron ritiene la voce rom. una possibile parola ereditaria di origine indoeuropea in quanto 
ricollega ciut a ciunt, ciung, ciump e ciul (v. alb. çullë), intese come serie di voci romene affini che si sono 
diffuse anche nell'area balcanica e nello slavo. 
1567 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut]. 
1568 Klepikova (1978: 153) afferma che šut, lessema diffuso largamente in area balcanica, nelle lingue slave 
pare in parte un prestito dal rom. e non ha niente a che fare con lo slo. štula "capra senza corna". Incerta se si 
tratti di un elemento autoctono di origine tracica o dacica o di un'eredità ie. *kseṷ = *skeṷ "vuoto, cavo" o 
*kseṷ/*ksoṷ "tagliare". 
1569 Mold., rom. ciut ~ alb. shyt, sutë, forse < ie. *sk(h)e-n-d, *(s)k(h)ed- "spaccare, scindere", ma la 
formazione secondo lei non è chiara. 
1570 Secondo cui parole come rom. ciut, șut ~ alb. shut, shutë "senza corna" dovevano esistere anche in 
illirico, ma l'origine ultima è molto prob. daco-misia. 
1571 Paliga vede nelle voci rom., imparentate a quelle alb., una radice trac. *čo-, *ču-, confrontandole a rom. 
ciot "knot, gnarl", cioc "becco" < ie. *kṷe-, *kṷo- "sharp; a sting". 
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"rasoio", ξόᾰνoν "immagine, statua, simulacro", a. ind. kṣurá- "rasoio; pianta spinosa"1572, 

a. nord. snøggr < *ks-n-eṷ- "tagliato a zero" ecc.1573) e una rad. *sek- "tagliare"1574, da cui 

prob. il vb. curmá "troncare, dividere, tagliare; stringere"1575. Rădulescu (1981: 27-32) 

include il termine rom. in un'ampia famiglia lessicale, basata su una serie di radicali tra essi 

collegati: ciut- (ciut "senza corna, orecchie o coda; dalle corna piccole" accanto a forme 

verbali non documentate altrove quali ciutí ~ înciutat e ciutit); ciunt- (ciunt "mutilo; 

monco; corto, tosato male; senza corna, orecchie o coda" ecc.); ciot- (ciot "troncone" ecc.); 

ciont- (ciont "amputato, mutilo; senza coda; spuntato o dalla punta rotta" ecc.); șut- (șut 

"senza corna" accanto al non documentato altrove șutí "spezzare il corno di una mucca; 

rubare"1576 ecc.); șonț- (șont1577, a se șonțí "andare in giro con vestiti brutti", șonțí "rendere 

brutto; tagliare male i capelli; fare vestiti brutti"1578). Egli riporta anche numerosi toponimi 

e antroponimi. Viene proposto come etimo ie. *(s)keu-t- "tagliare"1579, attestato, oltre che 

in alb. (dove *sk- > sh-), anche nelle seguenti lingue ie.: lit. skùsti (skutù, skutaũ, skučiaũ, 

skùsiu) "radere; raschiare; strappare, tirare; squamare (il pesce), sbucciare; tagliare i 

capelli", lett. skust (skutu, skušu) "raschiare, rasare, tagliare (i capelli)", skũt (skuju, skuvu 

o skūnu) "rasare"1580; a. gr. (tardo), biz. κoντός, ngr. (epir.) (σ)κούντoυρoς "mutilato, 

mozzo", κούτoυλo "animale senza corna", κουτoύκι "ceppo" (= rom. ciutuc, tc. çotuk); irl. 

md. scothaid "egli taglia" (< *scutati), scoth "taglio, lama", glls. cwt "coda; pezzo", cwta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1572 La parentela della voce in questione con le parole greche e antico-indiane è incerta secondo Vasmer 
(1958: 440). 
1573 Walde-Pokorny (1930: 449-451), Pokorny (1959: 585). 
1574 Walde-Pokorny (1927: 474-476). 
1575 Secondo Ciorănescu (1958-1966: 268) un der. di curm "pezzo di corda" < a. gr. κoρµός "tronco, fusto", 
con possibile mediazione del gr. κορµάζω "troncare, tagliare a pezzi", cfr. alb. kurm "torso (del corpo); 
tronco, fusto; fetta, pezzo (di carne, pesce)", kurmoj "affettare", cal. kurmu "tronco", ar. qurma (> sp. corma). 
Il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/Curm] considera rom. curm voce regionale, riportando come 
lemma principale curmei "id." e confrontando sia il sost. sia il vb. con l'alb.	  
1576 Verbo che il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%99uti] dà solo con il sign. di "rubare" e lo 
ritiene un prestito dallo zing. șuto. 
1577 Il sign. sul DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%99on%C8%9B] risulta essere "zoppo; (rar.) 
nome dispregiativo dato ai tedeschi". 
1578 Il sign. sul DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%99on%C8%9Bi] è invece "zoppicare; (rar.) 
vestirsi come contadini, alla tedesca". 
1579 Oltre alle estensioni in -t-, la rad. ie. *(s)keu- secondo Rădulescu ne presenta anche altre: in *d(h) (a. sl. 
eccl. skǫdь, rom. scund "undersized"), in *p (a. ind. kumpah "lame in the hand", lett. kumps "storto, 
deforme", lit. kumpas "id.", rom. ciump "troncone, moncone"), in *l (a. gr. κυλλός "curvo, storto, mutilo") [v. 
alb. çullë], in *g (rom. ciung "one arm short") [cfr. anche alb. cung, N. d. A.], in *b(h) {rom. ciob "broken 
piece of glass, pottery etc.", chiomb, chiomp "stupido; che non vede bene", ciob "pezzo, frammento di vetro 
ecc.", quest'ultimo < tc. çöp "garbage, trash; matchstick; very small twig; chip of wood" secondo il DEX 
(2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciob]}, prob. anche in *k {rom. cionc "maimed", cioacă "one horn short 
(of cows); bad olt tool" ecc., quest'ultimo dal sign. non documentato altrove, ma il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/cioac%C4%83] dà come sign. più interessante quello di "troncone, ceppo"; cfr. 
anche it. cionco, N. d. A.}. 
1580 Da Fraenkel (1965: 824) ricondotte a una rad. ie. *skū-, *ksū- sulla linea di Walde-Pokorny, per cui v. 
Russu sopra. 
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(cota) "corto; troncato; dalla coda corta" (seguono voci antico-indiane e iraniche ricondotte 

a una rad. *kut- "rompere, spezzare"). Brâncuș (1983: 65-66) afferma che rom. ciută come 

sostantivo (mentre un sost. șută non esiste) deriva dall'isolamento dell'aggettivo nel 

sintagma capră ciută [= alb. dhi shytë, N. d. A.]. Egli riferisce, basandosi su Çabej, che la 

voce alb. sutë appare in onomastica e nella demonologia popolare dell'Albania 

settentrionale 1581 , mentre nella botanica popolare significa "testa, cranio". Secondo 

Brâncuș, rom. ciut(ă) presuppone forme alb. originariamente in s- (sutë) < *ç- (*çutë, in 

linea con Çabej, ma senza sostenere l'origine alb. delle voci rom.), mentre le forme alb. in 

sh- non sono altro che un ulteriore sviluppo di quelle in s-. Per quanto riguarda il romeno, 

l'alternanza č- ~ š- (che dovrebbe essere appartenuta anche al rom. com., data la sua 

presenza anche in alcuni prestiti dal rom.) è secondo Brâncuș oscura. 

 Non mancano nemmeno pareri relativi a una possibile origine preindoeuropea. 

Lahovary (1955: 324) ipotizza ciò basandosi sul drav. mer., sct. (in quest'ultimo, dall'a. 

drav.) kūta "ruminante senza corna"1582, cfr. anche svizz. or., dial. it. nordor. (alpino) ciuca 

"capra senza corna". Egli quindi propone un raffronto con rom. ciunt "mutilo", cal. ciuncu 

"storpio", it. cionco1583 e drav. mer. kuntu "zoppicare". Hubschmid (1955a: 196) afferma 

che nei dialetti spagnoli sono attestate le parole choto "caprone", chota "mucca", cat. xota 

"pecora", cfr. crs. sciotta "capra", retormz. čot "pecorella", tschutt come relitto lessicale nei 

dialetti svizzero-tedeschi. A suo parere, in base alle ricerche di archeologia e zoologia 

paleontologica è risaputo che la patria originaria di capre e pecore era l'Asia e del resto 

parecchi termini europei per animali domestici provengono dall'oriente. C'è quindi la 

possibilità di una relazione storica fra l'iberormz. choto, il termine alpino čot e voci 

orientali come čut "capretto" in dialetti indoiranici e il curd. čutur "capra di un anno", che 

sono forse parole di origine preindoeuropea. Iliescu inizialmente (1963: 279-280)1584 

considera il rom. connesso alle forme retoromanze seguenti: sursilv., surmir. tsch(i)ut 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1581 Qazimi (2008: 115) riporta anche t. sutë "essere femminile sovrannaturale (zanë), che si presenta sotto 
forma di mucca", mentre per il nord egli (2008: 43) ed Elsie (2001: 69) dànno dhamsutë "figura delle 
credenze popolari rappresentata come giumenta muta, sorda e (secondo Qazimi) cieca". Elsie aggiunge il 
corrispettivo t. dhëmbësutë e lo spiega letter. come dhëmb "tooth" + sutë "hind". 
1582 Rădulescu (1981: 31) e altri invece la considerano voce indoiranica in base ad a. ind. kūṭáḥ "senza corna" 
(cfr. zing. kuti, kutti, kuči "poco, piccolo, corto", hind. kotah, choṭa "klein, kurz, wenig", pers. kutah) e altre 
voci indiane del tipo kunt- "defective"; egli aggiunge parole iraniche quali pasht. kūtǝl, ket "tagliare", pers. 
mod. kond "ceppo, ciocco", kotak, kutak "bastone, randello", osset. k'odax "stump, wooden block", 
k'ūdū/k'oda, k'ūda "blunt; short, undersized; small; tailless, with docked tail". 
1583 La voce it. dal sign. di "tronco, mozzo, rotto; dinoccolato per stanchezza, cadente" (pis. cionco 
"cascante", roman. "intorpidito", sen. "da poco", nap., pugl. ciunchë "che ha le gambe rotte o impedite da 
malattia", cal. ciuncu "monco, storpio di mano o di gamba, paralizzato, rattrappito", sic. "storpio, rattrappito, 
acciaccato") secondo Battisti-Alessio (1950-1957: 851) rappresenta una formazione del tipo lat. truncus, 
anch'esso di oscura etimologia. 
1584 Apud Brâncuș (1983: 65). 
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"agnello", sursilv. tschutta "pecora" ecc. In seguito, lei (1977: 183-184) parla di una rad. 

comune (t)šut "(animale) senza corna; (animale) privo di..." e aggiunge engad. tschut (nella 

lingua dei bambini) "pecora; agnello", tschuta "richiamo per le pecore", arag. choto 

"capro", chota "vacca", cat. ϰota "pecora"1585 ecc. Lei afferma che, se l'ipotesi preie. di 

Hubschmid viene ammessa, essa comprende (almeno in parte) anche la seguente famiglia, 

secondo Iliescu relazionata alla precedente: čont/čunt, čomp/čump, čonk/čunk dal sign. 

primario di "tagliato, mozzato" le cui forme-base sono attestate in romeno, albanese, 

friulano, ladino dolomitico, dialetti italiani cisalpini, toscano e romancio. Tra queste forme 

la studiosa romena annovera rom. ciung "dalla mano tagliata, monco; (albero) dai rami 

rotti o tagliati", ciunt	  "id.; (rar.) tagliato corto (detto del pelo); (reg.) dalle orecchie, coda o 

corna tagliate (detto di animale)", arom. ciungu "id.; animale senza un corno", alb. cung 

"monco, mutilato; troncone", frl. cionc "zoppo", liv. čont/čonk "gancio da corda", fass. 

cionch (= rom. ciung), tosc. cionco "tagliato, rotto", cal. mani-ciuncu "monco", engad. 

tschung "indebolito", tschunchaer "tagliare", sursilv. tschuncar "id.". Iliescu riferisce 

anche il parere di Tagliavini secondo cui il ladino di Livinallongo ha come etimo il tirol. 

tschungl "tipo di corda legata alle corna dei bovini"1586. 

 Secondo Ciorănescu (1958-1966: 203) rom. ciut è una "creación expresiva", come 

rom. ciot "troncone; moncone" e bot "rigonfiamento, bozzolo; oggetto rotondo; muso (di 

un animale)" rispetto ai derivati con infisso nasale ciont, ciunt "monco; (reg.) animale con 

una parte del corpo (orecchie, coda, corna) tagliata o rotta" e bont "smussato". Cfr. anche 

it. ciotto "zoppo, sciancato", di origine sconosciuta secondo Prati1587. Ciorănescu afferma 

che si tratta di un termine diffuso in quasi tutte le lingue balcaniche [e non, N. d. A.] e 

potrebbe trattarsi di una formazione espressiva indipendente oppure di un prestito dal rom. 

L'ipotesi di un'origine dall'agg. alb. të shut (Capidan), pur non risultandogli impossibile, 

diventa secondo Ciorănescu inutile alla luce di tutte le radici espressive romene che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1585 Battisti-Alessio (1950-1957: 950) dà la parola toscana ciocia (XIX sec.) "voce di richiamo della capra". 
1586 A tale gruppo Iliescu aggiunge anche rom. ciot "troncone; nodo di un tronco; moncone", it. ciocco 
"troncone", ven. zoco "id.", comel. θuku (= rom.), liv. čuk "id.; stupido", fass. ciuch (= rom.), gard. ciuch 
"id.", eng. tschüch(a) "id." ecc., riferendo il collegamento (poco convincente) di Kramer con celt. tsukko e 
l'accostamento al fr. souche. Iliescu aggiunge anche frl. ciuc, collegabile a rom., arom., megl. ciucă "punta di 
un colle", alb. çukë [accanto a sukë, N. d. A.] "id.; collina" in quanto la voce friulana significa "colle, collina 
senza cima". Secondo Iliescu, l'accostamento semantico tra "albero senza punta" [intendendo il troncone], 
"colle, collina senza cima" e "cima di un colle" è evidente. 
1587 Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/ciotto1/] considera la parola it. di etimo incerto, forse 
onomatopeico. It. ciotto "zoppo" (Dante), originariamente piede ciotto "piede massiccio, deforme", cfr. ven. 
zoto "zoppo", irp. ciuotto "grassoccio" è secondo Battisti-Alessio (1950-1957: 952) una voce espressiva 
*čott- "massa" collegata a it. ciotto "ciottolo", abr. ciòttë "pietra grossa e pesante" e rom. ciot "nodosità dei 
rami", cioată "ciocco, ceppo". 
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indicano, con gli stessi mezzi, la stessa nozione. Cfr. prob. anche rom. cioc "becco"1588 e 

ciung "dalla mano tagliata, monco; (albero) dai rami rotti o tagliati" (arom. "sans une 

corne")1589, nonché it. cioncare (cal. ciuncari) "tagliare con un colpo secco e deciso, 

troncare"1590. Egli reputa le ipotesi di Cihac, Pascu e Giuglea forzate e di poco interesse. 

 Infine, un'etimologia greca, artificiosa quanto incredibile, viene proposta da 

Moutsos (1989: 162-165). Egli parte dall'arom. corciută (accanto alla var. cărșută) "cerva; 

giovane capra", in origine "dalle corna corte" o "animale privo di corna", secondo lui un 

prestito dal ngr. dial. κoυτσoύτης, κoυτσoῦτα, κoυτσoύτι "dalle orecchie corte (detto di 

animali)"1591. Ma, non convinto della derivazione șută, ciută < cărșută, corciută, Moutsos 

ricorre a un procedimento alquanto fatidico: la prima sillaba della voce neogreca (κoυ-) 

sarebbe stata percepita in aromeno come la prep. cu "con" (< lat. cum), cfr. arom. ciubă ~ 

cuciubă < "trunk of a tree" < ngr. dial. κoυτσoύ(µ)πα "stump", κoυτσoύµπι "id.", derivati 

dall'agg. sostantivato *κoυτσωπός ~ κoυτσός "truncated", κoυτσoυπός "docked, curtailed", 

κoυτσoυµπός "id.". Quindi arom. *conciuta (< gr. *κoντσoῦτα < κoυτσoῦτα) > *conșuta > 

*coșuta (> a. sl. eccl. košuta) > *cușuta (cfr. monstrare > mustrá, confundo > cufund, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1588 Mann (1948: 51) dà alb. cok anche col sign. di "tagliare" (Cordignano) e cokás "id." (Bashkimi), voci 
pertanto considerabili come gheghe. Egli (1948: 62) inoltre dà alb. çok anche col sign. di "becco" e come 
avv. (prob. gh. sett.) "brevemente, laconicamente". 
1589 Cfr. in Mann (1948: 52) alb. cung (avv., agg.) "tronco, mutilo" e cung(ë) "troncone; moncone" [forma più 
antica prob. sung (anche dal sign. di "ramo, pianta rampicante"), dato che viene documentata in Bardhi]. 
1590 Secondo Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/cioncare2_(Sinonimi-e-Contrari)/] forse dal lat. 
*extruncare.	  
1591 Moutsos, pur di spiegare le parole più complesse balcaniche grazie al greco (spesso, da voci dialettali 
neogreche), preferisce prendere le distanze dai principi scientifici della linguistica storica. Quanto segue è in 
gran parte frutto di elucubrazioni pseudoscientifiche. Per spiegare la voce gr., egli muove dall'equivalente 
ngr. κoυτσάφτης, κoυτσάφτα, κoυτσάφτι < κoυτσός (< κoτσός) + ἀφτί "orecchio" (< τὰ ἀφτία < τὰ oὐτία < 
τὰ ὠτία, pl. di τὸ ὠτίoν, dim. di oὖς "orecchio") e afferma che il composto κoυτσoύτι si è formato in un'epoca 
precedente alla derivazione ἀφτί < ὠτίoν. Moutsos spiega il primo componente come segue: κoψός "cut, 
curtailed,; ground" (cfr. κoψὸς σῖτoς "ground wheat") > *κoµψός (epentesi nasale) > *κoµσός > *κoνσός > 
*κoντσός > κoτσός > κoυτσός (cfr. gr. md. antr. Koτζoπόδoς, letter. "stump-footed" e Koυτζoδάκτυλoς, 
letter. "stump-fingered"). Sulla base di ciò (κoψός > *κoµψός) egli ricorre alla seguente, macchinosa 
equazione: *κoµψῶτα > *κoµσῶτα > *κoνσῶτα > *κoντσoῦτα (> arom. *conciută > corciută) > κoυτσoῦτα. 
Il riflesso gr. ts > arom. č è secondo lui corroborato da casi quali κoυτσάφτα "stump-eared (of goats or 
sheep)" > arom. cuceaftă, cuceafeă "id.", κoυτσoµύτης "stump-nosed" (cfr. gr. md. κoυτζoµύτης "id.") > 
arom. cuciumut "snub-nosed"ecc. Va tuttavia obiettato che, non avendo il greco un fonema /tš/, è probabile 
anche il contrario, cfr. ngr. τσάρκα "lenza, giro", secondo Andriotis (1992: 379) [il Brighenti (1927: 629) dà 
anche τσάρκι "cerchio; ruota; molla, ingranaggio"] < tc. çark. Il riflesso č > š ha secondo Moutsos luogo nel 
Medioevo e anche in questo caso egli parte da un esempio dal greco: gr. md., ngr. κoυκoύτσι(oν) "gheriglio; 
nocciolo, seme" (secondo Andriotis < it. cucuzza "zucca" < lat. tardo cucutia "specie di zucca", voce di 
origine oscura) < *κoκκώτσι(oν) [dalla cui fase proverrebbero arom. cucoși "walnut-tree", bulg. kokučka 
"fruit-kernel", srbcr. kòkoška "nucleus", voce quest'ultima da Berneker (1908-1913: 539) collegata al srbcr. 
kőka "nucleus", slo. koka "nut-kernel" < rmz. *coca "nut", cfr. retormz. cocca "berry", frl. cucc "nut-kernel", 
it., ven. coca, cuca "nut" ecc.] < dim. *κoκκώτιoν (pl. *κoκκώτια) < κoκκωτόν "bacatum, granitum". 
L'esistenza dell'arv. (Corinzia or.) kokosh "kernel" (e kokoshe "green almond; kernel of a green almond"), 
che si è separato dal tosco sin dagli inizi del XIV sec., indicherebbe che il riflesso sporadico č > š in aromeno 
risale prima di tale secolo. Il cambio di significato "gheriglio; nocciolo, seme" > "noce" sarebbe spiegabile 
grazie all'affinità tra il guscio di noce e il gheriglio., cfr. gr. κάρυoν, in cui si ha lo sviluppo semantico "nut" 
> "stone kernel". 
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comprehendo > cuprind, contremulo > cutremur ecc.) > cu + șută, giustificando tale 

artefatto con l'affermazione "the different treatment of the nasal before consonant may 

reflect dialectal differentiation or different stages of borrowing". Inoltre, tutto questo 

processo sarebbe avvenuto prima della rotacizzazione della nasale di *conciută1592, da cui 

proverrebbero ciută/corciută e șută/cărșută. Alb. sutë < ciută (cfr. rom. cioară 

"cornacchia" > alb. sorrë "id.") mentre le var. șută e șut sono ritenute l'origine della voce 

così diffusa grazie al nomadismo dei pastori aromeni. 

 III. L'inspiegata compresenza in romeno di varianti in /tʃ/ e in /ʃ/1593 – queste ultime 

secondo Tiktin (1986: 558-559) e il DEX (2009)1594 di carattere regionale – potrebbe far 

pensare che quelle in /ʃ/ siano prestiti dallo slavo, dove le varr. in /tʃ/ sono rare; tuttavia, 

bisognerebbe indagare se e quanto frequentemente le lingue slave conoscano un 

mutamento del tipo /tʃ/ > /ʃ/1595. Non sarebbe quindi escludibile per tali varianti un'origine 

albanese1596. Inoltre, grazie a voci extrabalcaniche quali russ. шутый "senza corna", ucr. 

šutyj "senza corna; mutilato, mozzo", biel. šuta "vezzeggiativo per le pecore"1597 e il vb. 

alb. shytoj "mozzare, mutilare", cr. (Dalmazia) šutiti se "mozzare la coda a un cavallo" e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1592 Il rotacismo di n, attestato dai testi antichi, è oggi secondo Nandriș (1963: 121) un fenomeno dialettale in 
via di estinzione, che interessa le parole del fondo rom. antico e concerne il passaggio n > r in posizione 
intervocalica, condizione di certo non soddisfatta da *conciută. 
1593 In rom. non si conoscono mutamenti del tipo /tʃ/ > /ʃ/ né viceversa, v. Nandriș (1963: 137, 146-147). 
1594 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/ciut]. 
1595P. es. srbcr. čèpac "specie di cuffia o berretta (da donna)" (con corrispondenti nelle altre lingue slave: 
russo, ceco, slo. čepec, pol. czepiec) ha secondo Skok (1971: 309) in alcune parlate serbe le varianti fonetiche 
(e morfologiche) ćepica/šepica. Tuttavia, lo stesso Skok definisce "sorprendente" questo mutamento č > ć > 
š, segno che dovrebbe trattarsi di un fenomeno molto raro. 
1596 Secondo Topalli (2007: 361) sh /ʃ/ > ç /tʃ/ in sviluppi particolari del ghego e del tosco, in varie posizioni: 
çotë "ghiandaia" < shotë "una specie di grossa anatra", floçkë < flokë-sh (metatesi); çpejt (in Bardhi) < shpejt, 
i pafajçimi (Anonimo di Elbasan) < pafajshëm, djaloç (in Busetti) < djalosh, kupçorë (in von Godin) < 
kupshor, lëmç (in Bageri) < lëmsh, kjeçë (in Fishta) < kjeshë, të nderçim (in Vreto) < ndershëm; çam. duaç < 
duash. Vi sono compresi anche latinismi come balçëm (von Godin) < balshëm < balsamum, kaçile 
(Kristoforidhi) < kashile < quasillum, kuçedër < kulshedër < chersydrus. Allo stesso modo è secondo Topalli 
(2007: 362 nota 27) possibile che ç > sh, anche se spec. in un nesso consonantico: gh. shka < çka; t. shdo < 
çdo, shklata < ç'kle ata. Va tuttavia specificato che è necessario distinguere tali evoluzioni dialettali 
(relativamente recenti) da quella antica relativa al nesso ie. *sk. Riguardo a quest'ultima, i pareri sono divisi. 
Infatti, *sk > alb. sh [mutamento presente anche nelle lingue romanze e in una parte di quelle germaniche 
secondo Çabej (1988: 96)] > ç [Çabej (1970b: 88), Topalli (2007: 323), Demiraj 1996: 188)]. Al contrario, sh 
< ç < *sk secondo Di Giovine e Crevatin, nonostante Topalli (2007: 321-322 nota 12) sembra che appoggi la 
sua affermazione su buona parte degli studiosi che si sono occupati di tale nesso. Meyer [(1892a: 59), v. 
Demiraj (1996: 188)] considera sicuro solo il riflesso h, ma dà anche lui apud Çabej (1988: 127-128) ç < sh 
< *sḱ e altrove (1892a: 60 s.) çef < mshef, shef, anche se considerandolo un fenomeno graduale; per 
Pedersen [(1900: 290), v. Demiraj (1996: 188)], *sk, *sḱ, *skʷ > alb. h; per Barić apud Demiraj (1996: 188 
nota 23) *sḱ(h), *sk(h) > h, mentre *sk in alcuni casi > shk, p. es. bashkë, mushk ecc. [riflesso comune nei 
latinismi, p. es. shkamb < scamnum, shkallë < scala, Çabej (1962a: 92)]; per Jokl [(1912: 192 s.), v. Demiraj 
(1996: 188)] *sk + vocale chiusa [posteriore] > h, mentre *sk + vocale aperta [anteriore] > ç, parere 
quest'ultimo accettato con riserva da Demiraj (1996: 189) in quanto non argomentato in modo convincente. 
Topalli (2007: 323) considera come fase più recente quella ç, un risultato dovuto alla e che segue, mentre in 
voci quali çart, i çalë la e solo successivamente darebbe a. 
1597 Vasmer (1958: 440).	  
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rom. ciutí1598, è difficile separare (come invece ipotizza Di Giovine1599) i significati-base 

"tagliare" e "senza corna", per cui un etimo latino difficilmente spiegherebbe le voci in /tʃ/. 

Il suono /tʃ/ originario viene confermato anche dall'iberormz. choto, alp. čot, dial. ind.-ir. 

čut "capretto", curd. čutur "capra di un anno" (dati forniti da Hubschmid, q. v.), ma allo 

stesso tempo riduce la certezza di un'irradiazione dall'albanese, conferendo alle voci in 

questione una dimensione ie. (Rădulescu, q. v.). Ciò che tuttavia è certo è che l'alb. shyt 

"senza corna" è una parola antica, non un romenismo, in quanto caratterizzata dal 

mutamento *ū (all'interno di parola) > y che interessa l'elemento ereditario1600 e alcuni 

latinismi1601, mentre shut (var. meno comune) "senza corna" e shutë "cerva" dovrebbero 

rappresentare fenomeni di interferenza tra alb. shytë "senza corna" e sutë "cerva" (var. 

principale rispetto a shutë poiché documentata negli autori alb. antichi1602). Quest'ultima è 

prob. un prestito dal rom. ciută risalente al periodo dei primi contatti con gli Slavi, data la 

conservazione di u all'interno di parola e il riflesso s (alb. kopsë ~ komçë < sl. kopča; alb. 

porosit, porosis "ordinare, raccomandare" < sl. porǫčiti)1603. Data l'estensione importante 

delle voci in questione, che restano comunque etimologicamente oscure, non è escludibile 

un'origine espressiva, in base alla quale molte forme risulterebbero tra esse indipendenti 

nei vari idiomi. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1598 Verbo che viene dato solo da Rădulescu (1981: 27) accanto a înciutat, ma intuibile anche grazie al part. 
ciutit "descornado" dato da Ciorănescu (1958-1966: 203). 
1599 Nonostante la sua etimologia sia foneticamente credibile per quanto riguarda l'alb., cfr. port. seita "setta" 
< lat. secta nel GDEPLP (1988: 3682). 
1600 P. es. hyll "stella" < ie. *sūl- "sole". 
1601 P. es. brūma > brymë "brina", factūra > fëtyrë "faccia, volto", mūcus > myk "muffa", mūscus > myshk 
"muschio", lat. md. padūlem > pyll "foresta", virtūtem > vërtyt "virtù", scūtum > shqyt "scudo". In base ai 
dati linguistici, Topalli (2007: 98) suggerisce che il suono /y/ in alb. si sia formato prima del X sec., ossia 
prima del periodo tardo del latino. L'antichità di questo fonema può essere testimoniata anche dal fatto che 
essa ha condizionato la palatalizzazione delle velari (cfr. qyrra, shqyt), processo che risulta concluso nel 
periodo dei rapporti con lo slavo, cfr. ketër < sl. (srbcr.) kita. Inoltre, siccome questa vocale non è estranea al 
fenomeno della nasalizzazione (cfr. sỹ, drỹ, frỹ, shtỹ), si può affermare che la sua formazione precede la 
cessazione di tale fenomeno, che avviene prima dei contatti slavo-albanesi. 
1602 Mann (19848: 464). 
1603 Le varianti in s nelle quali si ha una sostituzione di fonemi (Lautsubstitution) sono più antiche secondo 
Topalli (2007: 366-367), il quale sostiene la formazione recente dell'attuale ç /tʃ/ in albanese. Si tratterebbe di 
un suono più recente di c /ts/, ovvero risalente alla prima metà del 2° millennio (vale a dire, durante il 
periodo di penetrazione intensiva degli slavismi). Egli (2007: 354) tuttavia ammette l'ipotesi generale 
secondo cui voci come rom. ciut e gli slavismi di cui sopra siano testimonianze indirette sull'esistenza di 
un'affricata antica in alb. (oggi scomparsa) che non ha nulla a che vedere con l'attuale ç. Demiraj (1996: 233) 
sostiene che, assieme a xh /dʒ/, tale suono si ottiene nel periodo post-latino, in quanto le velari latine /k/ e /g/ 
+ vocale anteriore non si riflettono con suoni affricati come in italiano o romeno, ma in alb. palatalizzano 
dando q /c/ e gj /ɟ/: lat. caelum > qiell (it. cielo, rom. cer), civitat-em > qytet (it. città, rom. cetate), cepa > 
qepë (it. cipolla < cepula, rom. ceapă), gent-em > gjind (it. gente, rom. ginte), gemere > gjëmo-n (it. gemere, 
rom. geme) ecc.	  
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 tharbët, tharptë, thartë (i) (agg.) "aspro, acido" ~ rom. searbăd, dial. sarbăd, 

sarbed, sálbed (agg.) "insipido, scialbo (detto degli alimenti); *acre (detto del latte o del 

vino); pallido, debole (detto delle persone)". 

 I. Si tratta di una voce panalbanese1604. La parola rom. è limitata al romeno 

settentrionale1605, nonostante Russu (1981: 379) dia arom. salbit (riportato da Capidan) e 

sărpit (citato da Weigand) dal sign. di "giallognolo, giallastro", quest'ultimo a suo parere 

una possibile contaminazione da salbid + alb. tharpët (anche se ă per a resta inspiegato). 

Tiktin (1989: 406) dà per il rom. searbăd i signn. di "pallido, sbiadito; fiacco, insipido", 

mentre il sign. di "(detto del latte ecc.) acidulo" lo ritiene proprio dei dialetti di Oltenia, 

Transilvania e Banato. 

 La voce alb. ha derivati quali: tharëtonj, tharbëtoj "inacidire, far fermentare", t. 

thartirë, tharësirë, gh. tharsinë "acidità; sostanza acidificante; cibo o bevanda acidi", gh. 

thartinë, t. (Argirocastro) thartilë "liquido o sostanza acre che si aggiunge al cibo per 

dargli un gusto acidulo", thartim, tharbëtim "fermentazione; inacidimento", thartore 

"acetosa (Rumex acetosa)", thartush "id." (Muriq/Murići, Krajë/Skadarska Krajina)1606, 

thartushë "poligono (tipo di piante)", thartuer, thartor "siero fermentato", tharb "fermento 

(lattico)", tharp "id." (Martiq/Martići, Krajë), tharbtinë "varietà di melograno dal gusto 

acidulo" (Millë/Mide, Anamali)1607, pl. tharbore "latticini fermentati", tharm "lievito, 

fermento; acidume, acidità", tharmëtoj "far lievitare; far fermentare; inacidire", tharmëtim 

"lievitazione; fermentazione", tharmëz "lievito; fermento", agg. thartanik, thartosh, thartor 

ecc. La voce rom. conosce derivati quali sărbezí "(detto del latte) alterarsi, inacidirsi; 

(detto di una tintura) perdere colore, brillantezza; (detto di una persona) impallidire, 

indebolirsi", sărbezíe "giallezza, pallore", sărbejúne (obs.), sărbezeală "l'alterarsi del latte; 

scolorimento; pallore", sărbezime, sărbezire "(proprietà de) l'essere insipido, acre, 

alterato", sărbeziu "pallido, scolorito", sărbezele, sărbeziș "uva ursina (Arctostaphylos 

uva-ursi)", sărbezea "ribes nero"1608 ecc. 

 La parola rom. è secondo Russu (1981: 379) penetrata nelle seguenti lingue: ucr. 

serbadz'anka "latte quasi acido; un derivato del latte", ungh. reg. szërbezit, szërbezilódik 

"(latte) acido, semi-coagulato". 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1604 Mann (1948: 532), Çabej (2006: 144). In base alle fonti da essi riportate, thartë è attestato dalla prima 
metà del XVII sec. 
1605 Da quanto documentato su Ciorănescu (1958-1966: 744), Brâncuș (1983: 110) e sul DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d]. Secondo Tiktin (1989: 406) searbăd è attestato dalla prima 
metà del XVII sec. 
1606 Variante ghega attestata in Montenegro da Zymberi (1996: 162). 
1607 Queste due varianti sono attestate in Montenegro da Zymberi (1996: 161, 162). 
1608 Russu (1981: 379). 
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 II. Un etimo latino viene postulato da linguisti quali Cihac (1870: 241) (rom. 

sarbed < in-sapidus)1609, Hasdeu (1887: 708) (rom. < exalbidus), Pedersen (1900: 332) 

(alb. < acerbus) 1610  e Ciorănescu (1958-1966: 744) (con riserva, rom. < fervĭdus 

"caldo")1611. 

 In particolare, Hasdeu inizialmente (1878: 301)1612 propone un lat. *subalbidus. In 

seguito egli (1887: 708) ipotizza un lat. ex-albidus > rom. salbed > sarbed ma, trattandolo 

sotto la voce alb "bianco" (< lat. albus), sottintende un sign. "pallido". L'etimo exalbidus 

"biancastro" viene sostanzialmente condiviso da Geheeb (1898: 30), Körting (1901: 

346)1613, Pușcariu (1905: 136)1614, Tiktin (1989: 406), Șăineanu (1929)1615, Skok (1930: 

494), Nandriș (1963: 22, 110, 143, 207), Mihăescu (1968: 148) e dal NODEX (2002)1616. 

Meyer-Lübke nella versione iniziale del proprio dizionario (1911: 224) dà l'etimo 

exalbidus "pallido, smorto" per rom. sarbăd e sic. šarvidu ma in seguito egli (1935: 260) 

elimina l'entrata in questione1617. 

 Vi sono studiosi che considerano la parola albanese autoctona e in molti ritengono 

la voce romena mutuata. Seguono le principali etimologie: 

 a) Una forma-base *sarbas1618 < ie. *ḱorvos (> gmc. harvaz, al. ted. mod. herb) + 

suff. -të viene ipotizzata da Meyer (1892a: 13) ed essenzialmente ammessa da Scriban 

(1939)1619 (che considera il rom. < alb.) e Pisani (1959: 122)1620. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1609 Cfr. it. scipido, scipito, sciapido, sciapito "insipido", sp., port. en-xabido, sp. sabrido = sapidus, 
desabrido = in-sapidus. 
1610 Secondo Pedersen alb. tharpt [< tharbët, N. d. A.] non può che risalire alla voce latina sopraccitata, cfr. 
korb < corvus, shërbej < servire; se fosse di eredità ie., la labiale sarebbe a suo parere scomparsa. 
1611 Pur considerando il rom. searbăd, sarbăd, s(e)arbed parola di origine fondamentalmente dubbia, 
Ciorănescu cerca di argomentare l'etimo latino proposto col fatto che il cibo si guasta a causa del caldo, cfr. 
rom. încins "alterato, fermentato"; il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/incins] dà a se încinge 
"ardere; alterarsi tramite fermentazione, deteriorarsi" < lat. incendere. Siccome il cambio f > s è difficilmente 
spiegabile, Ciorănescu ipotizza una forma intermedia *sfearbăd, "con s expresiva" e con riduzione come nel 
caso di sfii > sii. Il sign. di "pallido, scolorito" è secondo Ciorănescu normale, cfr. sp. desazonado 
"danneggiato, guasto; indisposto", ma viene ritenuto non di uso popolare; pertanto, è a suo parere errato 
cercare l'origine della parola partendo da tale idea. Oscura secondo lui è anche la relazione con alb. tharpëd, 
aggiungendo che la th alb. può riprodurre una f lat. 
1612 Apud Russu (1981: 380). 
1613 Egli fa risalire a un lat. *exălbus "pallido, smorto" l'it. scialbo e il sic. sciarbu, così come sic. sciarbidu = 
*exalbidus, cfr. rom. sarbed, lomb. slavi, šlavi = *exalbius. 
1614 Pur non escludendo un lat. *salvĭdus < salvia. 
1615 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d]. Șăineanu considera searbăd (sarbăd) 
proveniente dall'a. rom. sealbăd, șalbăd "debole, flebile" = lat. exalbidus. 
1616 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d].	  
1617 Lasciando solo exalbāre "imbiancare" > it. scialbare "dare il bianco a" e derr. (it. scialbo "imbiancato", 
cat. aiϰalbar, sp. (en)jalbegar "dare il bianco a"). 
1618 Precedentemente, Meyer (1891: 88) considerava come forma primaria un *tharba per l'alb. (i) thartë, 
tharëtë "acido, aspro", arb. (Calabria) (i) tharbët, scut. (i) tharpt "acido, aspro". Il suono iniziale originario 
secondo lui è palatale (ḱ-), la forma-base per l'alb. è sarva-. L'alb. viene relazionato a md. al. ted. here (flesso 
herwer), al. ted. mod. herb (che è stato collegato a ted. Harm "cruccio, pena" = a. sl. eccl. sramъ 
"vergogna"), che presuppone un got. *harva-. Restelli (1957b: 537-539) respinge la tesi di Meyer per motivi 
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 b) Una comparazione con lit. šármas, lett. sãrms (e paralleli baltici) "soluzione 

salina; liscivia"1621 intesa come sviluppo da un sign. originario di "liquido corrosivo" (a sua 

volta ricollegabile a md. al. ted. harm, ted. mod. Harn "orina") viene proposta da Jokl 

(1929b: 90-91) per le voci alb. thar-b, thar-m "lievito", tharrëtë (< *thar-n-ëtë) 

"corrosivo". La formazione col suff. -b in tharb è secondo lui un fenomeno interno all'alb., 

senza tuttavia accennare a quale rad. ie. risalirebbero tutte le parole citate. 

 c) Una base *ḱǝrbh- < *ḱṛbh- viene vista da Mann (1941: 18) riguardo ad alb. tharb 

"I acidify", tharbët "acid, sharp". Le voci sarebbero imparentate con lat. acerbus (< 

*ǝḱerbh- oppure *ǝḱṛbh-), cfr. a. sl. Srъbin, srbcr. Srb ("with short r") "serbo" (prob. in 

origine dal sign. di "forte"), cimr. cryf, irl. croibh- "forte" < *ḱṛbh- (con ṛ breve) e inoltre 

md. al. ted. herwe, herbe "durezza, asperità", ingl. harrow "agricultural implement". Per 

quanto riguarda la semantica cfr. gr. κράτoς "forte" accanto a lit. kartús "amaro". 

 d) Una rad. ie. *sūro- "acido, agro ecc." continuata dalle lingue germaniche e balto-

slave (a. sles. sūrr "acido; lievito", syra "l'acqua del latte diventata acida", a. al. ted. sūr, 

ted. sauer "agro, acido", lit. súras "salato", súris "cacio"1622, sũris "salsedine", a. bulg. syrŭ 

"umido, crudo") viene proposta da Restelli (1957b: 537-539). Le forme alb. tharb- 

andrebbero ricondotte alla rad. *sǝuro- dello slavo + suff. -bho-, mentre per tharm il suff. 

sarebbe -mo-, supponendo quindi una forma preistorica *sǝur-bho- in cui: 1) ie. *s- 

(iniziale) > alb. th-; 2) ie. *ǝu > alb. a, cfr. alb. anë "riva, fianco" < *ǝusnā; 3) alb. thar-ba 

è stato ulteriormente determinato col suff. -të, assai diffuso in alb. presso formazioni 

aggettivali. L'indebolimento prima, e la conseguente caduta della vocale suffissale ha 

determinato secondo Restelli il nesso pt, mantenuto nelle forme gh. tharptë, tharptim ecc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
di ordine fonetico ed etimologico (aggiungendo che l'etimo non è registrato dal Walde-Pokorny): lo sviluppo 
ie. *rṷ > rb è estraneo all'alb., non essendovi altri esempi che lo possano comprovare, mentre invece ci si 
attenderebbe la caduta della semivocale ṷ dopo r, come dopo qualsiasi altra consonante (Brugmann); la rad. 
ie. in palatale iniziale presupposta da Meyer non viene attestata nelle lingue ie. e l'accostamento delle forme 
alb. a quelle gmc. "non serve a chiarire la loro etimologia perché neppure le forme gmc., sotto questo aspetto, 
sono del tutto sicure", dato che anche il Kluge le raccoglie con riserva sotto la rad. ie. *(s)ker- "tagliare" e 
dato che è secondo Restelli impossibile accostarle per via del suono iniziale. 
1619 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d]. Dall'alb. anche il rom. olt. harbăd. 
1620 Ovvero da una base *tharṷ- < ie. *ḱorṷ-. 
1621 Collegamento ammesso da Walde-Hofmann (1954: 497). Restelli (1957b: 537-539) respinge la tesi di 
Jokl per ragioni semantiche, aggiungendo che tale accostamento non è accettato dal Pokorny (1959: 615), 
dove le voci baltiche assieme al md. al. ted. hurmen "concimare" (originariamente prob. con liquame), al. ted. 
mod. harn, harm, a. al. ted. haran "urina" (e non a quelle alb.) vengono ricondotte a una rad. ie. *ḱormno-, 
*ḱṛmno- "liquido corrosivo, pungente; soluzione alcalina, liscivia; urina". 
1622 Secondo Restelli, l'intonazione acuta nelle voci lituane mostra chiaramente l'apofonia della serie seṭ, vale 
a dire che la ū di *sūro- è il risultato della contrazione dello schwa con u, aggiungendo che le lingue sl. 
conoscono e continuano largamente una rad. con ǝu non contratto (per la coesistenza di forme u/ǝu presso 
una stessa rad. cfr. *trū- ~ *trǝu- in gr. τρῡ´ω ~ τραῦµα), quindi *sǝuro: a. bulg. surovŭ "crudo", bulg. surov, 
ucr. surόvyj ecc. 
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e, semplificandosi con la caduta dell'occlusiva bilabiale, nel t. thartë. Siccome il nesso ie. 

*rt dà alb. rth1623, la conservazione di rt in thartë, thartësi denuncerebbe la presenza della 

bilabiale del suffisso presente nelle forme gheghe, caduta quando il mutamento 

sopraccitato non era più attivo. 

 e) Un ie. *ḱor-1624 > a. alb. *car > thar > ther viene postulato da Çabej (2006: 

154)1625. A sostegno della sua teoria in cui il concetto di "acido, acre" muove da quello di 

"tagliente, pungente", egli riporta come es.: lit. kirpti "inacidirsi; tagliare, tosare", kirsti 

"diventare amaro; colpire (con un'ascia, una spada ecc.)", pienas sukirpo "il latte si è 

inacidito" e kartùs "amaro"; srbcr. bridak "tagliente; acido", rus. bridkoj "forte, pungente 

(detto del vento)" ~ britva "rasoio", briti "tagliare, radere"1626. Çabej (2006: 143-145) 

specifica che la var. (i) thar(ë)të, tharëtuem "aspro, acido" degli antichi autori del nord1627, 

tuttora presente nel ghego sett., è da considerarsi forma primaria rispetto a thartë, thartoj e 

anche a (i) tharbët (assente negli autori antichi e nelle colonie greche e italiane), pur 

aggiungendo che tharb e tharm in sé potrebbero essere formazioni molto antiche. I tharëtë 

è secondo Çabej un aggettivo deverbale < thar1628 (gh. me tharë tamblin "aggiungere 

fermenti lattici al latte per fare lo yogurt", me përtharë "esasperare, aggravare, 

peggiorare"), forma antica di ther "pungere, trafiggere; sgozzare, macellare", pertanto dal 

sign. originario di "tagliare" (gh. thar tamblin, t. mod. pres qumështin "far fermentare il 

latte", letter. "tagliare il latte"); quindi anche i thartë/tharbët dovrebbero avere come sign. 

originario quello di "tagliente" (dimër i thartë "inverno aspro, dal freddo tagliente", fjalë të 

tharta "parole taglienti"), cfr. il der. tharakac "tipo di zappa o piccone" (formazione con 

due suffissi). Il linguista albanese (1964: 27-28) inoltre sostiene che casi come rom. barză, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1623 Ie. *rt > alb. (r)th secondo Meyer (1892a: 24), Demiraj (1996: 217) e Çabej (2012: 71). 
1624 Çabej (2006: 154) predilige un rapporto della voce alb. con lit. šerỹs "pelo ispido, cresta", a. sl. eccl. 
sьrstь "lana", a. al. ted. hursti "cresta" [< rad. ie. *ḱer(s)-, Pokorny (1959: 583)]; oppure, con alb. curr 
"macigno, rupe", curroj "rizzare le orecchie" e, basandosi su Walde-Pokorny (1930: 454-455), con arm. sur 
"tagliente; spada, coltello; rasoio" (base *ḱo-ro-s), srem "arrotare", sair "lama, taglio", md. al. ted. hār 
"arnese per arrotare la falce", md. b. ted. hāren "arrotare; essere tagliente" e forse anche got. hairus "spada". 
1625 Secondo Çabej (1964: 20-21), nonostante casi come thark (v.) dimostrino che alb. th /θ/ < ie. *ḱ, ci sono 
tuttavia esempi in cui a un'interdentale alb. corrisponde una fricativa rom., cfr. tharbët ~ sarbăd, bardhë (v.) 
~ barză, dhallë (v.) ~ zare; forse sono casi di "sostituzione fonetica" (Lautsubstitution), senza tuttavia negare 
che arom. e megl. coi loro bardzu, bardză potrebbero conservare uno stadio più antico rispetto al romeno 
settentrionale. Çabej inoltre sottolinea l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand) 
riguardante tali casi in romeno, bensì "antico albanesi". 
1626 La tesi di Çabej viene ammessa da Demiraj (1996: 186). Su questa linea, Orel (1998: 472) considera (i) 
thartë "sour" < tharbët < *tharbë < thar, ma fa derivare rom. sarbăd < palb. *tsarbata. 
1627 Anche in base alle fonti riportate da Mann (1948: 532).	  
1628 Così come in altre forme verbali alb., p. es. derdh < dardh "versare", shkel < shkal "camminare, 
calpestare", erdha "venni" ~ ardhur "venuto" ecc. Tuttavia, secondo B. Demiraj (1997: 396-397) la tesi di 
Çabej di ricollegare ther a thar è problematica. A suo parere, per quanto riguarda il vb. ther è meglio partire 
da una base nominale alb. *ther- "acuto; punta, spina", cfr. ther(r)ë "spina, pruno", in possibile rapporto 
etimologico con arm. sowr "acuto; coltello" e da un'ipotetica base ie. *ḱe/oh3-ro-. 
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sarbăd rispetto ad alb. mod. i (e) bardhë (v.), i tharbët fanno pensare che in epoca antica 

l'aggettivo alb. si usasse senza articolo preposto, cioè che da un punto di vista morfologico 

non ci fosse distinzione fra aggettivo e avverbio. Su questa linea, Topalli (2007: 202) 

ritiene un caso di apofonia qualitativa e quantitativa o ~ ō ~ ē quello di alb. ther "pungere, 

trafiggere; scannare" ~ (i) thartë "acido, aspro" ~ terthuer [< tërthor, N. d. A.] 

"trasversalmente, obliquamente", spiegando la e del verbo (che non cambia durante la 

coniugazione e non subisce dittongazione) da ō, la a dell'aggettivo da o mentre la o 

dell'avverbio da ē. 

 Buona parte degli studiosi romeni distinguono la var. rom. salb- da s(e)arb-, 

quest'ultima a loro parere di natura autoctona assieme all'albanese. Tra questi vanno 

menzionati Rosetti (1962a: 119)1629, Georgiev (1965b: 78)1630, Poghirc (1969: 347)1631, 

Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 380-381), Brâncuș (1983: 110-111)1632, Sala (2006: 83, 

85)1633 e Paliga (2006: 170)1634. Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 76) invece sostengono 

che il sostrato del romeno sia protoalbanese.  

 In particolare, Russu (1981: 380-381) afferma che, se salb- e selbezí "impallidire" 

non sono varianti regionali più tarde, potrebbero riflettere un etimo diverso, prob. di 

origine lat., il quale (in-sapidus, *subalbidus, *salbidus, exalbidus ecc.) è tuttavia 

inammissibile per sarbed. Quest'ultimo è secondo lui (ammettendo la tesi di Poghirc, q. v.) 

un elemento comune alb.-rom. imparentato con il gruppo di voci celtiche dal sign. di 

"amaro" (a. irl. serb, cimr. chwerw, corn. wherow, bret. c'houéro) da una base *sṷerṷos, 

che Walde-Pokorny (1927: 513) fa risalire a una rad. ie. *sūro-s "acre, acido; salato; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1629 Rosetti effettua una distinzione tra sarbăd, sarbed "acre, acido (detto del latte), insipido" e searbăd 
"pallido". 
1630 Secondo Georgiev l'origine dacica del rom. sarbăd è probabile. 
1631 Come Rosetti, ma aggiungendo che s(e)arbăd "pallido" è di origine lat. e supponendo per sarbăd, sarbed 
"acre (detto del latte)" una rad. ie. *sū-ro-, *sou-ro- "acido, amaro" (Pokorny) da cui a. sl. sȳra "latte acido", 
syrŭ "formaggio", lit. sūris "id." ecc. e quindi applicando essenzialmente la tesi di Restelli anche al rom. 
1632 Brâncuș considera l'etimologia di Çabej (q. v.) convincente dal punto di vista semantico; anche in rom. 
tăiá possiede il sign. di "coagularsi, andare a male (detto del latte)", quindi laptele sarbăd "latte inacidito" = 
lapte tăiat. Ma dal punto di vista della struttura lessicale è secondo lui è difficile determinare se -bë- in 
tharbët (voce secondo lui usata maggiormente in tosco) sia un suffisso. Egli comunque ammette che il 
termine alb., almeno in quanto imparentato con quello rom., è un derivato molto antico da una radice 
autoctona. 
1633 Sala considera rom. searbăd appartenente al sostrato traco-daco, inteso come variante del tracio (da 
quest'ultimo proverrebbe l'alb. tharbët). 
1634 Secondo Paliga rom. sarbăd (a volte scritto anche searbăd) "without any taste, tasteless, unpleasant" 
assieme ad alb. tharbët "acid-like, sour" sono voci antiche connesse a una sfera semantica del tipo 
"unpleasant taste, tasteless", relazionate etimologicamente a ingl. sour, a. ingl. sūr, a. al. ted. sour, lit. sūrus 
"salato" ecc. Il sign. originario dovrebbe essere stato "(too) salty" > "tasteless, with unpleasant taste". Paliga 
afferma che il sign. alb. è più vicino alla base originaria, mentre in rom. si avrebbe un'interferenza con sare 
(< lat. salem) "sale". 



	   279	  

amaro". Secondo Russu, la forma-base delle parole celtiche è un ie. *sṷer-1635 e l'archetipo 

rom. *servidus presuppone un ie. *s(ṷ)er-ṷo- + suff. -idus. 

 III. L'etimo del rom. sealbăd, salbăd è effettivamente spiegabile grazie al lat. 

exalbĭdus "biancastro", con il noto riflesso x /ks/ > s risalente già al latino (a partire dalle 

sue aree marginali)1636 e aferesi della e- iniziale1637. Basti pensare all'it. scialbo "pallido, 

sbiadito; (fig.) inespressivo", ritenuto un der. di scialbare "imbiancare, sbiancare" < lat. 

exalbāre "imbiancare". In romeno è pertanto giustificato sia il sign. "pallido" sia "debole" 

sia "insipido", poiché anche in italiano si ha gusto scialbo, dove scialbo assume il sign. di 

"carente, debole" e quindi "insapore, insipido", prob. per interferenza con sciapo, sciapido 

"senza sapore"1638. Il nesso lat. lb viene normalmente conservato in romeno1639, ma nel 

rom. mursă "idromele; acqua e melassa" (< lat. mulsa (aqua) "idromele", cfr. it. mulso 

"vino mescolato con miele" < lat. mulsum "id.") e nella var. rom. s(e)arbăd, sarbed il 

mutamento l > r (in posizione non intervocalica) viene ritenuto un caso inspiegato1640, cfr. 

tuttavia sic. ammursatu "vino dolce"1641 e sic. šarvidu1642. Considerando però che il sign. di 

"acre, inacidito" (detto soprattutto del latte) non viene documentato in tutte le fonti 

romene1643, è altamente probabile che si abbia a che fare con un'interferenza con l'alb. 

tharbët, tharbtë "acido, aspro"1644, aggettivo in -ët/-të1645 < tharb "acido; inacidire". Va 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1635 Tale radice secondo Russu non ha nulla a che vedere con la rad. ie. omonima dal sign. di "suppurare" 
data da Walde-Pokorny (1927: 529), che invece viene riportata con entrambi i signn. da Pokorny (1959: 
1050), ossia "tagliare, pungere" e "suppurare", aggiungendo quindi i gruppi di a. al. ted. sweran "dolere; 
suppurare; rigonfiarsi", swero "ulcera" e di psl. *sṷara- "malaticcio" [in rus. chvóryj, a. cec. chvorū, (con 
Ablaut) churavū "id." e a. sl. eccl. chyra "fragilità"]. 
1636 Cfr. ariex ~ aries, milex ~ miles, xanto ~ santo, xantissimo ~ santissimo ecc., Nandriș (1963: 165-166). 
1637 Nandriș (1963: 22). 
1638  Secondo il Treccani [http://www.treccani.it/vocabolario/sciapido/] da un lat. tardo *insapĭdus, 
rifacimento di insipĭdus "senza sapore" (secondo sapĭdus "saporito").	  
1639 Nandriș (1963: 139). 
1640 Nandriș (1963: 143).	  
1641 Tale fenomeno secondo Diculescu (1924/1926: 436) viene spiegato solo grazie all'influsso del greco, 
riportando come esempio ngr. ἀµέργω = a. gr. ἀµέλγω "mungere", a. gr. ἀµoργός = ἀµoλγός "che spreme, 
che succhia". 
1642 Pușcariu (1905: 136). Secondo Skok (1930: 494), mentre la voce siciliana mostra un esito fonetico 
regolare, in romeno il passaggio l > r in posizione preconsonantica sembra eccezionale. 
1643 Esso manca nella maggioranza dei dizionari romeni recenti, eccetto il Sinonime (2002) apud DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d]. Tale significato viene tuttavia riportato (in riferimento al 
latte) da Tiktin (1989: 406) (come sign. proprio solo di alcune regioni), Șăineanu (1929) e Scriban (1939) 
apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/searb%C4%83d], Ciorănescu (1958-1966: 744), Rosetti 
(1962: 119), Poghirc (1969: 347), Russu (1981: 379) e Brâncuș (1983: 110). 
1644 Si noti tuttavia l'accostamento del concetto di "scialbo" e "acre" all'interno dell'italiano, nelle opere di 
Giuma 
[https://books.google.it/books?id=nfK7bHEqLekC&pg=PA377&lpg=PA377&dq=%22gusto+scialbo%22&s
ource=bl&ots=xk7guWAYcz&sig=rkly9Zr6uxLxubv2W__hznpc35A&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJ042P
__zOAhWBPxQKHdZdBD0Q6AEIRTAF#v=onepage&q=%22gusto%20scialbo%22&f=false] e di 
Lombardo Pijola 
[https://books.google.it/books?id=1V8gAQAAQBAJ&pg=PT132&lpg=PT132&dq=%22gusto+scialbo%22
&source=bl&ots=L7Cc-



	   280	  

notato che le varr. con il dittongo ea (searbăd) sono secondarie e in esse si nota un 

fenomeno a > ea dovuto, in questo caso, alla consonante s precedente1646. Inoltre, nella 

var. sarbed la e non si spiega con i mezzi interni al romeno, dove un passaggio ă (sarbăd) 

> e (sarbed) in posizione atona è condizionato dalla presenza di una vocale palatale 

seguente (e, i), p. es. masticare > *măsteca > mesteca, tramitto > *trămet > tremet 

(accato a trimet), pariete > părete e perete1647 ecc. 

 Quanto all'albanese, l'etimologia di Çabej (q. v.) risulta essere la più verosimile.  

Riguardo al suono iniziale, secondo Restelli (q. v.) originariamente *s, Meyer (1892a: 43) 

e Huld (1984: 118) notano che il mutamento ie. *s- > alb. th- ha luogo in pochi casi1648. 

Pedersen (1900: 284), Çabej (1976a: 137) e Topalli (2007: 319) ammettono tale riflesso, 

ma solo quando la parola conteneva due fricative, di cui la seconda era susseguentemente 

caduta (si tratterebbe di un tipo di dissimilazione a distanza s-s > th-s). Tale tesi viene 

ammessa da Demiraj (1996: 212), che tuttavia non considera molto antico il suono th, 

comunemente ritenuto proveniente da ie. *ḱ1649. L'età relativamente recente di th in 

albanese può essere indirettamente dimostrata grazie ai grecismi kandër "vaso per 

contenere l'olio" < a. gr. κάνθαρος, kandërr "insetto" < a. gr. κάνθαρος, trumzë "timo; 

lavanda" < a. gr. θρούµβη "santoreggia sarda (Satureja thymbra)", tarogzë "elmo" < gr. 

md. θώρακας, antr. Todër < gr. md. (biz.) Θεόδωρος1650. 

 Le varr. (i) thartë, thartësi sono sì tosche (come afferma Restelli), ma le prime varr. 

documentate sono gh. (i) thar(ë)të, tharëtuem. Ciò conduce a due ipotesi: 

 1) Se vi è stato uno sviluppo rbt > rt (come vorrebbe Restelli) esso di certo non è 

stato esclusivo del tosco, anzi, è molto probabile che esso abbia avuto origine nel ghego (o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
YV2v4&sig=I0lxKDIIFddKf3JOWHSDTu1F_8E&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJ042P__zOAhWBPxQK
HdZdBD0Q6AEITjAH#v=onepage&q=%22gusto%20scialbo%22&f=false]. 
1645 Si tratta secondo Xhuvani-Çabej (1962: 90) di un suff. che forma aggettivi denominali, deverbali e 
deavverbiali, nonché numerali. Di norma, tali aggettivi denotano la materia o la qualità indicata dalla parola 
originaria. 
1646 Secondo Nandriș (1963: 207), exalbidu > sarbăd ~ searbăd. 
1647 Nandriș (1963: 52). 
1648 Alb. thaj "asciugare, seccare" < ie. *saṷs(o)- "secco, asciutto" secondo Topalli (2007: 119), *saus-ni ̯ō 
secondo Meyer (1892a: 43), *saus-ni-oA1 secondo Huld (1984: 118) mentre secondo Çabej apud Demiraj 
(1996: 212) < *thak-nj < *sauk-ni ̯ō (cfr. lit. saũsas, a. sl. suchъ "asciugo"); alb. thi "maiale" < ie. *sū-s 
"maiale, scrofa", lat. sūs, gr. σῦς, ὗς, a. al. ted. sū. Per quanto riguarda invece alb. thes "sacco", Çabej (2006: 
155-156) afferma che si tratta di un pl. singolarizzato da *thas, dove th, s rispetto a s, kk dell'a. gr σάκκoς 
sono atipiche rispetto al modo in cui si riflettono gli antichi grecismi in albanese; pertanto, sia l'alb. che l'a. 
gr. sarebbero semitismi, cfr. fen. śag "tessuto di pelo equino; sacco; abito da lutto". 
1649 Il riflesso ie. *ḱ > alb. th viene sostenuto da Pedersen (1900: 332), Çabej (1976a: 184), Demiraj (1996: 
185) e Topalli (2007: 286). Pedersen (1900: 340) fornisce come fasi intermedie una prima *ć e una seconda 
*ś, mentre Ölberg apud Demiraj (1996: 185) un'unica fase intermedia *ć (risalente al periodo preromano) da 
cui th (dopo l'anno 1000). 
1650 Topalli (2007: 334). 
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almeno in una parte di esso), dove in alcuni casi si verifica una sincope delle occlusive e 

delle fricative, come dimostrato dai seguenti esempi: bredh ~ gh. brē "abete", t. rrënd(ës) 

(v.) ~ gh. rrã(n) "caglio; abomaso", brengë (v.), gh. brãngë "grave problema; malattia 

degli animali" ~ gh. brãjë "tumore, rigonfiamento", brãsh "melone poco svuluppato" (rom. 

brâncă "malattia degli animali; tipo di pianta"), dreq "diavolo" (rom. drac "id.") ~ gh. drē 

"id." < lat. drăco. Tenuto conto di ciò, la forma (sostantivale) primaria in alb. sarebbe 

tharb, dove -b(ë) viene considerato un antico suff. (oggi fossilizzato e non più produttivo) 

che forma sostantivi deverbali 1651  quali kulb "edera" 1652 , shkelb "calcio" (< shkel 

"camminare, calpestare"), reshpe "roccia stratificata, scisto, ardesia" (< resh 

"sovrapporre"), shtalb "latte cagliato" (< shtjell "avvolgere; gettare; svolgere"). Le 

formazioni gheghe risalenti a thar "inacidire; far fermentare" suggeriscono tuttavia una 

seconda ipotesi, più sicura, che corregge e completa la prima.  

 2) La formazione sostantivale tharb deriva dal vb. thar "far fermentare, inacidire". 

Ciò spiega come mai dal vb. thar si sono formati inizialmente gli aggettivi deverbali, 

documentati anticamente, in -(ë)të (tharëtë < thar); mentre in seguito, quelli denominali in 

-b(ë)të (tharbët < tharb). I verbi deaggettivali del tipo thartoj, tharbëtoj risultano essere 

più recenti. Le varr. con m (tharm > tharmëtoj) sono spiegabili grazie a un'alternanza b ~ 

m nota in alb., p. es. shkelb ~ shkelm, shqelm, reshpe ~ reshme, (i) ngjelbët ~ (i) ngjelmët 

"salato, salmastro"1653, tra cui quest'ultima è una formazione analoga a (i) tharbët. 

Xhuvani-Çabej (1962: 68-69) invece ritengono che l'alternanza in questione si verifichi 

con il suff. alb. -(ë)m(ë), che forma sostantivi deverbali (bimë "pianta" < bij "germogliare", 

frymë "respiro, fiato" < fryj "soffiare", ngulm "tenacia, perseveranza" < ngul "conficcare, 

piantare, fissare", therm "fitta" < ther "pungere, trafiggere"), aggettivi denominali (i mesëm 

"medio" < mes "mezzo, metà", i mishmë "carnoso; carnale" < mish "carne"), deaggettivali 

(i leshtormë "lanoso" < leshtor "lanoso, peloso", i sëmurmë "malato" < i sëmurë "id."), 

deverbali (i çamë "spaccato" < çaj "spaccare", i majmë "grasso, pingue" < maj 

"ingrassare")1654 ecc. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1651 Xhuvani-Çabej (1962: 27). 
1652 Da Xhuvani-Çabej (1962: 27) accostato a kulpër, kurpën "clematide; brionia, vite bianca", vb. për-kul 
"curvare, flettere", voci già collegate tra esse da Jokl (1923: 229, 266), che ipotizza una base ie. *kṷel-bh- < 
rad. *kṷel- "girare, voltare" ~ lat. colo, gr. πέλoµαι, a. ind. carati "si muove, cammina, fa girare". 
1653 In relazione con lat. sal, salis; per il suono iniziale cfr. gjarpën/gjarpër "serpente" < ie. *serp-. 
1654 Ipotesi possibile poiché, nonostante la var. i tharm(ë) "acidulo, acido" non venga documentata nelle fonti 
consultate, essa viene attestata personalmente per via orale. 
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 thark (m.) "recinto (per il bestiame), ovile; porcile; silo (di vimini ecc.), ripostiglio 

(per i latticini ecc.)" ~ rom. țarc (n.) "ovile, recinto (per il bestiame); girello (sostegno 

costituito da asticelle di legno o altro materiale entro il quale è posto il bambino perché 

muova i primi passi); nome di un gioco per bambini", arom. țarcu (n.) "recinto per agnelli 

o capretti; generazione". 

 I. Thark è voce panalbanese1655. Newmark (1999: 887) dà per l'alb. anche i signn. 

di "recinto per lo svezzamento del bestiame giovane; grande cesta per trasportare fieno o 

paglia; (colloq.) figliata, generazione; children of a particular wife". Çabej (2006: 143) 

inoltre documenta nel tosco mer. anche il sign. figur. di "circolo famigliare" e accanto al 

pl. comune tharqe dà therqe e thirqe, ritenendo inoltre identica la var. cark "recinto per lo 

svezzamento dei capretti".	  La voce rom. è ben documentata nel romeno settentrionale1656 e 

nell'aromeno1657.	  

	   Brâncuș (1983: 122-124) documenta per l'alb. il der. cërkoj "mungere poco per 

volta una mucca durante lo svezzamento" 1658 . Zymberi (1996: 161-162) attesta in 

Montengro le seguenti forme gheghe: tharg "area a sé stante e recintata all'interno di una 

capanna, dove si tengono maiali, capretti o vitelli" (Triesh/Zatrijebač; Kojë/Koći, Grudë; 

Zogaj/Zoganje, Ulqin/Ulcinj), tharkoç "maiale allevato per la fecondazione" (Dol, 

Guci/Gusinje). Il rom. ha derivati quali: rom. (Vâlcea, tra Oltenia e Muntenia) țărcuș, 

țărcușor, țărcălău "recinto (per il bestiame)", dim. țărcotéi1659, ban. țărcăleu, țărcoliu 

"piccolo recinto (per il bestiame)", înțărcá "svezzare", țărcuí "chiudere il bestiame in un 

ovile; recintare", top. Țarcu, Țărculești, antr. Țărcan, Țărcar; arom. nțarcu, nțercare, 

nțărcat, nțircare (înțercu) 1660 , țărcu(i)escu "chiudere; recintare, recingere; svezzare", 

țărcol'ĭŭ "piccolo recinto (per il bestiame minuto)"1661. 

 La voce romena risulta essere penetrata nelle seguenti lingue: ngr. τσάρκoς1662, ucr. 

cárok, ocarok "recinto per i vitelli" 1663 , (ob)carъkovaty "recintare" 1664 , cerkat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1655 Mann (1948: 532), Çabej (2006: 143). Çabej tuttavia aggiunge che la parola in questione nel tosco non è 
generale come lo è invece il vb. thur "intrecciare". In base alle fonti riportate da Mann, thark è attestato 
dall'inizio del XX sec. 
1656 Dove secondo Tiktin (1989: 744) la voce è attestata dalla prima metà del XVII sec. 
1657 Nell'arom. dell'Albania Brâncuș (1983: 122-124) registra la var. θarc(u) "recinto per i capretti; una buona 
razza di ovini; specie, generazione", con adattamento alla th- /θ/ alb. 
1658 Il vb. in questione viene tuttavia ritenuto da Mann (1948: 50) e da Newmark (1999: 119, 123) come una 
var. di cirkoj "spargere; spruzzare; gocciolare, stillare" (in Newmark anche con il sign. di "mungere fino 
all'ultima goccia") < cirkë "goccia". 
1659 Tiktin (1989: 744). 
1660 Russu (1981: 404). 
1661 Papahagi (1963: 1066).	  
1662 Densusianu (1923/1924a: 248), Russu (1981: 404). 
1663 Scheludko (1926: 146), Russu (1981: 404). 
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"mungere"1665, vlc. (Moravia) cárek "partizione della stalla per i vitelli; angolo di una 

stanza dove si tengono le galline"1666, pol. carek (mer. anche corek)1667. 

 II. Un etimo ultimo latino viene proposto da Cihac (1870: 50) (circus)1668, Giuglea 

(1923b: 1090) e Papahagi apud Russu (1981: 404) (*inter(r)icare) 1669 . Philippide 

inizialmente (1927: 691) confronta lat. cĭrcus con rom. cerc e alb. qark "cerchio"1670, 

supponendo che da quest'ultimo si abbia avuto rom. țarc. A sostegno di tale ipotesi, egli 

afferma che țarc indica una recinzione circolare, la cui forma verrebbe confermata dal der. 

țărcălan "cerchio; strumento simile al compasso, usato in falegnameria; cerchio di luce 

intorno a una stella o a un'altra fonte di luce"1671. Scriban (1939)1672 invece considera il 

rom. un prestito di ritorno dal ngr. τσάρκι, τσέρκι, a sua volta dal rom. cerc o it. cerchio. Si 

tratterebbe secondo lui di una parola imparentata con rom. țărcălam (v. Philippide), 

țărcădău "recinto per svezzare gli agnelli; capanna del pastore; gabbia" e prob. anche con 

alb. thark. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1664 Densusianu (1923/1924a: 248), Russu (1981: 404). 
1665 Russu (1981: 404). 
1666 Densusianu (1923/1924a: 248), Russu (1981: 404). 
1667 Russu (1981: 404). Secondo Klepikova (1974: 200-204) non c'è dubbio che lo sl. car(o)k (carek) derivi 
dal rom. ţarc, ma l'origine di quest'ultimo rimane discussa. 
1668 A cui Cihac riconduce sia rom. ț(e)arc sia c(e)arc "cerchio". Weigand (1910a: 229) afferma che per 
l'etimo di ţarc non si può prendere in considerazione il lat. circus. 
1669 Giuglea considera țarc un deverbale da înțărcá < lat. *interricare. Papahagi parla di un lat. *intericare 
(intĕro "triturare, intridere"), supponendo come concetto base quello del "boccone" con il quale, intriso nel 
latte, nel vino o nell'acqua, si nutrono i bambini.	  
1670 L'etimologia di Meyer (1891: 220) dal lat. cĭrcus "cerchio" attraverso una fase intermedia *qerk (cfr. 
rom. cerc, a. it. cerco) viene ammessa dalla maggioranza degli studiosi. Çabej (2002: 259) si oppone, 
argomentando che lat. i non dà in alb. a (ja), riflesso solo della e in casi come cĕrrus [> *kjar] > qarr 
"cerro"; egli pertanto ritiene l'alb. una voce prob. autoctona, riflesso di un ie. *ker-k- e imparentata con lat. 
circus, gr. κίρκος, κρίκος. Topalli (2007: 162, 166-167) condivide la tesi di Çabej, sostenendo che, siccome 
la maggioranza dei latinismi (eccetto qarr, sharrë < serra e shalë < sella) mostra il dittongo je anche quando 
le condizioni fonetiche consentono l'esito ja (vjershë, pjeshkë, njerkë, qerm ecc.), tale dittongazione dovrebbe 
essersi conclusa nei primi secoli di contatto con il latino. Per quanto riguarda il riflesso e > ja, cfr. dalm. 
viant "vento" (ventus), tiasta "testa" (testa), ljat "letto" (lectus). Ma il dalm. pias "pesce" accanto all'alb. 
peshk "id." (pĭscis), oltre a confermare che lat. volg. ĭ dà e in quasi tutta la Románia, potrebbe effettivamente 
implicare una forma latina o latino-romanza tarda *cercus da cui si ha avuto alb. *kjark e quindi qark. 
Boretzky (1976: 33) inoltre suppone l'esistenza di una contaminazione tra la voce in questione e alb. çark 
"trappola; rocchetto, aspo; ruota del vasaio", secondo Mann (1948: 55) anche "ruota" e "cappio", < tc. çark 
"ruota; volano; ingranaggio". Per quanto riguarda alb. qerthull "cerchio, anello; muinello, vortice", B. 
Demiraj (1997: 339-340) afferma che l'ipotesi di Jokl per cui la parola risale a *kert(-lo-) dalla rad. *kert- 
"cingere" è oltremodo difficile. A suo parere, da seguire è piuttosto l'idea di Meyer di un'origine latina o 
protoromanza. Comunque la sua proposta di deriv. da lat. circus, prmz. *cerc- presenta difficoltà fonetiche, 
quindi meglio pensare a un collegamento con lat.-(prmz.) circellus "anellino", circulus. La spirantizzazione 
della consonante interna nella voce alb. sarebbe dovuta all'influsso del sinonimo rreth. 
1671 Si tratta in realtà della var. di țărcălam, un regionalismo < ungh. cirkalom (< lat. circulum) secondo 
Șăineanu (1929), Scriban (1939), il NODEX (2002) nonché il DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/%C8%9B%C4%83rc%C4%83lan]. Lo stesso parere ha anche Ciorănescu 
(1958-1966: 825). 
1672 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9B%C4%83rc%C4%83lan]. 
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 Un'origine autoctona viene postulata per l'albanese da linguisti quali Meyer (1891: 

92; 1892a: 15), Philippide (1927: 738) (in seguito)1673, Tomaschek (1980: 62), Restelli 

(1956: 422-423) e Cimochowski (1955: 194-195). Tra questi, vi sono studiosi che 

semplicemente sostengono l'origine albanese della parola romena: Densusianu (1901: 354) 

(inizialmente), Treimer (1917: 395, 397)1674, Barić (1919: 11, 104, 106)1675, Capidan 

(1920/1921: 511-512; 1921/1922a: 551-552)1676 e Șăineanu (1929)1677. Tiktin (1989: 744) 

ritiene autoctono solo il romeno, sottintendendo una situazione di prestito nelle altre 

lingue. Altri invece considerano autoctone entrambe (implicando per il romeno 

un'appartenenza al sostrato): Pușcariu (1940: 178-179)1678, Rosetti (1962a: 120), Poghirc 

(1969: 351-352), Vraciu (1980: 137), Russu (1981: 403-405), Rădulescu (1981: 71), 

Brâncuș (1983: 122-124)1679, Ivănescu (1993: 314)1680 e Sala (2006: 83). Illyés (1988: 248) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1673 Philippide tuttavia separa rom. țarc da alb. thark, considerando il primo di origine oscura mentre il 
secondo autoctono. Ciorănescu (1958-1966: 825) riconosce l'origine ignota della voce rom. ma ne ammette la 
relazione con alb. thark. Egli aggiunge che tale confronto tuttavia fa poca chiarezza sulla storia della parola 
in questione. Anche Papahagi (1963: 1065) si limita a confrontare arom. țarcu con alb. thark "luogo chiuso 
con siepe" e ngr. τσάρκoς, così come il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Barc] con il rom. 
1674 Tremier afferma che, nel caso di interferenza lessicale fra due lingue o quando una lingua conserva 
antichi elementi lessicali presi da un'altra, destinata poi a estinguersi, Windisch osserva che il materiale preso 
a prestito riguarda in prima linea i sostantivi, che costituiscono la maggioranza, mentre i verbi seguono in 
seconda linea. 
1675 Barić inizialmente (1919: 11) considera alb. thark < *të-sark = rom. țarc; in seguito (1919: 104) afferma 
che accanto a thark in alb. deve essere esistito anche uno *tsark [cark], presumendo si tratti di un prestito di 
ritorno dal rom. ţarc. Barić (1919: 106) relaziona thark con thur < *ḱṛr-, aggiungendo che anche il gr. κύρτoς 
"nassa" mostra il grado u, però è difficile che sia imparentato con l'alb. 
1676 Capidan riprende la prima ipotesi di Barić, sostenendo che rom. țarc < *tsark < alb. *tësark < *të *sark 
< thark (caso secondo lui analogo a rom. șut, v. shytë, cfr. anche tëmbël "latte" < ëmblë "dolce"), cfr. thi 
"maiale" ~ lat. sūs, thaj "asciugare" ~ a. sl. suchъ ecc. Brâncuș (1983: 122-124) critica la tesi di Barić e 
Capidan in quanto non si può avere un *sark < thark (semmai il contrario) e inoltre l'articolo të non è 
giustificato in un sostantivo di questo tipo: l'esempio tëmbël < të ëmbël è un caso diverso, ovvero un 
aggettivo sostantivato neutro, con l'articolo proclitico të proprio di quel genere. 
1677 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9Barc]. 
1678 Sostenendo che i suoni /ts/ (țarc) e /dz/ dovevano essere frequenti presso i Traci e i Daci. 
1679 Brâncuș vede come sign. originario delle voci rom. e alb. (entrambi autoctone) quello di "recinto per lo 
svezzamento degli agnelli o dei capretti", come dimostrato anche dal vb. înțărcá. Per quanto riguarda l'alb., 
egli considera come var. più antica quella con l'affricata iniziale cark (sulla linea di Çabej, q. v.), anche dal 
punto di vista semantico (mentre thark significa solo "recinto per il bestiame, ovile"). Egli reputa possibile la 
relazione thark ~ thur (Meyer, q. v.) ma sostiene che anche il verbo dovrebbe provenire da una forma con 
affricata iniziale < ie. *ḱ. Secondo Brâncuș alb. thur parrebbe spiegare anche il rom. țărúș "palo corto e 
appuntito da un lato, il quale viene conficcato nel terreno per legarvi qualcosa o per stabilire un confine, una 
linea di demarcazione ecc.". Quest'ultima è ritenuta parola etimologicamente oscura da Șăineanu (1929), 
Scriban (1939) e il DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/%C8%9B%C4%83ru%C8%99]. Cihac (1879: 
432) dà come varr. anche țeruș, țerușă e fa derivare tutto dall'a. sl. cerŭ "terebinto", aggiungendo anche altre 
voci quali srb. cer, alb. cerr "cerro", rom. cer (anch'esso prob. direttamente dallo sl.). Lo sl. invece viene 
visto come prestito dal lat. cerrus. Giuglea critica tale tesi e ipotizza un lat. tĕrreus in quanto si tratta di un 
paletto conficcato nella terra. Tale etimologia viene ammessa da Meyer-Lübke (1935: 719). Ciorănescu 
(1958-1966) si oppone a entrambe le etimologie, riconoscendo l'origine ignota della parola in questione ma 
ipotizzando che si possa trattare di un der. di tarac, taraș "piolo, bastone", con riserva per via delle difficoltà 
fonetiche che ciò comporta. È curioso notare come nessuno dei linguisti qui menzionati abbia pensato che si 
possa trattare semplicemente di un derivato del rom. țară "terra". 
1680 Secondo cui si tratta di voci che dovevano esistere anche in illirico, ma di origine molto prob. daco-misia. 
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e Du Nay (1996: 76) sostengono che il sostrato del romeno sia protoalbanese, mentre 

Schumacher (2012: 49) più esplicitamente considera le forme romene come prestiti 

mutuati nel latino/romanzo balcanico dal protoalbanese. I principali etimi proposti sono i 

seguenti: 

 a) Rad. ie. *ḱṷer (base alb. *ḱvor-k-). 

 Meyer (1891: 92; 1892a: 15) fa derivare alb. thark da un'ipotetica base *thvor-ko- < 

*ḱvor-kos < rad. *ḱṷer-1681, dal cui grado debole ḱur- derivano alb. thur "cingere, 

recintare", gr. κύρτoς "nassa", got. haurds "recinto", voci prob. collegabili anche a lat. 

crātes "intreccio, graticcio", gr. κυρτία "id.", κάρταλoς "cesto, canestro", md. al. ted. hurt, 

hürde "recinto, staccionata". Egli aggiunge che la rad. *krt (con k velare, non palatale) in 

genere proposta per le voci in questione si basa sull'a. ind. krt "filare" e ciò non è 

ammissibile, poiché la filatura e l'intreccio sono processi molto diversi tra di loro. Oscuri 

secondo lui i rapporti tra le vocali. Orel in seguito (2000: 6) propenderà per la tesi di 

Meyer1682. 

 b) Rad. ie. *tṷer-. 

 Secondo Tomaschek (1980: 62) alb. thark e thur risalgono alla rad. ie. *tver-/*tvor- 

"girare; comprendere, contenere; recingere", collegando a essa anche i toponimi trac. 

Tyrida "Diomedis equorum stabula", Tυρί-στατα (in Bitinia, antica regione dell'Asia 

Minore affacciata sul Mar Nero e sul Mar di Marmara), Tυρό-διζα (presso Perinto, città 

della Tracia antica, sulla Propontide) ecc. Çabej (2006: 184) inizialmente reputa la tesi di 

Tomaschek come la più plausibile, anche se sarebbe l'unico caso in cui ie. *tṷ- > alb. th- in 

posizione iniziale, pur considerando possibile uno sviluppo tṷ > c (affricata /ts/) > th, cfr. 

ie. *tṷ > gr. s. Russu (1981: 403-405) essenzialmente segue la tesi di Tomaschek, ma 

applicandola anche al rom. e criticando il fatto che egli confonda la rad. *tṷer- "girare, 

roteare"1683 con l'omonima dal sign. di "comprendere, recingere". Russu ritiene come 

significato base delle voci alb. e rom. quello di "recinto" e fa risalire rom. țarcu < *tercu- 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1681 Secondo Restelli (1956: 423) la corrispondenza tra il grado ridotto di tale rad. e alb. thur "sarebbe 
perfetta", ma essa non trova corrispondenza al di fuori dell'alb. Le forme citate da Meyer presentano 
difficoltà fonetiche nel vocalismo radicale (da lui stesso riconosciute) e sono ricondotte a una rad. con velare 
iniziale ricavata da forme sanscrite e balto-slave: a. ind. kaṭa "reticolato, stuoia", kṛ-ṇa-tti "filare, torcere i 
fili", a. prus. korto "recinto", a. bulg. krątu "attorcigliato". Çabej (2006: 142-143) altresì critica la tesi di 
Meyer, in quanto gli esempi da lui riportati risalgono a una base in velare *kert-, *kerāt- che avrebbe dato un 
esito diverso in alb. Restelli pertanto riconduce thur alla rad. *sṷer- "palo" continuata in grado ridotto come 
nel lat. surus "ramo, germoglio", dim. surculus, surcellus; alla forma alb. inoltre corrisponderebbero a. ind. 
svaru "palo", a. al. ted. swirōn "piantar pali", md. al. ted. swir "palizzata". 
1682 Proponendo di tornare all'interpretazione data da Meyer in quanto la a può solo derivare da *ja, se thark 
va fatto derivare da thur "intrecciare". 
1683 Walde-Pokorny (1930: 749), Pokorny (1959: 1100). Secondo Solta (1980: 40-42) l'ipotesi di Russu va 
incontro a serie difficoltà fonetiche. 
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< *tér-ko- alla rad. ie. *tṷer- "stringere, recintare" ~ lit. tveriù, tvérti "includere, cingere", 

ãp-tvaras "recinto", tvártas "recinzione", tvorà, lett. tvāre "recinto", gr. σoρός "urna"1684, 

σώρακος "cesto, canestro", a. bulg. zatvoriti "chiudere", tvrъdъ "duro, compatto, fisso"1685 

ecc. Dal punto di vista semantico Russu vede una sovrapposizione del rom. staul, staur (< 

lat. stabulum) e degli slavismi ocol, obor ecc. 

 c) Rad. ie. con *ḱ- iniziale, prob. *ḱer-1686 (base alb. *ḱor-k-). 

 La tesi di Meyer viene rivista da Cimochowski (1955: 194-195), che considera il 

vb. alb. thur "intrecciare, intessere; tessere; assiepare" una var. monottonghizzata di thuer 

< *thor < ie. *ḱēr-ō, di cui è corradicale thark (< *ḱor-ko-s). Dalla stessa rad. vengono 

fatti derivare gr. καῖρoς "filo dell'ordito, orditura" e arm. sari-k "corda, legaccio". Tale tesi 

viene condivisa da Kalužskaja (2001: 48), che dà per la rad. ie. i signn. di "corda, filo di 

tessuto; intrecciare, intessere; stringere". Çabej (1964: 17-18; 1988: 134) ritiene 

relativamente tarda la fase intermedia *ç > *c del processo da lui supposto ie. *ḱ > *ç /tʃ/ 

> *c /ts/ > th /θ/1687. Questo poiché Jokl sostiene in modo convincente che le interdentali 

albanesi non sono apparse prima del sec. VIII d. C., come dimostrerebbero albanismi 

medievali come ngr. τσάρκoς "piccola stalla per bestiame minuto", rom. țarc e arom. țarcu 

che conterrebbero la fase precedente (*cark, ovvero con /ts/ iniziale) dell'attuale th (cfr. 

cep ~ thep, cicë ~ thithë, cipë ~ thipë ecc.). Çabej (2006: 142-143) reputa possibile una 

relazione tra alb. thur (Meyer), thar ~ ther "pungere, trafiggere" e thark poiché in alcune 

lingue il concetto di "recintare" viene reso con verbi il cui sign. primario è "pungere, 

trafiggere", cfr. ucr. tkaty "tessere", tknuty "pungere, trafiggere", sl. eccl. tykati (con 

apofonia) "trafiggere, pungere" (Vasmer), ted. sticken "ricamare" ~ stecken "infilare, 

conficcare", alb. thurimë "recinto" ~ thur "intrecciare, intessere; tessere; assiepare" e ted. 

Wand "muro" ~ winden "torcere; intrecciare; cingere" (Meringer). A suo parere, thark 

presenta una base apofonica thar ~ ther, mentre il vb. thur in ur conserva il riflesso di una 

sonante (ṛ) particolare, secondo Jokl un grado ridotto di or. Sia thur sia thark (sulla linea di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1684 Pokorny (1959: 1101). 
1685 Walde-Pokorny (1927: 750-751).	  
1686 Pokorny (1959: 577-578) tuttavia fa risalire a tale radice solo voci armene (sari-k῾ "fascia, corda" < 
*ḱerei ̯ā, sard "ragno" < *ḱṛ-ti-) e greche (καῖρoς "filo della cimosa, a cui è fissato l'ordito" < *ḱeri ̯-os). 
1687 Accanto a ie. *ǵ, *ǵʰ > *xh /dʒ/ > *x /dz/ > dh /ð/. Çabej rivisita leggermente la tesi del suo maestro Jokl, 
secondo cui alb. th /θ/ < *c /ts/ < *ć /tś/ < ie. ḱ. Secondo Pedersen (1900: 340) invece alb. th < *ś /ɕ/ < *ć /tś/ 
< ie. ḱ. Desnickaja (1978: 152; 1984: 306) predilige un percorso semplificato alb. th < *tś  < ie. *ḱ, tuttavia 
asserendo che la voce rom. può essere un elemento di sostrato oppure un prestito. Solta (1980: 40-42) e 
Janson (1986: 141-142) invece concordano con Çabej nel vedere nella parola rom. un prestito da una fase più 
antica dell'alb. Lo stesso viene inizialmente sostenuto da Orel (1998: 472), che considera thark < palb. 
*tserka, un der. di thur < palb. *tsuri ̯a. 
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Jokl, un prob. derivato col suff. -k in relazione apofonica col verbo thur1688, v. alb. bark) 

hanno secondo Çabej significati secondari rispetto a thar ~ ther (v. tharbët). Janson (1986: 

141-142) essenzialmente concorda con Çabej, ipotizzando che l'iniziale di thark doveva 

risalire a tś- (< ie. ḱ), suono che doveva persistere ancora intorno al 600 d. C., dato che il 

passaggio a th- sarebbe avvenuto dopo l'inizio dei contatti slavo-albanesi. Siccome la 

simbiosi romeno-albanese è secondo lui databile tra il VI e il IX sec., ne risulta che intorno 

al 600-700 d. C. in rom. la consonante suonava tś1689. Schumacher (2012: 46-50) ipotizza 

un suono originario *kj nella lingua base, che in alb. avrebbe conosciuto l'evoluzione *tsj > 

*ts > *tθ > θ, riportando come esempio parallelo lo sp. cruz /kruθ/ < /krutθe/ < /krutse/ < 

/krutsje/ < /krukje/ < lat. crucem. Le voci romene rappresentano secondo lui prestiti che il 

latino balcanico ha mutuato dal protoalbanese, così come il basc. gurutze "croce" nei 

confronti dello spagnolo medievale. Considerando che in latino il suono /ts/ nasce intorno 

al II sec. d. C., sarebbe questo il terminus post quem per la voce palb. mutuata in latino. 

Egli concorda con Meyer nel collegare thark al vb. thur, vedendovi un caso di apofonia 

come in ted. graben "scavare" ~ Gruft "tomba, cripta", Band "nastro, fascia" ~ Bund 

"fascio, mazzo". La rad. ie. sarebbe *ḱerH "intrecciare", dalla quale si ha anche ted. Hürde 

(< a. al. ted. hurd/hurt "recinto, ovile" ~ a. sass. harst "recinto, rete"), lat. crātis ecc. 

 d) Rad. ie. *serk-. 

 Restelli (1956: 422-423) accosta thark a gr. ἕρκoς "steccato, siepe"1690, ὁρκάνη 

"recinto", ὅρκoς "giuramento" (ovvero "ciò che chiude")1691, lat. sarciō "rappezzare, 

rammendare, riparare"1692, sarctus tectus *"intrecciato e coperto" (detto di casa), sarcĭna 

"fascio, mazzo" e quindi ipotizza una rad. ie. *serk-1693 con lo stesso grado apofonico di gr. 

ὁρκάνη e ὅρκoς. Tale tesi viene essenzialmente condivisa da Reichenkron (1966: 165), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1688 Punto condiviso da Desnickaja (1978: 152; 1984: 306). 
1689 Si tenga tuttavia conto che tś- = ć-, ovvero l'affricata alveolo-palatale sorda /ʨ/, è acusticamente molto 
simile all'affricata palato-alveolare sorda ç- /ʧ/ e non all'affricata alveolare sorda c- /ts/. 
1690 Beekes (2010: 460-461) ammette con riserva una rad. ie. *serk- "intrecciare; attorcigliare, avvolgere". La 
voce gr. parrebbe secondo lui un deverbale, anche se manca una forma verbale corrispondente. 
1691 Secondo Beekes (2010: 1103-1104) la parola gr. pare sia formalmente connessa a ἕρκoς per cui 
significherebbe "restrizione, vincolo, obbligo", cfr. ὅρκoι· δεσµοὶ σφραγῖδoς "bonds of a seal". Egli inoltre 
riferisce le tesi di Luther ("ὅρκoς is originally a magical power that fences in the swearer") e Hiersche (ὅρκoς 
= Στύξ, "by which the gods swear, and take it as the world-embracing fence, µέγας ὅρκoς") nonché quelle 
opposte di Benveniste (ὅρκoς = "sacralizing object", senza tuttavia fornire un'etimologia) e Leumann (ὅρκoς 
= lat. *sorcus o *surcus in surculus "twig", nel cui caso denoterebbe un bastone che viene alzato quando si 
giura; quindi ὄµνυµι "giurare" dovrebbe significare in origine "afferrare, stringere" e ὅρκoν ὀµόσαι "to grasp 
the staff"). 
1692 La voce lat. appartiene secondo Beekes (2010: 461) all'itt. šar-nin-k- (presente con infisso nasale) "to 
restore damage, make amends".	  
1693 Pokorny (1959: 912) riporta sotto tale rad. le voci gr., lat., itt. e anche umbr. sarsite "*sarcītē". 



	   288	  

Poghirc (1969: 351-352)1694 e Rădulescu (1981: 71)1695, che però la applicano sia all'alb. 

sia al rom. In particolare, Reichenkron apud Solta (1980: 41) per spiegare l'esito rom. ţ- 

(mentre ie. *s > alb. th viene ritenuto regolare) suppone per il rom. uno sviluppo fonetico 

*serk- > *si̯erk- > *ṣerk-; questa ṣ sarebbe stata espressa con ţ perché la s latina era 

diversa da quella dacica1696. 

 Un etimo turco viene proposto da Vasmer (1911: 170-171): rom. ţarc < osm. (< 

pers.) çark "ruota"1697, con facile sviluppo semantico a "cerchio, spazio circolare". Non 

vale a suo parere l'obiezione che dalla stessa parola turca provenga un altro termine diffuso 

nelle lingue balcaniche col sign. di "ruota dentata", perché ţarc apparterrebbe alla 

terminologia tecnica della pastorizia e avrebbe una storia diversa da quella dei turchismi 

balcanici comuni1698. 

 La tesi relativa a un etimo iranico viene formulata da Densusianu in seguito 

(1923/1924: 245-248)1699, discostandosi così dalla precedente etimologia albanese della 

voce romena. Egli, come nel caso di țap (v. alb. cjap), suppone per il rom. un'origine da 

una forma ir. *cark, con il mutamento č > c ritenuto proprio di alcuni dialetti iranici, cfr. 

pers. čarϰ, čerϰ "curva, svolta; cerchio; ruota", osset. calϰ (prestiti dal pers.: curd. čarϰ, 

afg. carϰ "ruota; curva", arm. čaϰr "rotazione, svolta"), pahl. čark (čaϰer), av. čaϰra- 

"ruota" a cui corrisponde a. ind. čakrá- "cerchio, ruota". Per quanto riguarda il lato 

semantico, il sign. di "luogo dove viene tenuto il bestiame" muove dal concetto di 

"circondare, accerchiare" o "intrecciare; recintare", cfr. rom. ocol "recinto (per gli animali), 

ovile", originariamente "cerchio, ruota", che assieme a ungh. akol viene dallo sl. okol 

"recinto" < kolo "ruota". Alb. thark proverrebbe da rom. țarc, considerando che th /θ/ in 

alb. appare nei prestiti accanto a c /ts/ e s (cfr. thithë, cicë, sisë). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1694 Poghirc ipotizza come etimo ultimo un ie. *ser- "mettere in fila, allineare; stringere, legare, intrecciare". 
La tesi di Russu presenta secondo lui difficoltà di natura semantica. Egli reputa ben attestata l'evoluzione ie. 
*s > alb. th basandosi su alb. thi ~ lat. sus e alb. thaj ~ lit. sausas, così come la corrispondenza alb. th ~ rom. 
ț. Le forme rom. e alb. proverrebbero da una rad. di grado apofonico o, con la nota evoluzione ie. *o > dac., 
alb. a. Egli inoltre considera rom. țăruș (v. Brâncuș) relazionato alla voce rom.; la mancanza della velare c la 
spiega attraverso alb. thur, mentre l'evoluzione semantica grazie a lat. palus ~ fr. palissade. 
1695 Secondo Rădulescu il cambio ie. *s- iniziale (oppure una *s "satem" < ie. *k) > alb. th- (> c-) è normale, 
mentre per il rom. si avrebbe *s- > *th- > *ț-. In seguito (1984: 92) egli parla di un mutamento *s- > rom. ț-, 
ritenendo rom. țarc e alb. thark/cark risalenti a ie. *ser-k-. 
1696 Per accettare l'ipotesi etimologica di Reichenkron bisognerebbe secondo Solta (1980: 40-42) supporre 
che anche nel passaggio dall'ie. s all'alb. th ci sia stato uno stadio intermedio tś. Tuttavia, Reichenkron non 
sembra considerare il rom. un prestito dall'alb. 
1697 Weigand (1910a: 229) afferma che per l'etimo di ţarc non si può prendere in considerazione l'alb. (< tc.) 
çark. 
1698 Ipotesi fantastica. La parola turca è passata regolarmente in rom. come cearc "cerchio, compasso" e non 
si capisce perché avrebbe dato luogo a un'altra forma con mutamento inspiegabile del suono iniziale e 
cambio di significato a dir poco bizzarro, nonostante quanto affermi Vasmer. 
1699 L'origine iranica secondo Ciorănescu (1958-1966: 825) "no es evidente". 
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 Un etimo preindoeuropeo viene infine presupposto da Paliga (2006: 194-195), 

secondo cui la rad. in questione per il rom. (e prob. anche per l'alb., dato che egli riporta 

come confronto anche thark) sarebbe *t-r-, *t-l-, cfr. antr. Țerbea (cognome), top. Țebea e 

țăruș (per quest'ultima voce v. Brâncuș). 

 III. Nonostante secondo Restelli, Poghirc e Rădulescu (q. v.) il suono iniziale in 

alb. provenga da un *s, Meyer (1892a: 43) e Huld (1984: 118) notano che il mutamento ie. 

*s- > alb. th- ha luogo in pochi casi1700. Pedersen (1900: 284), Çabej (1976a: 137) e Topalli 

(2007: 319) ammettono tale riflesso, ma solo quando la parola conteneva due fricative, di 

cui la seconda era susseguentemente caduta (si tratterebbe di un tipo di dissimilazione a 

distanza s-s > th-s). Tale tesi viene ammessa da Demiraj (1996: 212) e Luka (2010: 327). 

Demiraj tuttavia non considera molto antico il suono th, comunemente ritenuto proveniente 

da ie. *ḱ1701. L'età relativamente recente di th in albanese può essere indirettamente 

dimostrata grazie ai grecismi kandër "vaso per contenere l'olio" < a. gr. κάνθαρος, kandërr 

"insetto" < a. gr. κάνθαρος, trumzë "timo; lavanda" < a. gr. θρούµβη "santoreggia sarda 

(Satureja thymbra)", tarogzë "elmo" < gr. md. θώρακας, antr. Todër < gr. md. (biz.) 

Θεόδωρος1702. L'affricata alveolare c /ts/ in alb. potrebbe derivare da una s, ma si tratta di 

un fenomeno dalla distribuzione non omogenea e non antico1703, considerando che la stessa 

s odierna deriva dall'evoluzione di altri fonemi e la sua comparsa è legata soprattutto al 2° 

millennio. Tra questi suoni originari, è tuttavia probabile che il più antico da cui derivò la s 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1700 Alb. thaj "asciugare, seccare" < ie. *saṷs(o)- "secco, asciutto" secondo Topalli (2007: 119), *saus-ni ̯ō 
secondo Meyer (1892a: 43), *saus-ni-oA1 secondo Huld (1984: 118) mentre secondo Çabej apud Demiraj 
(1996: 212) < *thak-nj < *sauk-ni ̯ō (cfr. lit. saũsas, a. sl. suchъ "asciugo"); alb. thi "maiale" < ie. *sū-s 
"maiale, scrofa", lat. sūs, gr. σῦς, ὗς, a. al. ted. sū. Il riflesso *s > th per questi due casi viene ammesso da 
Luka (2010b: 321, 327). Per quanto riguarda invece alb. thes "sacco", Çabej (2006: 155-156) afferma che si 
tratta di un pl. singolarizzato da *thas, dove th, s rispetto a s, kk dell'a. gr σάκκoς sono atipiche rispetto al 
modo in cui si riflettono gli antichi grecismi in albanese; pertanto, sia l'alb. sia l'a. gr. sarebbero semitismi, 
cfr. fen. śag "tessuto di pelo equino; sacco; abito da lutto". Luka (2010b: 322) ribatte affermando che il suono 
-kk- finale può dare s se si trata di una labiovelare *kṷ seguita dalle vocali anteriori e, i (Pedersen) o, con 
riserva, può essere considerato come fase intermedia della palatale *ḱ o addirittura un riflesso diretto di tale 
palatale, ritenuto come caso particolare (similmente a quello *ḱ > s). I riflessi comunemente ammessi di ie. 
*s in alb. sono i seguenti: sh /ʃ/ indipendentemente dalla posizione, gj /ɟ/ davanti alle anteriori *e, *i, *a 
[davanti a vocali toniche secondo Çabej (2012: 87)] e prob. anche h davanti alle posteriori *o, *u [anche *a 
secondo Çabej (2012: 87)]. 
1701 Il riflesso ie. *ḱ > alb. th viene sostenuto da Pedersen (1900: 332), Çabej (1976a: 184), Demiraj (1996: 
185) e Topalli (2007: 286). Pedersen (1900: 340) fornisce come fasi intermedie una prima *ć e una seconda 
*ś, mentre Ölberg apud Demiraj (1996: 185) un'unica fase intermedia *ć (risalente al periodo preromano) da 
cui th (dopo l'anno 1000). 
1702 Topalli (2007: 334). 
1703 Per quanto riguarda gli sviluppi interni all'alb., cfr.: ca < sa, bretkocë < bretkosë, aci < asi, cup < sup, 
cillë "colazione" < sillë (cfr. sjell); in voci col pref. s- (cfrat "ostacolo fatto di siepe, pietre ecc., diga" < sfrat, 
cfurk < sfurk, cmir < smir); in voci col suff. -(ë)s (borc, endc, çilc, shkrepcë, vjerrcë); cmirë < smirë, kockë 
< koskë ecc. 
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alb. fosse proprio la palatale ie. ḱ1704. Tenendo conto della mancanza della c nei prestiti 

antichi, ma anche della sua presenza in tutte le parlate albanesi, comprese quelle della 

diaspora, è probabile che essa si sia formata prima della fase letteraria dell'alb. e prima 

dell'emigrazione degli arbëresh verso la Grecia e l'Italia, risalendo così ai sec. XI-XIII1705. 

La conoscenza attuale della fonetica storica albanese non permette di formulare ipotesi 

sull'esistenza di un suono /ts/ più antico in questa lingua. Alla luce di tali considerazioni, 

alb. cark1706 va ritenuto una var. dialettale, un prestito relativamente recente di origine 

prob. aromena1707. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1704 Si tratta tuttavia di un'ipotesi non corroborata in quanto avanzata da Meyer (1892a: 2 s.), ammessa da 
Topalli (2007: 287) ma contraddetta da Pedersen (1900: 340), che accetta solo il riflesso ie. *ḱ > alb. th, 
mentre fa derivare alb. s < ie. *kṷ davanti alle vocali anteriori e, i. Alcuni esempi del riflesso ie. *ḱ > alb. s: a) 
nesër "domani" < ie. *nōḱ, prossimo al got. nēhva "vicino", a. irl. nessa "vicino", ma Çabej (2012: 48), 
contrario ai riflessi s, z delle palatali ie., pur riportando le etimologie di linguisti come Meyer (che considera 
l'alb. in rapporto apofonico con l'irlandese antico, il gotico, osc. nēsimo- "il più vicino", a. ind. násati "arriva, 
giunge"), Pedersen [che ipotizza uno sviluppo semantico "di mattina presto, al buio" > "domani" come nel 
ted. morgen, all'interno dell'albanese < *nokti ̯o e più concretamente < *nati-herë (dove herë "volta" e herët 
"presto")], Barić [n-esër, dove *esër è prossimo al gr. ἠώς "alba", lit. aušrà "id.", alb. sillë "colazione", esëll 
"digiuno" (ma che assieme a natë "notte" secondo lo stesso Çabej viene usato per dare l'idea del mattino) ed 
eventualmente agon "albeggia"] e Vasmer (che parte da un composto in -herë, ma nes < ie. *(e)nōḱu "subito, 
al più presto; prossimamente"), optano per una spiegazione interna alla lingua: nesër (in Budi) < n esëll herë, 
nesëret (in Buzuku, Budi e Kristoforidhi) < n esëll heret, con n- come lo sl. za utro, rus. zavtra "domani", 
dove herë "volta" ricorre in molti altri composti o espressioni legate al giorno e alla notte, tra cui rrallëherë, 
rom. rareori "raramente". Orel (2000: 2) invece ritiene nesër < a. palb. *natšōr < ie *nokṷti ̯or, cfr. glls. 
neithiwr, neithwyr "la notte scorsa", bret. neizœr, neizür "id."; b) plas "scoppiare" < ie. *plēḱ- "lacerare, 
spezzare", cfr. lit. plėsziu "lacerare", ma Çabej (2012: 183-184) seguendo Pedersen (apud Çabej) lo considera 
una formazione onomatopeica autonoma, di una prossimità "elementare" al ted. platzen "scoppiare"; c) si 
(kësi, asi "tale") < ie. *ḱi "questo" (tema pronominale), arm. sa, a. sl. eccl. sь; d) qas "avvicinare" < ie. *keḱ-, 
cfr. a. sl. kosnąti "tocco". Secondo Orel (2000: 185) qas < a. palb. *keti ̯a, connesso con un isolato lit. kečiù, 
kėsti "allungarsi, distendere"; e) sup "spalla" < ie. *ḱup- "id." ~ av. supti-, md. b. ted. schuft "spalla di un 
bovino". Çabej (1988: 115) afferma che altre voci contenenti s non hanno nulla a che vedere con le palatali 
ie., p. es. sulem "precipitarsi; avventarsi, scagliarsi" che si collega internamente all'alb. con sjell "portare; 
colpire" (La Piana apud Çabej) e non all'a. sl. eccl. sъlati "mandare, inviare" (Meyer apud Çabej), mentre vis 
"luogo, posto", pl. vise (dial. anche vêse) non è accostabile (come ritiene Meyer apud Çabej) a gr. oἶκoς 
"casa, abitazione", lat. vicus "gruppo di case, quartiere, villaggio" ma è semplicemente il pl. antico di vend 
"id.", cfr. shpend "volatile, uccello" ~ pl. shpês. Secondo Orel (2000: 70) sup < palb. *tsupa, cfr. sct. śupti-. 
1705 Topalli (2007: 359). Egli (2007: 358) sostiene che uno strato determinato di prestiti [kurcetë < it. 
crocetta, ma kurçetë "collana" in Mann (1948: 229), cimë "estremità di una corda" < it. cima (ma prob. < 
ven. zima), cimocë "lunga cintura di lana" < cimozza, luciferr < it. lucifero, bucak "recipiente di legno per 
l'acqua" < sl. bûčak, carde "piccolo carico" < sl. čerda] testimonierebbe che all'epoca in cui tali voci 
penetrarono in alb., quest'ultimo non aveva l'affricata ç /tʃ/, il che permetterebbe di affermare che la c /ts/ in 
alb. si è formata prima della ç. Tale affermazione va contro il fenomeno dialettale ç > c [di cui Topalli (2007: 
356-357) riporta i seguenti esempi: cal < (i) çalë, capërlohem < çapëloj; callatë "elmo" < it. celata; carã 
"ciascuna delle due pietre del focolare" < sl. čeren; calinë "vecchio tipo di arma da fuoco" < sl. (bulg. čeló, 
srbcr. čelo); cimerikë "tipo di pianta; elleboro" < sl. čemerika; care "strega, maga" < a. sl. eccl. čarь, čara 
"magia" ecc.] e resta tuttora da verificare. È altresì probabile che le voci italiane penetrate vadano viste come 
venezianismi, considerando che il veneziano doveva avere varianti con /ts/ per le parole in questione 
(zimozza, luzifero ecc.). Topalli (2007: 358-359) inoltre osserva che nei prestiti sopraccitati non vi è un 
indebolimento in ë delle vocali pretoniche, supponendo che l'affricata c si sia formata quando tale fenomeno 
non era più attivo, ovvero nel periodo post-latino dell'albanese (2° millennio d. C.).	  
1706 Menzionato da vari studiosi romeni, albanesi ecc. ma non attestato sui dizionari albanesi consultati, 
eccezion fatta per il FGjSh (1954: 55). 
1707 Per Schumacher (2012: 50 nota 25) cark è un prestito di ritorno. 



	   291	  

 Detto ciò, l'etimologia di Çabej potrebbe essere effettivamente la più verosimile. 

Ciononostante, il gr. ἕρκoς "steccato, siepe" e ὁρκάνη "recinto" sono le voci più prossime 

all'alb. thark (il cui significato-base va ritenuto quello di "recinto"), ma presupporrebbero 

una rad. ie. *serk- dalla quale non è semplice spiegare un riflesso diretto th in alb. Tuttavia, 

non è impossibile che tale mutamento *s > th possa essere stato un fenomeno interno 

all'albanese, come sostiene Luka (2010b: 322). Egli infatti afferma che il suono s potrebbe 

essere una fase intermedia di una palatale aspirata *ḱh (per cui ie. *ḱh > *s > th)1708. In 

conclusione, l'origine ultima palatale del suono iniziale th in alb. è comunque difficilmente 

ricusabile dal punto di vista indoeuropeistico. 

 Per quanto riguarda il suono iniziale /ts/ in rom., esso può essere derivato da: 1) t + 

vocale anteriore (e, i); 2) k + semivocale (i̯, ṷ); 3) prestiti contenenti tale suono1709. Non è 

tuttavia escludibile, dal punto di vista romanistico, l'origine da un suono /tʃ/ (čark). La 

diffusione del rom. țarc in altre lingue anche al di fuori dei Balcani (grazie ai pastori 

nomadi romeni) ma soprattutto la varietà dei derivati in romeno e aromeno nonché la 

pressocché totale aproduttività dell'alb. thark restano in ultima analisi gli unici ostacoli 

all'ipotesi che si tratti di prestiti da una fase più antica dell'albanese. 

 

 

 urdhë, hurdhë, urdhe (f.), udhos, urth (m.) "tipo di formaggio" ~ rom., arom., 

megl. urdă "formaggio ovino fresco (simile alla ricotta)". 

 I. In base alle esigue attestazioni, ovvero arb. (Sicilia) udhos "formaggio, cacio"1710, 

t. (Përmet) hurdhë "tipo di formaggio"1711, hurdhë, urth, urdhe "tipo di formaggio con 

muffa"1712 e forse anche t. (Argirocastro) urle, (Berat) urlë "latte bollito con sale"1713, la 

voce alb. va ritenuta propriamente tosca. Urdă invece risulta essere voce panromena1714. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1708 Si tratta dell'ipotesi con cui Luka tenta di spiegare l'origine del top. Durrës "Durazzo" ~ gr. Δυρράχιoν; 
ma tale toponimo viene facilmente spiegabile dal latino, il quale accanto a Durrachium/Dyrrachium conosce 
anche la var. Durratium/Dyrratium (con il noto cambio ti ̯ > s in alb.). 
1709 Nandriș (1963: 129), che riferisce anche l'ipotesi di Graur secondo cui tale suono sia stato introdotto in 
rom. da prestiti, con una "notation graphique" s o z. 
1710 Meyer (1891: 455), Leotti (1937: 1542). 
1711 Kristoforidhi (1904: 31). 
1712 Mann (1948: 164). In base alle fonti da lui fornite, hurdhë è attestata dagli inizi del XX sec. 
1713 Mann (1948: 541). Potrebbe trattarsi di varr. regionali o di trascrizioni erronee con l al posto di ll. Il 
fenomeno dh /ð/ > ll /ɫ/ è secondo Topalli (2007: 337-338) diffuso soprattutto nel ghego sett., ma anche in 
quello centr. e in alcune parlate tosche mer. (soprattutto nell'area di Argirocastro), p. es. bandill "giovane 
ragazzo avvenente" < bandidh < ven. bandido, Barleci (cognome) < (i) bardhë "bianco" (Çabej), pill 
"vagina" < pidh. 
1714 Tiktin (1989: 792), DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urd%C4%83]. Secondo Tiktin urdă è 
attestato dalla metà del XVI sec.  
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 Il rom. conosce derivati quali: urdí "preparare l'urdă", urdar "colui che prepara 

l'urdă", urdeală "il mescolare la ricotta durante la preparazione", agg. urdaș, zăurdí 

(Banato) "far inacidire, far andare a male il latte; cagliare", urdoi "contenitore per l'urdă", 

urdarul "strumento a forme di pala con cui si mescola il preparato da cui si ricava 

l'urdă"1715, urda-vacii "lattona (Lepidium/Cardaria draba)"1716, top. Urda, Urdarii, Urdeș, 

Urdești, Urdeasca, antr. Urdă, Urde(a), Urdan, Urdaru, Urdăreanu1717 ecc. 

 La voce rom. è penetrata nelle seguenti lingue: gr. (epir.) oὖρδα, srb. urda "tipo di 

latticino", (or.) vurda, bulg. (h)urda, vurda, furda "formaggio fabbricato con latte dal quale 

è stata tolta la crema", urdica, urdička, ucr. urda, hurda, vurda1718, cec., slvc., pol. urda, 

hurda, ungh. orda (1548)1719, urda, sass. orden "tipo di formaggio"1720, urda, tc. urda1721; 

secondo Russu (1981: 411), anche nell'alb. urdhë. 

 II. Vi sono studiosi che ritengono autoctono solo il termine romeno, proveniente 

dal sostrato paleobalcanico di tale idioma. Tra questi vanno menzionati Hasdeu (1874: 

105)1722 (trac. *urud)1723, Capidan (1921/1922a: 470-472), Pascu (1922: 224; 1924a: 91) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1715 Russu (1981: 411). 
1716 Tiktin (1989: 792), DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urd%C4%83]. 
1717 Russu (1981: 411). 
1718 Con possibile prostesi di h- e v- secondo Wędkiewicz (1914: 272, 290). 
1719 Cihac (1879: 537) ipotizza per il rom. un'origine dall'ungh. orda "formaggio tenero", a sua volta parola 
ritenuta oscura. 
1720 Russu (1981: 411), Brâncuș (1983: 125). 
1721 Russu (1981: 411).	  
1722 Apud Capidan (1921/1922a: 472). 
1723 Da tale forma Hasdeu fa derivare rom. urdă, basandosi su zend. urud, confrontandola con rom. urdoáre 
"cispa" e con alb. udhós "cacio". Tale confronto verrà condiviso da numerosi studiosi, a partire da Meyer 
(1891: 455). Quanto al rom. urdoáre, si tratta di una parola fatta generalmente derivare da un lat. 
*horrĭdōrem < horridus. Etimologia discutibile ma ammessa da Scriban (1939), dal NODEX (2002) e dal 
DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urdoare]. Șăineanu (1929) [https://dexonline.ro/definitie/urdoare] 
la ritiene un der. di urdă, letter. "grasso dell'occhio", cfr. ted. Augenbutter "cispa". Ciorănescu (1958-1966: 
876) postula con riserva un'origine dal lat. odōrem, "con r propagada" come in cal. orduri "odore", 
supponendo che il sign. primitivo "fetore" sia stato confuso con quello di "sudiciume". Russu (1981: 414) 
invece, basandosi sul rom. e sul gruppo gmc. (dan. vaar, dial. var, isl. var "umido", sved. var, a. al. ted. 
warah "pus", norv. var "cispa", dial. "liquido denso, muco, melma", a. nord. vari "liquido, melma") ipotizza 
per essi una rad. com. *ṷer- "umido, bagnato", sotto la quale tuttavia Walde-Pokorny (1930: 268-269) e 
Pokorny (1959: 80) non menzionano le voci germaniche con i signn. dati da Russu (seguendo Falk-Torp) né 
tantomeno la parola romena. Cfr. anche rom. urdiná *"scorrazzare; dimenarsi; affannarsi" e "avere la 
diarrea", fatto derivare dal lat. ordināre da Șăineanu (1929), Scriban (1939), NODEX (2002) e DEX (2009) 
[https://dexonline.ro/definitie/urdina], nonché da Ciorănescu (1958-1966: 876). Russu (1981: 413) invece 
suppone una base ie. *ṷer-d- con grado vocalico ridotto che avrebbe dato voci dal sign. di "movimento 
(irregolare)" < rad. ie. *ṷer-, *ṷ(e)r-ed- "piegarsi; oscillare" ~ a. ind. ávradanta "si muove" [Walde-Pokorny 
(1930: 273)], gr. ῥαδινός, eol. βράδινος "flessibile; sottile; agile", got. wratōn "camminare, girovagare, 
viaggiare", isl. rata "camminare, vagare, viaggiare; incontrare, trovare" ecc. Secondo Russu, il sign. 
"camminare, muoversi" del rom. è secondario, sicché quello primario sarebbe "roteare, agitarsi, dimenarsi"; 
inoltre, l'elemento suffissale -i-n- parrebbe essere piuttosto di origine ie., non lat. 
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(urdă da un trac. *ur(ĭ)da < *ur-, cfr. gr. ὀρός, oὐρός "siero del latte"), Pușcariu 

(1924/1926b: 1399)1724, Russu (1981: 411-412) e Sala (2006: 85)1725. 

 In particolare, Capidan (1921/1922a: 470-472) considera urdă un prodotto caseario 

esclusivamente romeno, distinguibile in due varietà: a) un tipo di latticino simile alla 

ricotta, usato sia dagli Aromeni sia dai Romeni; b) un formaggio di latte grasso dalla forma 

sferica, di qualitò superiore, tipico degli Aromeni del Pindo, che i Bulgari della Macedonia 

chiamano vlaška urda e che è penetrato anche in alb. [v. sopra Kristoforidhi]. Capidan 

argomenta ciò affermando che in caso di un albanismo si avrebbe avuto arom. *urdză e 

rom. *urză, cfr. arom. bardzu, rom. barză < alb. bardhë (v.). Russu (1981: 411-412) 

sottolinea il fatto che urdă viene preparato tramite ebollizione del siero del latte, per cui 

egli suppone una base verbale *ur-d- "bollire" (con suffisso) < ie. *ṷer- "bollire"~ lit. 

vérdu, vìrti "sgorgare; bollire", versmẽ "sorgente", vỹrius "mulinello, vortice", lett. veřdu, 

viřt "scaturire; bollire", a. sl. vьrja, vьrěti "id.", virъ "gorgo, mulinello", izvorъ 

"sorgente"1726, aggiungendo che dal sign. di "bollire" si ha quello di "calore", cfr. lett. 

versme "vampa (di fuoco), fiamma; calore" ecc. Secondo Russu la voce rom. presenta un 

aspetto distintivo e originale, ossia un grado ridotto (*ur-) + elemento suffissale -d- 

(oppure -dh-) constatato anche in alcuni tra gli esempi baltici. 

 Altri linguisti si limitano a considerare rom. urdă come termine (pastorale) 

etimologicamente oscuro, come Meyer (1891: 455), Tiktin (1989: 792), Höeg (1926: 

152)1727, Șăineanu (1929)1728, Desnickaja (1984: 317)1729, il NODEX (2002) e il DEX 

(2009)1730. In particolare, Meyer (1891: 455) riporta un arb. (Sicilia) udhόs (< *urdhόs) 

"formaggio" e afferma che la voce in questione dovrebbe appartenere alle seguenti parole 

rimaste sinora etimologicamente oscure: rom., arom. urdă "ricotta", srb., ucr., cec., slvc. 

urda "latte coagulato, siero di latte ovino", pol. horda, ungh. orda "ricotta". Capidan 

(1921/1922a: 471) è scettico sulla voce ricostruita *urdhos e mette in dubbio un eventuale 

rapporto con rom., arom. urdă. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1724 Pușcariu considera urdhë un possibile romenismo. 
1725 Sala considera la voce rom. appartenente al sostrato traco-daco. 
1726 Walde-Pokorny (1930: 269), che include anche alb. vorbë "pentola di terracotta". L'accostamento alle 
voci balt. e sl. era già stato effettuato da Jokl (1911: 97). V. anche Pokorny (1959: 232), che non include 
vorbë. 
1727 Höeg, trattando il sarak. úrδa "le produit qui reste quand on a extrait le beurre du petit lait", ammette il 
confronto di Meyer con arom. urdă e alb. udhos, supponendo si tratti di un'antica parola balcanica. 
1728 Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urd%C4%83]. 
1729 Secondo la quale per il rom. urdă non ci sono corrispondenti alb. sicuri. 
1730 DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urd%C4%83]. 
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 Altri ancora vedono nell'albanese l'origine dalla parola in questione. Tra essi vanno 

menzionati Weigand (1910a: 229; 1926a: 274-275, 283)1731, Barić (1919: 28 nota 1; 1924: 

157-158), Jokl (1926c: 164), Vasmer (1958: 188)1732, Çabej (1964: 20-21)1733, Huld (1984: 

75) (hurdhë < *ksi̯orH-DeA2)1734 e Orel (1998: 487-488) (alb. urdhë < palb. *wurdā < 

*ṷṛdā o *ṷordā < ie. *ṷer- "bollire, bruciare")1735. In particolare, Barić inizialmente (1919: 

28 nota 1) ipotizza che alb. *(h)urdhë (> rom. urdă) possa risalire alla rad. *kher- 

"tagliente, acuto, acre, amaro". In seguito, lo studioso croato (1924: 157-158) postula una 

possibile relazione tra alb. *hurdhë e alb. gjizë "componente solido del latte cagliato" ~ 

xhīz (Scutari) "ricotta", che Jokl (1926c: 164) (secondo Barić, giustamente) riconduce a 

una base *ǵir-di̯ā (< ie. *sér-dh-i̯ā, dalla cui rad. anche lat. serum1736), mentre *hurdhë (> 

rom. urdă) a una base *sordhī (il che implica un diverso grado apofonico; rom. rd è 

regolare in quanto alb. rdh è recente). Alb. *hurdhë risalirebbe quindi secondo Barić a una 

forma ie. *sordhā. L'iniziale s- (palb. š) ha dato a suo parere ǵ da un lato e h dall'altro, a 

seconda del vario timbro delle vocali seguenti. 

 Altri ancora considerano sia il rom. sia l'alb. come parole autoctone (il che implica 

per il romeno un'appartenenza al sostrato paleobalcanico): Treimer (1917: 390-391)1737, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1731 Weigand (1910a: 229) afferma che rom. urdă "ricotta" prob. deriva dall'alb. urdhë "impetigine" (per cui 
esclude un'origine latina), poiché la massa coagulata della ricotta potrebbe ricordare la pelle ricoperta di bolle 
causate da tale infezione. Ipotesi respinta da Capidan (1921/1922a: 470-472) e Philippide (1927: 739-740). 
Çabej (2006: 210) altresì la esclude in quanto non corrispondente ai dati oggettivi dell'alb. In seguito, 
Weigand (1926a: 274-275, 283) aggiunge un'ulteriore ipotesi, non meno inverosimile della prima: alb. urdhë 
"tipo di formaggio" non andrebbe separato da urdhi, urth "muffa" (Elbasan), passato poi a significare "edera; 
impetigine" perché ricopre i muri risp. la pelle come farebbe la muffa. Pușcariu (1924/1926b: 1399) critica 
l'ipotesi di Weigand, affermando che il sign. di "muffa" dell'alb. urdhë fornito dal linguista tedesco è 
confrontabile con la voce rom. e si spiega grazie a quest'ultima, per cui è possibile che l'alb. sia un 
romenismo. 
1732 Vasmer afferma che rus. уpдa "formaggio caprino", ucr. urda, vurda "id." < rom., arom. urdă, mentre 
quest'ultimo appartiene all'alb. hurdhë "id.". 
1733 Çabej asserisce che l'affricata sorta da una palatale ie. e l'originaria dentale presente nel gruppo rd sono 
confluite in alb. in un unico suono, l'interdentale dh. Sicché mentre p. es. dhallë (v.) risale a una affricata (< 
palatale ie.), altre voci quali gardh (v.), udhos (~ rom. urdă), shkardhë (v., cfr. rom. zgardă) risalgono a una 
dentale, sottolineando l'esigenza di non usare più l'espressione "prestiti traci" (Weigand), bensì "antico-
albanesi". 
1734 V. quanto trattato da Huld relativamente ad alb. hirrë. 
1735 Orel ammette così la tesi di Russu (q. v.) ma la applica solo all'alb., ponendo a confronto anche arm. 
vaṙem "incendiare, accendere", lit. vìrti "cucinare, bollire", sl. *variti "id." Secondo lui è importante dal 
punto di vista semantico che alb. urdhë (e varr. urlë, hurdhë, quest'ultima con una h- prostetica secondaria) 
venga prodotto previa ebollizione del siero. Dall'alb. la voce sarebbe penetrata nelle altre lingue balcaniche e 
carpatiche, compreso rom. urdă. 
1736 Poghirc (1969: 352) riguardo a urdă esclude un'appartenenza alla rad. ie. *ser- (poiché s- cade solo in 
greco) se non partendo da una forma *hurda (s + u > alb. h). 
1737 Treimer afferma che le voci romene di origine albanese non fanno pensare a prestiti nel vero senso della 
parola. La primitiva forma di economia di un popolo non può essere a suo parere passata a un altro come 
dono culturale. Le espressioni alb. che si ritrovano in rom. appartengono al campo semantico 
dell'allevamento del bestiame e testimoniano una vita pastorale comune. Treimer quindi ritiene che gli 
elementi alb. in rom. non siano dovuti a "prestiti culturali" ma a un'antichissima simbiosi fra i due popoli. 
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Rosetti (1962a: 120-121), Poghirc (1969: 352), Simeonov (1971: 33-35)1738, Duridanov 

(1974: 51-59), Vraciu (1980: 138), Brâncuș (1983: 125-126) e Ivănescu (1993: 314)1739. 

Illyés (1988: 248) e Du Nay (1996: 76) invece sostengono che il sostrato del romeno sia 

protoalbanese.  

 In particolare, Duridanov (1974: 51-59) sostiene che si ha a che fare quasi 

certamente con una parola di sostrato continuata direttamente solo da rom. (e arom.) e alb. 

In tutte le altre lingue si tratta di un prestito recente dal rom. (o arom.). Come base del rom. 

urdă e dell'alb. udhos (< *urdhos) egli pone un dac. tardo *hurda (< *skurda < ie. *skṛda, 

dalla rad. *(s)ker- "tagliare"). Il sign. originario di *skurda, *hurda poteva essere "latte 

cagliato". A questa stessa rad. ie. pertiene secondo lui anche alb. hirrë (< *sker-nā) (v.). 

Brâncuș (1983: 125-126) a ragione considera alb. dh  < d, dato il noto mutamento rd > 

rdh. Egli quindi ipotizza un alb. com. *(h)urdë dalla rad. ie. proposta da Barić (q. v.), da 

cui si avrebbe poi avuto *urdhos, udhos (con -os come in hirros "siero"1740). Restano 

tuttavia oscuri a suo parere la caduta di r e il valore lessicale di -os, chiedendosi se 

quest'ultimo possa essere un suffisso in albanese. Le spiegazioni dal gr. o dal lat. vengono 

ritenute poco convincenti; in particolare, la tesi di Russu secondo Brâncuș non tiene conto 

del corrispondente alb. Brâncuș riporta le forme arom. (Albania) urθă, urδă e urllă, 

adattamenti di urdă alla pronuncia specifica albanese. 

 Un'origine greca1741 viene postulata da linguisti quali Giuglea (1923a: 582-587) e 

Diculescu (1924/1926: 454). Giuglea (1923a: 582-587) dà l'a. gr. ὀρός1742, ὀρρός "siero 

(del latte)" e derr. ὀρρόω "changer en petit-lait, faire aigrir", ὀρρώδης "séreux, qui 

ressemble à du petit-lait", ὀρρoπoσία "bevanda fatta con siero del latte", affermando che la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1738 Simeonov reputa il termine urda di larga diffusione nelle lingue europee orientali e meridionali e 
appartenente al sostrato balcanico. Esso viene collegato con osset. urs "latte" in quanto sarebbe risaputo che 
le lingue iraniche settentrionali come quelle degli Sciti, Sarmati, Alani, ecc. hanno esercitato un certo 
influsso sulle lingue dell'Europa orientale e meridionale. Perciò non sarebbe escluso che urda sia passato 
come prestito dall'iranico nella lingua dei Daci e dei Traci. Duridanov (1974: 57-59) critica questa tesi sia dal 
lato fonetico (la d di urda non può corrispondere alla s di urs) sia da quello semantico (la parola osseta 
significa "bianco", non "latte"). 
1739 Secondo il quale rom. urdă ~ alb. udhos "tipo di formaggio" dovevano esistere anche in illirico, ma la 
loro origine ultima è molto prob. daco-misia. 
1740 Confronto errato. Si tratta del vb. hirros per cui v. hirrë. 
1741 Poghirc (1969: 352) invece reputa poco probabile una simile origine. Le spiegazioni dal greco vengono 
ritenute poco convincenti anche da Brâncuș (1983: 125-126). 
1742 La voce gr., per l'assenza di spirito aspro, è secondo Ernout-Meillet (2001: 619) un prestito. Lat. serum 
assieme ad a. ind. saráḥ "che scorre, cola", sarít "corso d'acqua" risalgono a una rad. ie. *ser- "scorrere". 
Secondo Beekes (2010: 1108-1109) invece la parola gr. è ereditata dalla medesima rad. o da *sor-o-. Si 
tratterebbe di un nomen agentis ossitonizzato (come p. es. τρoφός), con psilosi [ovvero caduta dello spirito 
aspro, regolare nel greco antico in alcuni dialetti ionici ed eolici e nel neogreco, N. d. A.] ionica, imparentato 
ai "action noun" lat. serum, sct. sará- "flowing liquid", dalla rad. verbale *ser- "run, flow" conservata nel sct. 
sísarti, sárati, aor. ásarat. 
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parola greca è penetrata nella Románia occidentale e in germanico, ma altresì in quella 

orientale, sostituendosi a sĕrum1743 (preservato invece in quella occidentale). Partendo da 

uno dei derivati greci, egli formula la seguente etimologia: ὀρ(ρ)ώδης > *ŭr(o)da > *ŭr'da 

> úrdă, con cambio di accento come nella maggior parte dei grecismi latini. Il cambio o > 

u potrebbe essere avvenuto in latino (pŭrpŭra < gr. πoρφύρα), romeno (urmă < lat. orma < 

gr. ὀσµή) o potrebbe rappresentare un'alternanza dialettale propria del gr., cfr. att. ὅλoς ~ 

ion. oὗλoς, att. ὅρoς ~ ion. oὗρoς. Per quanto concerne la semantica, cfr. alb. kl'umështë 

"latte; siero del latte", md. al. ted. molken "latte; ciò che viene preparato dal latte", md. b. 

ted. molken "id.", alb. gjizë "formaggio; ricotta; latte cagliato" (Jokl). La voce rom. è 

penetrata in tutte le lingue slave sett. e mer. (cfr. bulg. della Macedonia vlaška urda) e 

anche nell'alb. urdhë, altrimenti in caso contrario si avrebbe avuto un rom. *urdză (come in 

barză < alb. bardhë, sulla linea di Capidan). La voce dovrebbe essere tuttavia penetrata 

anticamente in alb., cfr. urdhë, urdh-i, che significa anche "muffa", dovuto al fatto che 

l'urdă produce una muffa spiccatamente verde. La tesi di Giuglea viene essenzialmente 

ammessa da Diculescu (1924/1926: 454), il quale propone il seguente processo: gr. 

ὀρώδης, ion. *oὐρώδης (cfr. ion. oὐρός "siero") > *úrida > urdă. Il suff. gr. -ώδης 

potrebbe essere stato sostituito dal lat. -ida (cfr. καπν-ώδης < κάπνoς "fumo" ~ lat. fum-

idus < fumus). 

 Non sono mancate supposizioni relative a un'origine turca. Mladenov (1926/1927: 

156; 1941: 654) sostiene che bulg. urda e rom. urdă siano prestiti dal tc. vurda, urda, der. 

dal verbo (v)urmak "battere" (vur "batti!"), con un sign. originario di "latte battuto"1744. 

Ciorănescu (1958-1966: 876), dato che urdă è il risultato ottenuto da ciò che resta del 

siero, ipotizza con riserva un'origine da un tc. hurde "scarto, residuo", il che non sarebbe 

secondo lui storicamente impossibile, giacché molti termini della pastorizia sono di origine 

turca (cfr. rom. cioban, maia, odaie, cașcaval ecc.). Siccome tale ipotesi pone problemi di 

natura fonetica, egli suppone un prob. influsso del rom. urdoare "cispa", "con que es fácil 

asociarla", cfr. ted. Augenbutter "cispa" (Șăineanu). 

 Un'etimologia latina è stata tentata per il romeno da linguisti quali Scriban (1939) 

(horrĭda)1745 e Philippide (1927: 739-740) [(caseus) *uridus > urdă]1746. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1743 Ma v. per questo il § III di dhallë. 
1744 Ipotesi senza alcun fondamento scientifico. A parte la fantasiosa semantica, ricostruire un tc. *(v)ur-da è 
impensabile morfologicamente, perché non esiste un suff. di derivazione turco -da. Il tc. dial. urda 
"formaggio fatto con latte scremato" è sicuramente un romenismo (diretto o indiretto, tramite bulgaro). 
1745  Apud DEX (2009) [https://dexonline.ro/definitie/urd%C4%83]. Ipotesi a ragione reputata poco 
convincente da Brâncuș (1983: 125-126). 
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 Un'origine preindoeuropea è stata presupposta da Lahovary (1955: 345)1747 e Paliga 

(2006: 201)1748. 

 Hamp (1981a: 47-50) ritiene incomplete o inesatte tutte le etimologie proposte 

sinora. Lo studioso statunitense parte dall'ipotesi di Duridanov, ritenuta la più prossima 

alla verosimiglianza, affermando che la h- iniziale dell'alb. hurdhë, presente anche in 

polacco e in bulgaro, non è una semplice prostesi ma una testimonianza importante relativa 

alla forma originaria della parola. Egli ritiene come prestiti solo il neogreco (< arom.) e i 

dialetti bulg. or. della Tracia orientale (prob. dalle enclavi albanesi in quella regione). 

L'estensione compatta del termine in lingue come romeno, aromeno, ucraino, polacco, 

slovacco, ceco, bulgaro occ. e dialetti del Banato, serbo e albanese dimostra secondo lui 

che non si tratta semplicemente di una parola di sostrato o di un lessema comune albano-

romeno, bensì di una traccia più antica dell'insieme dei dialetti ie. che si estendevano a 

nord e ad est dei Carpazi e a cui appartengono anche l'albanese e le vestigia preromane del 

romeno. Pertanto, la presenza della parola in questione nelle lingue sl. non sarebbe 

avvenuta per tramite romeno ma attraverso dialetti ie. dell'area, assimilati dagli Slavi e 

dunque estinti; ciò sarebbe dimostrabile grazie alla conservazione della u, che altrimenti 

avrebbe dovuto subire una riduzione1749. Egli quindi propone la seguente etimologia: 

*sḱorH-dā > *sḱarHdā > *sḱārdā > *huǝrdä, identificando un suff. -dā che si aggiunge 

alla rad. *sḱerH- in comune con hirrë (v.)1750. 

 III. Rom. urdă è un latticino ottenuto dalla cottura del siero del latte, similmente 

alla ricotta italiana. L'ipotesi di Russu (ie. *ṷer-1751, q. v.), che implica un sign.-base di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1746 Partendo dal gr. ὀρός, oὐρός "siero del latte" ma considerando difficilmente spiegabile l'etimologia di 
Giuglea. Il genere f. della voce rom. sarebbe dovuto ad analogia con brânză "formaggio". 
1747 Lahovary raffronta sulla linea di Meyer e Brâncuș (q. v.) rom. urdă "formaggio bianco ottenuto dal siero 
del latte" ad alb. udhos "formaggio", ma anche a berb. urri "burro" e ngr. ὀρρός "siero del latte", sostenendo 
che la voce in questione, mutuata da parte dei pastori nomadi romeni del Medioevo, i quali vagarono per i 
Balcani giungendo fino ai Carpazi settentrionali, si trova anche in lingue slave limitrofe. Trattandosi a suo 
parere di un termine prelatino, egli suppone un confronto con le rad. preie. ur, id, ud, di, d che designano 
l'acqua, "ciò che è liquido" oppure, in questo caso, la parte più liquida del latte, ossia il siero, con cui si 
produce il formaggio. Egli inotre ipotizza un confronto anche con basc. urin "grasso". 
1748 Paliga confronta la voce rom. dal sign. di "a special type of cheese, obtained by coagulated milk at the 
surface of a recipient" a quella alb., entrambe "essential term of traditional vocabulary" e le fa risalire a una 
rad. preie. *ur-, ricostruendo un sign. originario di "part which climbs/goes up to the surface of a liquid". 
1749 Si tenga presente che l'origine di ъ prob. risale a una *ŭ breve proto-balto-slava (cfr. lat. angulus ~ a. sl. 
eccl. ǫgъlъ). Duridanov (q. v.) insisteva che, qualora bulg. urda fosse stata una voce di sostrato (Simeonov), 
essa avrebbe prodotto un riflesso dello yer (ъ) nelle lingue moderne. Secondo Hamp invece, ciò non è affatto 
necessario, poiché all'epoca della penetrazione di questa voce lo slavo presentava uno stadio avanzato di 
riduzione dello yer. Perciò, secondo lui non si può sapere in che modo qualitativo era stata recepita la u. 
1750 Basandosi sul presunto rapporto zorrë "intestino, budello" (< *gṷērnā < *gṷerHnā) ~ zgurdhë "intestino 
crasso, ano" (< gurdhë < *guǝrđë < *gōrđā < *gṷārdā < *gṷarHdā < *(z-) *gṷorH-dā). 
1751 L'alb. vorbë "pentola di terracotta; ansa", diversamente da come ipotizza Walde-Pokorny (1930: 269) e 
Fraenkel (1965: 1263), va ricondotto [d'accordo con Çabej (2006: 269)] assieme a vorbull "vortice; pozzo, 
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"bollire" pare essere quella più verosimile, ma va applicata anche all'albanese. Un presunto 

suff. *-dV ereditato in romeno è oscuro, ma l'alb. ha il suff. -dhë, fossilizzato e 

documentato in pochi sostantivi quali vadhë/vodhë "sorbo" (prob. < *vo, cfr. a. gr. ὄα, ion. 

ὄη, oἴη "sorbo" 1752 ), zgurdhë "intestino crasso, ano" (~ zguer < zgor "cavità; 

diaframma"1753) e prob. anche shpardh(ë) "farnetto (Quercus frainetto)"1754. In base anche 

alle forme dialettali albanesi e ai loro significati, si può ipotizzare che si tratti di una parola 

ereditata in rom. e alb. da un fondo paleobalcanico comune, anche se un influsso romeno 

più recente sull'albanese (diretto o di tramite slavo) è plausibile per il tipo (h)urdh-1755. 

Nulla impedisce che la h- iniziale sia una prostesi, dato che in alb. si hanno anche forme 

apparentemente più arcaiche con u- iniziale e dato che il fenomeno in questione è ben noto, 

anche in altre lingue, cfr. bulg., pol. ecc.1756. A ciò va aggiunto il fatto che in albanese si 

tratta di una parola dialettale, scarsamente documentata e con sviluppi fonetici poco 

perspicui. In particolare, l'alb. dial. udhos "cacio, formaggio" presenta un caso complesso, 

sia per lo sviluppo singolare rd(h) > d(h) (dato che la vibrante viene conservata in tale 

posizione1757) sia per il suff. -os, estremamente raro nei sostantivi albanesi1758. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
luogo profondo dove l'acqua fa vortice" e gh. sett. vorbëtinë "dolina" a una base palb. *ṷērb(h)ā, dalla 
omonima rad. ie. *ṷer- "girare, voltare" [lat. vertō, a. ind. vartati(-tē), per cui v. Pokorny (1959: 1156-1158)]. 
Ciononostante, grazie al rom. volbură "vento forte con trombe d'aria, turbine; vortice d'acqua; convolvolo, 
vilucchio (Convolvulus arvensis)" è verosimile l'interferenza con una forma lat. *volvula < volvo. 
1752 Çabej (2006: 216). 
1753 Çabej (2006: 295-296). 
1754 Xhuvani-Çabej (1962: 31), i quali sostengono l'esistenza di un alb. shpar. Essi riferiscono anche il parere 
di Jokl secondo cui si tratterebbe di un suff. che aveva funzione collettiva, legato allo sl. -da (pravda).	  
1755 Il nesso alb. rd normalmente si evolve come rdh, fenomeno antico ma che è proseguito fino ai contatti 
con il mondo slavo, v. Çabej (2012: 71), Demiraj (1996: 216-217). Cfr. gardh "recinto" < *gardʰas < 
*gʰordʰos ~ lit. gardas; hudhër < hurdhë [< palb. *skurdā, Orel (2000: 44)] ~ gr. σκόρδον "aglio"; shurdh < 
lat. surdus, urdhën/urdhër < lat. ordinem, kordhë "corda di strumento musicale fatta di intestino; kukurec 
(budella di agnello intrecciate e arrostite); corda d'arco; laccio o fune fatta di budella" < it. corda (o lat. 
chorda). Riguardo a casi quali kordhë "sciabola, spada" < srbcr. kôrda, alb. perdhe (accanto alla var. 
predominante perde) "tenda" < tc. perde ecc. v. alb. gardh, § III. 
1756 Cfr. lat. otus > hutë "gufo", arcus > hark "arco", armissarius > harmëshuar "stallone". Da ritenersi 
prostetica anche la v- iniziale nelle altre lingue, poiché è un suono che si può sviluppare facilmente davanti a 
u-. 
1757 Cfr. çerdhe "nido" < ie. *sḱerdʰ- ~ a. ind. śardha "gregge, mandria", got. haírda "gregge", a. bulg. črĕda 
"fila; mandria"; pjerdh "scoreggiare" < palb. *perda < ie. *perd- "id." ~ sct. párdate, gr. πέρδοµαι, a. al. ted. 
ferzan, lit. pérdžiu, pérsti; gardh "recinto" < ie. *gʰord- ~ lat. hortus, lit. gardas "ovile, stabbio, recinto", got. 
gards. 
1758 Il suff. -os secondo Xhuvani-Çabej (1962: 79) forma pochi aggettivi denominali e deverbali con sign. 
peggiorativo. In particolare, esso in alb. rappresenta un'abbreviazione del part. aggettivato (laparos < i 
laparosun "sporcato, insudiciato", zios < i ziosun "annerito"). Un altro suff. è secondo Xhuvani-Çabej (1962: 
79-80) -osë, ma documentato anche come -os in Mann (1948: 260) e Godin apud Çabej (2014: 274), che 
forma un numero molto esiguo di sostantivi denominali e deverbali, concreti e astratti, p. es.: makros(ë) "alga 
marina; alga verde (in acque stagnanti)" (prob. anche makaros "lemna, lenticchia d'acqua") < makër 
"secrezioni del bestiame gravido poco prima di partorire, acque" ~ makë "membrana che si forma sulle acque 
stagnanti; crema del latte; sostanza vischiosa", secondo Çabej (2014: 273-274) dal sign. originario di 
"liquido, umidità"; shijosë < shij "trebbiare". 
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 Una base ie. *skordā o *sḱordā (< ie. *(s)ker- "tagliare") da cui *sḱārdā*/skārdā 

(Hamp) e quindi prob. *hordā > (h)urda, pur non impossibile a priori, risulta macchinosa e 

priva di attestazioni ie. Inoltre, è difficile ipotizzare (come vorrebbero Duridanov, Hamp e 

Huld) che dalla medesima rad. si possa avere alb. hirrë "siero del latte" (v.). 
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3. CONCLUSIONI 
 

 

 

 

3.1 Le origini dell'albanese 

 

 Molto si è scritto sull'etnogenesi albanese, ma non si ha alcuna certezza scientifica in 

base alla quale sancire che la lingua schipetara sia erede dell'illirico (o illirico 

meridionale), del tracio (quello che p. es. doveva parlare la tribù dei Besoi) o del daco-

misio, innanzitutto per il semplice motivo che queste lingue restano pressocché ignote. 

 Il primo a occuparsi in modo approfondito della lingua e storia degli Albanesi è stato 

Johann Erich Thunmann (1774: 240 s.), il quale ne sostiene l'origine illirica. In base alle 

notizie fornite da Tolomeo (II sec.) sulla città di Ἀλβανόπολις, lo studioso svedese 

considera come patria degli Albanesi l'area montuosa tra i fiumi Drin e Shkumbin. La tesi 

illirica viene condivisa da	   Johann Georg von Hahn (1854: 214)1759 e da Gustav Meyer, 

fondatore dell'albanologia scientifica. 

 Secondo Hirt (1898: 179-188; 1905: 140-142) la sola lingua con cui l'albanese può 

rapportarsi è il tracio, soprattutto per la somiglianza che, nel corso del suo sviluppo, la 

lingua schipetara mostra col romeno, ritenuto lingua romanza su base tracia1760, mentre 

l'illirico è ritenuto lingua kentum1761. Le argomentazioni di Hirt vengono riprese da Barić 

(1955: 30-45) sulla base di dati prettamente fonetici, giudicando il tracio come anello di 

congiunzione tra albanese e armeno. 

 Weigand (1927a: 227-251), contrario alla tesi illirica, sostiene un'origine tracia 

dell'albanese con le seguenti argomentazioni: 1) Se è vero che gli Albanesi risiedono 

sull'area dell'antica Illiria dal Medioevo, nulla si sa sulle loro sedi precedenti. Inoltre, i loro 

toponimi (Lissus, Scodra ecc.) non sono etimologizzabili tramite l'albanese. 2) Gli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1759 Secondo il filologo austriaco già in epoca greco-romana gli Albanesi abitavano il territorio attuale. 
1760 Secondo Hirt anche l'alb. era sul punto di diventare una lingua romanza grazie al forte influsso del latino. 
Siccome nel trattamento delle parole di origine latina i due idiomi denotano una notevolissima somiglianza, 
ciò fa presumere che l'elemento popolare basico fosse lo stesso. Il rapporto fra alb. e rom. è a suo parere 
paragonabile a quello fra osseto e armeno e, se in quel caso si è presupposta l'identicità del sostrato, ciò 
varrebbe anche in questo caso. Hirt comunque riconosce che fra tracio e alb. sono riscontrabili anche notevoli 
divergenze.  
1761 Concludendo, secondo Hirt l'alb. sarebbe stato, sin dalle sue origini, una lingua mista, alla quale avrebbe 
contribuito indubbiamente anche l'illirico. Di Giovine (1979: 397) reputa il carattere kentum dell'illirico 
estremamente incerto. Inoltre, concordanze romeno-bulgaro-albanesi quali la riduzione delle vocali atone o la 
posposizione dell'articolo sono ritenute del tutto secondarie per quanto riguarda l'albanese. 
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Albanesi si definiscono Shqipëtar, in discontinuità con le denominazioni antiche. 3) I 

toponimi latini della regione hanno un aspetto fonetico di tipo dalmatico antico, non 

albanese (o romeno), e indicano perciò che gli Albanesi provengono dalla Tracia. 4) Il 

vocabolario albanese relativo alla marineria e alla pesca è in gran parte di origine straniera. 

5) Ci sono elementi lessicali traci o daci spiegabili tramite l'albanese, p. es.: il fitonimo 

dac. µαντία ricorda l'alb. mannë, mandë "mora"; amalusta "camomilla" è relazionabile con 

l'alb. am(b)ël "dolce"; il primo elemento del nome Burebista, re dei Daci, fa pensare 

all'alb. burr(ë) "uomo"1762. 

 Russu (1959: 113-115), che sostiene l'origine traco-dacica del romeno in base 

all'elemento di sostrato in comune con l'albanese, vede in quest'ultimo un possibile 

discendente diretto del tracio: il traco-daco si sarebbe romanizzato in scala minore e in un 

periodo più tardo rispetto all'illirico, in linea con la latinizzazione parziale dell'albanese. 

 Jokl (1963: 113-156) assume una posizione intermedia che mette in luce come 

l'albanese abbia rapporti tanto con l'illirico quanto col tracio. Egli fissa i seguenti criteri per 

ricercare la patria originaria degli Albanesi, escludendo che essa sia la costa adriatica: 1) 

Un territorio dove Illiri e Traci erano in contatto. 2) Uno spazio che rientra nei confini 

della romanità da epoca relativamente recente. 3) Tale spazio è sito in prossimità della 

culla della romenità. 4) Esso inoltre non è estraneo all'influsso greco. In base a queste 

considerazioni Jokl ritiene che un tale territorio possa identificarsi con l'antica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1762 Solta (1980: 110-115) afferma che a Weigand si può ribattere come segue: 1) Non importa se i territori 
albanese e illirico coincidano in tutto o in parte; rilevante è chiedersi se all'etnogenesi alb. abbia contribuito 
una componente illirica, e la risposta quasi certamente non può che essere secondo lui affermativa. Circa i 
toponimi, è secondo Solta un dato di fatto che essi risalgono in genere a strati più antichi; bisogna sempre 
tenere in conto la possibilità di un sostrato preie., paleobalc. Comunque, a suo parere ci sono chiare 
corrispondenze p. es. fra Dalmatia, Delminium e alb. dele, delme "pecora" o fra Oὐλκίνιoν (alb. Ulqin, srbcr. 
Ulcinj, Montenegro) e alb. ulk "lupo". Çabej ha sostenuto che parecchi toponimi suffragano l'ipotesi della 
continuità illiro-albanese. 2) Il nome antico (con elemento alb-/arb-) è conservato dagli albanesi emigrati in 
Italia e Grecia (Arbëri) dopo il XIV/XV sec., quindi l'etnico Shqip- è sicuramente recente. Del resto i topp. 
Arbën, Arbëria sono attestati anche sul suolo alb. Accertata l'antichità di questo nome, resta secondo Solta da 
stabilire se con ciò si può dimostrare la relativa autoctonia degli Albanesi: Çabej ne è convinto, Stadtmüller 
resta scettico. 3) Secondo Solta, non si capisce in primo luogo perché topp. come Petrosa, Valbona ecc. 
dovrebbero avere un aspetto dalmatico, tenuto conto del vocalismo veglioto; in secondo luogo, se certi topp. 
non rispecchiano lo sviluppo fonetico alb. ciò si può spiegare semplicemente col fatto che "essi possono non 
essere stati sempre in bocca albanese" (Stadtmüller). Çabej avanza anche l'ipotesi che alcuni topp. potrebbero 
essere stati coniati dagli albanesi stessi sulla base di appellativi lat. assunti come prestiti. 4) Çabej fa notare 
che buona parte della terminologia relativa al mare (det, gji, mat, ecc.) appartiene al lessico ereditario; 
sottolinea inoltre che anche il vocabolario marinaresco dei greci è fitto di prestiti. 5) In linea di principio, 
Solta conclude che l'alb. può certo continuare elementi balcanici per i quali non si possono tracciare confini 
chiaramente delimitati. Del resto, anche per quanto riguarda i rapporti ill.-alb. si trovano esempi che 
oltrepassano i territori illirico e albanese: cfr. Ragusium ~ alb. rrush "uva", Brundisium, Brindia ~ alb. bri, 
brini "corno", Pelagonia ~ alb. pellg "pozza, pozzanghera". 
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Dardania1763. Parecchi studiosi seguono Jokl, tra cui Reichenkron (1959: 169; 1960: 

349)1764, Popović (1960: 84) e Tagliavini (1965: 23 s.), anche se Popović usa una 

formulazione un po' diversa: gli Albanesi parlano un dialetto tracio, ma hanno abitato nei 

Balcani orientali, nell'odierna Serbia meridionale o Macedonia settentrionale. Anche 

Puşcariu1765 è incline a vedere la Dardania come patria degli antenati degli Albanesi, pur 

ritenendo che questi ultimi abbiano occupato le sedi attuali fin da epoca antica, sulla base 

degli Ἀλβανοί di Tolomeo. 

 La tesi di Thunmann verrà contestata da Stadtmüller (1966: 39, 88, 117 s., 159), il 

quale sostiene che gli antenati degli Albanesi avevano il centro del loro spazio vitale nel 

distretto di Mat, dove non ci sarebbe traccia di influsso romano1766. Grazie al suo 

isolamento, tale territorio avrebbe preservato un'effettiva indipendenza dalle tre grandi 

entità vicine (Impero Romano d'Oriente, Bulgaria e Principato di Zeta)1767. Stadtmüller 

(1966: 178-179) tuttavia concluderà il suo studio asserendo che il termine Ἀλβανοί usato 

da Tolomeo non identifica con certezza né gli Albanesi di oggi né i loro presunti antenati (i 

Protoalbanesi). A conforto di ciò, Tolomeo parla degli Ἀλβανοί in un passo dove cita 

anche la città di Ἀλβανόπολις, mentre i Protoalbanesi erano secondo Stadtmüller pastori 

nomadi che solo in minima misura praticavano l'agricoltura e non conoscevano né villaggi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1763 Una simile ipotesi non è ritenuta credibile da Stadtmüller (1966: 43) perché l'antica Dardania era già 
totalmente romanizzata tra il IV e il V sec. 
1764 Il romanista e balcanologo tedesco riconosce l'importanza della Dardania per la storia del latino nella 
Penisola Balcanica e per lo sviluppo del romeno. Ammettendo che la Dardania era anche il luogo dove gli 
Albanesi vivevano durante il dominio romano dei Balcani, Reichenkron enfatizza l'importanza dei rapporti 
stretti e molteplici tra albanese e romeno: secondo lui (1958: 80-83) le parole romene che hanno 
corrispondenti in alb. sono presumibilmente sorte in gran parte proprio nell'antica Dardania. A ciò egli 
aggiunge il vocabolario cristiano di origine latina in romeno, il quale poteva essere adottato dagli antenati dei 
Romeni solo in un territorio in cui predominava il latino. È quindi secondo lui probabile che proprio dalla 
Dardania si verificò la prima espansione degli antichi Romeni ("Urrumänentum"). 
1765 Apud Solta (1980: 115). 
1766 Solta (1980: 116) obietta che, se si ammette che gli Alb. siano originari di una zona non romanizzata, 
questo sarebbe un caso eccezionale all'interno di un'area compatta dove la romanizzazione era generalizzata. 
Secondo lui l'elemento lat. ha contribuito fattivamente alla formazione della lingua alb. 
1767 Stando a quanto riferito dall'albanologo tedesco, intorno al 600 gli Slavi, al loro arrivo nell'Albania 
settentrionale, vi hanno trovato Protoalbanesi in parte romanizzati. Nel corso del tempo, coloni slavi si 
sarebbero insediati anche nella regione del Mat, sia da occidente sia da oriente, occupandone le valli, mentre 
le regioni alpine rimanevano dominio dei pastori nomadi antico-albanesi. I toponimi e prestiti slavi 
dimostrano secondo Stadtmüller che i due popoli sono vissuti in stretta simbiosi, rafforzatasi quando gli 
Albanesi hanno occupato, a partire dal XI sec., le zone costiere della bassa Albania dove erano insediati 
prima gli Slavi. Secondo Stadtmüller (1966: 33), prima del XI sec. c'era una piccola isola linguistica 
protoalbanese stretta fra romanità (di cui si manteneva da una parte la costa dalmata e dall'altra la cosiddetta 
Romania) e grecità (quest'ultima ridotta alle zone costiere dello Ionio, Egeo e Mar Nero). Stando alle 
testimonianze di Georgios Akropolites apud Stadtmüller (1966: 172-173), Ἄρβανον (lat. Arbanum) o 
Ἄλβανον era una regione che comprendeva da un lato il territorio intorno alla valle dello Shkumbin (Via 
Egnatia), dall'altro la regione del Mat, la pianura antistante di Croia (alb. Krujë) e l'area montuosa del Drin. 
Secondo Stadtmüller (1966: 167) è certo che Ἄρβανον si riferisse a una zona montuosa dell'Albania interna, 
situabile all'incirca sulla linea tra Petrula e Dibra. Con ciò si confermerebbe la tesi già nota secondo la quale 
lo spazio vitale del popolo albanese tra XI e XIII sec. coincidesse con l'Albania odierna. 
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né città. A Stadtmüller va riconosciuto un importante contributo alla questione: egli mette 

in risalto la necessità di distinguere fra patria (originaria) e spazio vitale: non è possibile 

determinare una "patria originaria" nel vero senso del termine, tutt'al più si può parlare 

dello spazio vitale più anticamente riconoscibile. Secondo lui, p. es. i Romeni non avevano 

una "patria" chiaramente delimitata, ma piuttosto uno spazio vitale ampiamente esteso nei 

Balcani, sicché l'interferenza albano-romena poteva verificarsi facilmente. Il fatto che sia 

gli Albanesi sia i Romeni fossero dediti alla pastorizia nomade rende secondo Stadtmüller 

incerta la localizzazione dei loro influssi reciproci. 

 Dečev (1960: 190-198) esprime una tesi nettamente favorevole all'origine tracia, 

supportandola con argomentazioni fonetiche: le isoglosse albano-romene di origine latina 

mostrerebbero sviluppi analoghi a quelli del tracio. P. es. rom. zgaibă, alb. zgjebe < lat. 

scabies sarebbe da confrontare per l'iniziale zg- col trac. Zγεβδης1768. Quanto all'origine 

degli Albanesi, Dečev respinge la tesi di Weigand e difende con vigore quella di Patsch, 

secondo cui l'Adriatico orientale un tempo era abitato dai Traci e solo più tardi sarebbe 

caduto sotto il giogo illirico. 

 Georgiev (1960: 1-19), le cui idee sono in netto contrasto con quelle degli studiosi 

albanesi, in particolare con quelle di Çabej, sostiene l'origine daco-misia degli Albanesi. 

Riconosce alla Dardania un ruolo, ma solo in quanto i Daco-Misii si sarebbero spinti dalle 

loro sedi a nord del Danubio verso la Balcania centrale, la Dardania e regioni contermini. 

Da lì poi sarebbero passati all'odierna Albania1769. Tale tesi viene applicata da vari studiosi 

romeni, tra cui spiccano Rosetti (1978: 79-80) e Ivănescu (1993: 309-310), alla lingua 

romena, ma non a quella albanese, alla quale viene riconosciuta l'origine illirica1770. 

Secondo Ivănescu, le voci comuni a romeno e albanese si trovavano anche in illirico, ma 

anche in quest'ultimo sarebbero state molto probabilmente di origine daco-misia. 

 La teoria illirica, strenuamente propugnata dalla comunità scientifica albanese, viene 

infatti ripresa da Jorgji Gjinari (1969: 72-73), il quale critica la tesi di Georgiev adducendo 

anche motivi morfologici: il modello di composizione daco e tracio mostra l'ordine 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1768 Secondo Solta (1980: 117) va però detto che parecchi sviluppi fonetici significativi propri dell'alb., p. es. 
riguardo al vocalismo, non trovano alcun parallelo nelle fonti traciche. 
1769 Solta (1980: 117-118) obietta che i dati linguistici su cui si basa Georgiev convincono poco: è un'impresa 
ardua porre in relazione i suoni del daco-misio (del resto difficilmente distinguibile dal tracio) con la fonetica 
albanese. 
1770 Ismajli (2012: 188) obietta che, siccome il romeno non si è formato prima del VI sec., anzi prob. più 
tardi, è difficile supporre che la culla degli Albanesi sia la Mesia Superiore (Dardania, Dacia Mediterranea) e 
Dacia occidentale, ovvero una regione secondo Georgiev daco-misia. Secondo Ismajli, numerosi studi hanno 
dimostrato sì coincidenze tra l'elemento latino dell'albanese e il romeno, ma anche differenze a livello sia di 
cronologia sia di ambiti semantici. 
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determinante + determinato, p. es. dac. Buri-dava, trac. Drizu-para, mentre i composti 

albanesi hanno l'ordine inverso, col determinato al primo posto: dorë-gjatë "dalla mano 

lunga" (dove dorë = "mano"). Inoltre, Mahir Domi (1974: 159-172), muovendo dalle 

indicazioni di Jokl (1924: 88) relative ai tratti morfologici che proverebbero una 

discendenza illirica degli Albanesi, individua una serie di suffissi propri di nomi illirici (p. 

es. -t-, -st-, -n-) che avrebbero paralleli nella morfologia dell'idioma schipetaro. 

 Sulla questione dei rapporti albano-illiro-traci non è di grande aiuto la classica 

ripartizione fra lingue kentum e satem, anche perché su questo punto la classificazione di 

tracio e illirico presenta difficoltà. Cimochowski (1973: 42-44) è giunto alla conclusione 

che l'illirico non abbia una collocazione precisa all'interno della suddivisione kentum-

satem. Esso si situerebbe in una specie di "zona mista" con tendenze sia alla 

depalatalizzazione sia alla delabializzazione. Anche Desnickaja (1972: 151) pensa a una 

zona di passaggio: la tendenza all'assibilazione – innovazione che si diffonde da est verso 

ovest – si indebolirebbe proprio nell'area occupata dall'albanese, con la conseguenza che ci 

si trova di fronte a una mescolanza di tratti dei due tipi, kentum e satem. 

 Di Giovine (1979:  397-411) esegue un'accurata analisi di comparazione tra il 

sistema fonologico albanese e quanto conosciuto del tracio o del daco, rilevandovi 

concordanze di scarso rilievo1771, ma discordanze di centrale importanza quali l'esito delle 

nasali sillabiche, dei dittonghi in *y, della fricativa *s originaria e il trattamento dei modi 

di articolazione delle labiovelari e delle velari indoeuropee. Egli (1979: 400 nota 15) 

inoltre, avendo come riferimento la fonetica storica albanese, conclude che l'origine illirica 

di tale idioma poggia su basi fragili: p. es. tra le due lingue non si ha una concordanza 

nell'esito della *s ie.; divergente risulta inoltre la continuazione delle sonanti (nasali, 

laterale e vibrante in funzione vocalica) e delle velari originarie. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1771 P. es. l'esito *ă, *ǝ > a è un fenomeno diffuso in tutta l'area ie., ad eccezione dell'ario per quanto 
concerne l'esito dello schwa e dello slavo per la chiusura secondaria *ă > o. Discordi risultano essere i pareri 
degli studiosi sugli esiti della *ŏ ie. in tracio e in daco (in alb. si ha a), osservando che "anche una perfetta 
corrispondenza con l'albanese su questo punto implicherebbe al più l'appartenenza di tali lingue al settore 
centro-orientale dell'indoeuropeo, fatto sul quale non si avevano in realtà molti dubbi". La parallela 
dittongazione della *e ie. (> je oppure ja) in albanese e daco-misio viene giudicata indipendente nelle due 
lingue (complice anche la discrepanza a livello cronologico nei due fenomeni), forse effetto di un comune 
sostrato balcanico. Inoltre, *ō > alb. e (anche in alcuni latinismi antichi) in tracio risulta conservata mentre in 
daco secondo Georgiev dà e, attraverso una fase *oi (*ö), ma non secondo Reichenkron (1966: 180-181). 
Secondo quest'ultimo, nonostante di solito si pensi che la *ō ie. abbia perso la quantità vocalica in daco-
tracio e assunto una pronuncia molto chiusa, venendo resa o, u oppure perfino ü, i, questa *ō potrebbe invece 
essere passata, in daco, anche ad a, in seguito alla tendenza a una pronuncia più aperta. Perciò, Di Giovine 
conclude che "a parte la cautela che si richiederebbe a causa della scarsità del materiale su cui ci si può 
basare per la ricostruzione, non è agevole conciliare il dato cronologico ricavabile per l'evoluzione daco-
misia (che sarebbe terminata nel IV sec.) con quello accertato per lo sviluppo albanese che è stato posto a 
confronto". La palatalizzazione della *ū infine si verifica in più zone dell'Europa. 
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 Per quanto concerne i paralleli fra romeno e albanese, Solta (1980: 121-123) afferma 

che dal punto di vista fonetico sono più forti quelli col tosco: cfr. il rotacismo e 

l'articolazione della ă /ǝ/, identica alla ë tosca, mentre in ghego tale vocale o è scomparsa o 

è articolata diversamente. Anche ammettendo con Polák (1963: 388) che i tratti toschi 

siano dovuti a una simbiosi delle genti albanesi spintesi a sud con popolazioni greche, 

slave e romene, secondo Solta non si può con ciò fissare una zona d'irradiazione ben 

circoscritta posta a nord, perché il quadro dialettale varia col tempo e bisogna tener conto 

non solo di divergenze, ma anche di convergenze. Egli sostiene che d'altro canto la 

dialettologia albanese non è in grado di fornire argomenti atti a sostenere la tesi che gli 

Albanesi provengano dalla Balcania orientale. La componente illirica a suo parere non si 

può negare, ma questa non va certo limitata al solo territorio albanese, senza per questo 

dover tornare all'ormai da tempo superato panillirismo. 

 Le ricerche sui rapporti fra albanese e lingue alpine preromane, p. es. loba, lauba 

"mucca" ~ alb. lopë "id.", mani (Valtellina) "lampone" ~ alb. man "mora (di gelso)"1772, 

nonché sui nomi di due catene montuose centroeuropee, i Carpazi e i Beschidi, che sono 

stati connessi con alb. karpë "roccia, rupe"1773 e bjeshkë "alta montagna, pascolo alpino, 

alpe", sono state sfruttate da Çabej (1974b: 10) per sostenere che la culla dello stadio 

primitivo prebalcanico dell'albanese doveva trovarsi a nord della Penisola Balcanica. Çabej 

(2008: 514) alla fin fine ha tentato un'armonizzazione fra le varie tesi, da un lato 

sostenendo la continuità dell'insediamento albanese lungo la costa, dall'altro ammettendo 

che in origine anche le regioni del Mat e dell'antica Dardania potevano far parte del 

territorio linguistico albanese. In tal modo egli si accosta alle idee di Jokl (1935/1936: 286 

s.) e di Mihăescu (1966b: 345)1774. 

 Russu in una conferenza tenutasi presso l'Accademia Romena nel 19811775 tornerà a 

sostenere la forte e profonda romanizzazione a nord del Danubio. Egli tuttavia afferma che, 

in base a testimonianze archeologiche, le aree corrispondenti alle odierne regioni di 

Moldavia e Maramureș non sono state romanizzate e per un certo periodo i Daci liberi 

hanno potuto conservare il loro modus vivendi tradizionale. Solo gruppi relativamente 

compatti di Daci liberi, in particolar modo Carpi e Costoboci, sotto la pressione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1772 Secondo Solta (1980: 122), in questo caso non va tuttavia esclusa la possibilità di voci del sostrato preie. 
1773 V. in particolare Jokl (1945/1946: 195-200). 
1774 Il pensiero di Jokl implica secondo Mihăescu che gli antenati degli Albanesi abitavano un territorio più 
vasto di quello attuale, che si estendeva a est dell'antica Dardania fino a raggiungere la periferia della vasta 
zona appartenente agli antenati dei Romeni, mentre a ovest fino all'Adriatico, in prossimità della popolazione 
romanza della Dalmazia. 
1775 Apud Ismajli (2012: 195-196). 
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dell'espansione slava, sarebbero migrati fino a sud del Danubio. Lì, mescolatisi con la 

popolazione illirica romanizzata, avrebbero dato origine agli Albanesi, la cui lingua ha 

diverse componenti: illirica autoctona, latina volgare (risultata dalla romanizzazione), 

tracica settentrionale (in quanto i Carpi secondo Russu sarebbero stati il gruppo tracio che 

ha resistito più tenacemente alla romanizzazione, menzionato nei documenti fino al V sec. 

d. C.) e protoromena. A suo parere, solo una simile stratificazione etnolinguistica può 

spiegare, da una parte, le somiglianze tra romeno e albanese (sia riguardo all'antichità 

dell'elemento autoctono sia riguardo all'elemento romanzo condivisi da entrambe le 

lingue), dall'altra, le differenze. 

 Du Nay (1996: 256-257) a ragione afferma che termini come tracio, illirico, daco o 

geto dànno solo informazioni abbozzate relative alla loro esistenza a causa delle esigue 

glosse e toponimi. Egli inoltre sostiene che le documentazioni linguistiche relative al 

protoalbanese, lingua balcanica antica e sostrato del romeno, furono probabilmente perse o 

non esistettero mai in quanto tale idioma restò ignoto agli autori greci e latini, essendo 

parlato da una popolazione di pastori che vivevano isolati in piccoli villaggi di montagna. 

Gli antichi Albanesi vivevano secondo Du Nay nelle attuali regioni del Mat, Dukagjin e 

Mirdizia (Albania settentrionale), nonché in parti della Dardania e antica Serbia prima 

della colonizzazione romana. Di conseguenza, i progenitori dei Romeni dovevano vivere 

secondo lui nella medesima regione, in particolare a sud di Nissa (Niš), ovvero nell'area 

più a settentrione rispetto a quella abitata dagli antichi Albanesi. 

 Negli ultimi anni, studiosi sopratutto romeni tornano all'ipotesi tracia. Ad esempio, 

secondo Sorin Paliga (2006: 236-239) la romanizzazione è proceduta rapidamente lungo la 

costa adriatica, assimilando l'illirico, dato che quest'ultimo cessa di essere menzionato nei 

documenti a partire dal II sec. d. C. Da tale periodo, l'Illiria assume connotazioni 

puramente geografiche, non etniche o linguistiche. Per contro, il tracio invece 

continuerebbe a sopravvivere per diversi secoli, nonostante la forte spinta romanizzatrice. 

Basandosi sulle tesi della Scuola Bulgara1776 e sulle argomentazioni degli archeologi 

romeni1777, Paliga sostiene che il tracio veniva parlato fino ai secc. VI-VII d. C., forse 

anche più tardi in aree più isolate. Secondo lui, se si ammette che l'albanese è 

essenzialmente un idioma neotracio, non neoillirico, si può ipotizzare che il tracio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1776 Secondo cui il tracio sarebbe sopravvissuto almeno fino all'arrivo dei primi gruppi slavi nella metà del VI 
sec. Una simile affermazione non va rigettata a priori, se si pensa che in Sardegna il fenicio viene parlato fino 
al II sec. d. C., e in Cappadocia lingue pregreche sopravvivono addirittura fino all'VIII sec. d. C. 
1777 Secondo i quali genti tracofone sparse sarebbero sopravvissute nelle aree più remote, non romanizzate, 
della Moldavia (sedi dei Carpi) e della Transilvania settentrionale.	  
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sopravviva tuttora – in un modo singolare – sotto il nome di albanese (lingua che ha una 

sua struttura specifica, ma anche un importante vocabolario romanzo), nonché nei 

numerosi elementi indigeni del romeno, alcuni dei quali conservati o mutuati in lingue 

limitrofe (soprattutto bulgaro, serbo, ucraino e ungherese). Paliga (2006: 237 nota 22) 

aggiunge che la sua ipotesi relativa al carattere neotracico dell'albanese non intende 

invocare o suggerire ''a habitational discontinuity on the territory of Albania''. Ad ogni 

modo, il carattere neoillirico della lingua schipetara secondo lui non può più essere 

invocato con argomentazioni scientifiche. Egli (2006: 239) inoltre asserisce che, risultando 

l'illirico estinto nel II sec. d. C., è ragionevole ammettere che i possibili elementi illirici, 

sopravvissuti in croato, in sloveno ma soprattutto in albanese, devono essersi preservati per 

tramite protodalmatico e, in misura inferiore, per tramite protoromeno occidentale. 

 Le varie posizioni degli studiosi riportate permettono di capire l'impossibilità di dare 

una risposta chiara e scientificamente esaustiva ai quesiti legati alle origini degli Albanesi 

e della loro lingua, per un motivo semplice: ad oggi, la linguistica ignora una conoscenza 

adeguata di lingue paleobalcaniche quali illirico, tracio, daco, misio, geto ecc. Di Giovine 

(1979: 400) argutamente evidenzia che la condizione recenziore della scrittura di una 

lingua (come p. es. l'albanese) non può argomentare una sua precedente fase culturale 

affidata ad altra documentazione, cioè ad altra lingua, visto che tante lingue ie. emergono 

alla luce tardi, senza necessariamente rappresentare derivazioni da fasi linguistiche 

documentate in altra maniera e sotto altra forma. Secondo lui, una scrittura tarda è tipica di 

lingue appartenenti a comunità poco esposte agli influssi esterni. Quindi, non è un fatto 

anomalo che l'albanese, visto come espressione di una cultura contadina (secondo Di 

Giovine, in questo idioma "i termini dell'agricoltura e della pastorizia sono nella massima 

parte originari e non dovuti a prestito"), sia giunto alla fase scritta in un'epoca 

relativamente recente. Va inoltre aggiunto che le glosse paleobalcaniche sopravvissute non 

solo sono insufficienti per ricostruire uno o più idiomi antichi tra quelli sopracitati, ma 

alcune di esse (ovvero le testimonianze indirette) possono aver subito anche distorsioni da 

parte degli storici che le hanno riferite. Pertanto, l'unica affermazione relativa alle origini 

dell'albanese sulla quale si può essere relativamente sicuri è che l'idioma schipetaro è 

verosimilmente l'erede di antiche parlate balcaniche, purtroppo non documentate, ma non 

necessariamente appartenenti a quelle menzionate. Tuttavia, è possibile ipotizzare un'area 

antica di formazione delle parlate albanesi, grazie ai rapporti con quelle romene. 
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3.2 Protoalbanese, latino e protoromeno 

 

 Un dato di fatto di enorme importanza da tenere in conto quando si parla di genesi 

delle lingue romena e albanese è la romanizzazione1778 dell'area, le cui vestigia sono 

rappresentate dalle parlate romene, dal dalmatico e dall'elemento latino dell'albanese (che 

rappresenta lo strato di prestiti più cospicuo dell'idioma in questione). Tale quadro durante 

la romanizzazione dei Balcani doveva presentarsi come segue: 

 1) Una presenza di plurilinguismo e multietnicità nell'area.  

 2) Una presenza romanza "a sacche" ‒ già in epoca romana ‒ nella Dalmazia 

settentrionale, centrale e meridionale, ma anche lungo le odierne coste albanesi. Inoltre, 

piccoli gruppi neolatini dovevano trovarsi anche nell'entroterra, grazie a importanti linee di 

comunicazione come la Via Egnatia. 

 I contatti tra le genti dell'area implicano l'assoluta necessità dell'esistenza di una 

lingua franca. Tale lingua, che molte genti dell'epoca usavano ma che non ne 

rappresentava la lingua madre, doveva essere una parlata latina regionale, all'interno della 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1778 Secondo Stadtmüller (1966: 86-87, 130), mentre il latino aveva spazzato via le lingue autoctone di 
Bosnia e Bulgaria, da qualche parte nell'Albania del nord o nell'Antica Serbia sopravviveva tenacemente la 
lingua dei pastori nomadi protoalbanesi. I pascoli estivi dei Protoalbanesi erano situati in epoca romana fino 
agli inizi del periodo bizantino nella regine del Mat (e aree limitrofe). All'inizio del XX sec. lo studioso ceco 
C. Jireček aveva fissato una linea divisoria tra i territori balcanici settentrionali, sottoposti all'influsso 
linguistico lat., e quelli meridionali grecizzati. Tale linea corrisponde nel complesso al confine tra le province 
romane prima della riforma di Diocleziano: partendo da Lissus (attuale Lezhë, Albania) sull'Adriatico, la 
linea segue nel complesso il confine fra Dalmazia e Mesia Superiore (a nord) e Macedonia e Tracia (a sud). 
A parte resta la Dacia, che appartiene all'impero solo per breve periodo, dal 107 al 271 d. C. Il ritiro dei 
Romani da questo territorio, all'epoca di Aureliano, viene seguito dalla ricostituzione della provincia della 
Mesia, suddivisa in più province con nuove denominazioni. Tra gli eventi successivi, è importante segnalare 
che nel 535 Giustiniano eleva il vescovo di Scupi (mac. Skopje, alb. Shkup, Macedonia) al rango di 
arcivescovo ponendolo a capo di una grande diocesi che comprendeva Dacia Mediterranea, Dacia Ripensis, 
Moesia Secunda, Praevalis, Macedonia Secunda e parte orientale della Pannonia. Skok vede in ciò un fattore 
decisivo per lo sviluppo del lat. balcanico. Secondo Solta (1980: 64-67), a priori nella penisola balc. 
avrebbero potuto svilupparsi più lingue romanze. Egli riferisce che Reichenkron ha posto in rilievo come il 
romanzo orientale mostri tutti i possibili stadi delle lingue in via di formazione: il lat. in Grecia si può 
considerare un interstrato, dato che le parole lat. sono penetrate in greco anche come elementi formativi; il 
romanzo funge da sostrato per popoli come ungheresi, sloveni, serbi e croati; un grado più forte di 
latinizzazione lo presenta l'alb., per cui si può parlare di adstrato; a status di lingua arriva il dalmatico, anche 
se non si tratta di lingua scritta; infine lo stadio più elevato di lingua letteraria nazionale è raggiunto dal 
romeno. Il fatto che si sia sviluppata pienamente una sola lingua romanza è secondo lui certamente dovuto 
alla pressione slava che ha fermato la romanizzazione. Ed è davvero sorprendente che tale lingua sia sorta 
non sulla costa dalmata, dove l'elemento romano viveva da gran tempo ma che è stata ciononostante 
completamente slavizzata, bensì su un territorio interno, appartenuto all'impero per non più di due secoli, 
senza grandi insediamenti urbani e i cui abitanti erano dediti all'agricoltura e alla pastorizia nomade. Secondo 
Illyés (1988: 249) l'albanese ha preservato numerosi elementi latini arcaici, mutuati durante il I-II sec. a. C., 
la maggior parte dei quali non ha corrispondenti in romeno. Tali elementi potrebbero anche essere stati 
successivamente perduti dai Romeni, durante la loro totale romanizzazione, anche se è ugualmente possibile 
che la loro situazione al tempo fosse alquanto diversa da quella degli Albanesi. La maggior influenza latina 
sull'albanese tuttavia si verifica durante i primi secoli d. C., il che viene dimostrato da voci latine condivise 
dalle due lingue e che mostrano mutamenti semantici paralleli. 
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quale si può ipotizzare la presenza di un sermo castrensis1779, ossia di un latino parlato dai 

soldati romani. Tuttavia, la presenza latina nell'area va principalmente intesa come una 

romanitas provinciale, una realtà socio-economica periferica in cui le attività basilari erano 

la pastorizia1780 e l'agricoltura1781. Queste due attività fondamentali vedono nelle genti 

protoromanze del luogo il frutto di un incontro tra una dimensione latina prevalentemente 

agricola e una autoctona prevalentemente pastorale. La lingua vettore di tale romanitas è 

infatti quella lingua franca, ossia quel latino parlato ed essenziale che dovevano usare i 

progenitori degli attuali Romeni1782 e Albanesi. Pertanto, le parlate antico-albanesi e 

protoromanze dei Balcani devono essersi trovate in uno sfondo linguistico e culturale 

latino che ha lasciato il segno1783, tenendo comunque sempre in conto che la lingua 

predominante dei Balcani non è mai stata romanza1784 (anche se essa doveva aver 

conosciuto realtà maggiormente compatte nelle aree costiere e nei castra romani 

danubiani) bensì greca1785. È quindi naturale che molte voci preromane siano giunte non 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1779 Esso perdipiù spiegherebbe alcuni casi irrisolti di voci comuni all'albanese e al romeno, ma anche a 
parlate romanze dell'Italia centro-meridionale, dell'arco alpino e dell'antico francese: la lingua vettore è 
formalmente latina, ma il lato semantico resta spesso oscuro. 
1780 La pastorizia rappresentava una delle occupazioni più umili e socialmente più basse anche nell'antichità. 
1781 Dal punto di vista antropologico, è impensabile l'esistenza di una pastorizia esclusiva, priva di alcuna 
forma di agricoltura. Capidan (1924/1926: 203-208) afferma che non bisogna cadere nell'errore di pensare 
che il popolo romeno fosse dedito esclusivamente alla pastorizia. Di certo si occupava anche di altre attività, 
quanto meno dell'agricoltura. Non si può dire con certezza quanto fosse diffusa l'agricoltura nella penisola 
prima dell'invasione turca, ma, venendo a tempi più recenti, gli Aromeni, oltre a essere pastori, dovevano 
saper coltivare la terra, sia che fossero residenti in Macedonia sia in Albania. Capidan riporta le parole J. G. 
Hahn secondo cui "nell'Albania centrale (...) sono sparse diverse colonie vlacche (...). Nel territorio di Berat, 
specie nelle pianure costiere, le cosiddette Muzakja, (...) essi si dedicano all'agricoltura".	  
1782 Similmente, secondo Gamillscheg (1962: 225-243) e Reichenkron (1966: 26 s.), il romeno sarebbe sorto 
da una koiné che non presuppone come base una nazionalità specifica; esso deriverebbe cioè da una "lingua 
franca" usata dai barbari non ancora del tutto latinizzati nei lori rapporti coi Romani. Solta (1980: 70-71) 
aggiunge che, del resto, già all'inizio della romanizzazione della Dacia il latino doveva costituire il mezzo di 
comunicazione fra coloni di provenienza eterogenea. 
1783 Una parte degli stessi toponimi costieri quali Shkodër, Durrës ecc. sembra presentare una continuità dalla 
latinità all'albanese, come se questi toponimi fossero stati mutuati nell'antichità direttamente dalla 
popolazione latina ivi presente. Illyés (1988: 248) afferma che, durante i secoli di dominazione romana nei 
Balcani, le popolazioni che parlavano protoalbanese o una lingua a esso strettamente imparentata furono 
esposte a un influsso latino prolungato. Una parte di esse [i Protoalbanesi, N. d. A.] mutuarono un numero di 
elementi latini ma conservarono per la maggior parte la propria lingua. Un'altra parte [i Protoromeni, N. d. 
A.] vennero interamente romanizzati, conservando tuttavia diversi elementi antichi. Scrive Du Nay (1996: 
71): "[...] the large majority of common elements in Albanian and Rumanian derive from an ancient 
language, spoken once by ancestors of both populations. However, extensive similarity between the two 
languages regarding the Latin influence can only be explained by contact during several centuries of Roman 
domination". 
1784 Stando a quanto espresso da Vékony (2000: 194), quando una lingua come l'albanese viene romanizzata a 
un grado ampiamente documentato dal proprio elemento latino, la popolazione in questione deve aver vissuto 
per un periodo esteso in una regione in cui si parlava appunto latino. 
1785 Per questo, non sorprende la presenza di dorismi in albanese (gh. mokën, t. mokër "macina" < µᾱχανά) 
che non devono far pensare necessariamente a una presenza molto antica dei progenitori degli Albanesi in 
Epiro. Il commercio greco ha interessato tutte le coste dell'Adriatico e dello Ionio, spesso spingendosi 
nell'entroterra, e questo deve valere anche per l'entroterra balcanico. Du Nay (1996: 257) infatti afferma che 
le numerose corrispondenze tra albanese e romeno, anche per quanto riguarda l'elemento latino, indicano che 



	   310	  

solo in romeno, ma anche in albanese, per tramite latino. Tuttavia, è azzardato sostenere, 

come fanno alcuni studiosi1786, che l'intero corpus di corrispondenze albano-romene vada 

ridotto a voci mutuate nel latino/romanzo balcanico da parlate protoalbanesi. Ciò implica 

una romanizzazione ampia e profonda dei Balcani che di fatto è impensabile. L'ipotesi più 

verosimile è invece quella di una romanizzazione discontinua, tra isole linguistiche 

indigene in condizioni di plurilinguismo, con contatti inevitabili con il mondo ellenico. 

 Le concordanze tra le voci romene e albanesi inducono a ipotizzare che i 

Protoalbanesi e i progenitori degli attuali Romeni fossero popoli contigui1787 e dallo stile di 

vita simile1788. Ciò impone di riportare la patria del romeno più a sudovest1789, mentre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
le due popolazioni vissero assieme per molti secoli di dominazione romana. Il territorio da essi occupato 
durante tale periodo doveva essere adiacente a un'area dove veniva parlato il greco. Secondo Du Nay, in 
seguito, considerando il territorio degli Albanesi e dei Greci, i Vlacchi dovevano aver vissuto in parti della 
Macedonia, nelle regioni delle odierne Prizren e Skopje, ma anche verso nord, fino alla regione di Niš 
(Naissus). 
1786 P. es. Schumacher (2012: 41-65). 
1787 Scrive Stadtmüller (1966: 33): "Alla questione della patria originaria dei Romeni è connessa quella degli 
Albanesi. I rapporti di parentela linguistici sono così stretti che si ritiene che i due popoli debbano aver 
convissuto o vissuto a stretto contatto per secoli e secoli". Il protoalbanese si è sviluppato secondo Vékony 
(2000: 198) nella Mesia Superiore in quanto toponimi quali srb. Niš – in base al cambio a > e tipico del 
dalmatico (casa > kesa) [cambio che tuttavia interessa anche l'alb., cfr. veritātem > vërtetë, voluntātem > 
vollundet, vullëndet, vullnet, calcāria > këlqere "calce", pānus > pe "filo", imperātor > mbret "re", rāmus > 
rrem(b) "ramo", carrus > qerre "carro", sanctus > shenjt, gh. shẽjt, N. d. A.] prob. risalente a un lat. tardo 
*Neisus < lat. Naissus – e mac. Štip (lat. Astibo) vengono spiegati solo grazie all'albanese, con il tipico 
mutamento s > š /ʃ/ e la caduta della a- atona iniziale. Un altro indizio viene secondo lui fornito dal fiume 
bulg. Jantra (lat. Iatrus), con l'epentesi della nasale tipica dell'albanese (alb. mëndafsh "seta" < lat. mĕtaxa 
"seta grezza"). Gli Albanesi avrebbero trovato rifugio dal V sec. nella valle del Morava-Vardar (scendendo 
dalla regione originaria del basso Danubio) ed è lì che avrebbero vissuto fino all'arrivo degli Slavi, prob. nel 
VII sec. In quest'area essi sarebbero venuti a contatto anche con l'antenato protoromanzo del dalmatico. 
L'origine dacica degli Albanesi viene sostenuta da Vékony (2000: 192-193) sulla base p. es. del trattamento 
ie. *-s > -š nei nomi dei fiumi rom. Timiș ~ srb. Tamiš ~ ungh. Temes [il cui nome antico era lat. 
Tibiscus/Tibisis, a. gr. Θίβισις, N. d. A.], rom. Mureș ~ srb. Moriš ~ ungh. Maros [lat./biz. 
Marisus/Muresis/Mureios, N. d. A.] e rom. Someș ~ ungh. Szamos [in antichità conosciuto come Samos, N. 
d. A.]. Un'ulteriore prova, seppur discutibile, verrebbe fornita secondo lui dal fiume rom., ucr. Siret ~ ungh. 
Szeret [a. gr. Ἱερασός, N. d. A.], che anticamente avrebbe conosciuto, accanto a Hierasus (Tolomeo, II sec. d. 
C.), le varr. Tiarantos (Erodoto, V sec. a. C.), Gerasus (Ammiano Marcellino, IV sec. d. C.), Seretos, Sarat 
(Costantino VII Porfirogenito, X sec. d. C.); l'alternanza /dʒ/ ~ /θ/ ~ /h/ può essere spiegata tramite l'albanese 
(o tramite una lingua a esso simile), grazie ai diversi riflessi alb. gj /ɟ/, th /θ/, h della *s indoeuropea. 
1788 Treimer (1917: 387-390) è tra i primi studiosi ad avanzare l'ipotesi secondo cui i progenitori di Alb. e 
Rom. condividevano la stessa situazione socioeconomica, cioè pastorizia nomade e allevamento del 
bestiame. In seguito, parlando degli Aromeni, Capidan (1924/1926: 322) afferma che questi ultimi, dovendo 
a causa della loro vita da pastori nomadi viaggiare in tutta la Penisola Balcanica, non mancarono di esercitare 
un certo influsso sulle genti con cui vennero a contatto; tra questi, i meno influenzati risultarono essere gli 
Albanesi, poiché essi conducevano il medesimo stile di vita. Lacea (1924/1926: 361) cita un passo di 
Papahagi, il quale afferma che i Romeni settentrionali (ossia i cosiddetti "Dacoromeni"), in Muntenia e in 
Moldova, chiamavano "Arbănaşi" gli Aromeni, in quanto venivano da regioni di lingua albanese. Allo stesso 
modo anche i Bulgari spesso designano gli Aromeni col nome di "Arnăut" [cioè "Albanese", N. d. A.]. È 
invece evidente che il motivo per cui Albanesi e genti romene venissero confusi sia dovuto al fatto che erano 
entrambi pastori, e presentavano prob. un vestiario molto simile tra di loro. Stadtmüller (1966: 61, 80) 
ipotizza che, come gran parte dei popoli paleobalcanici (compresi quelli ellenici), i Protoalbanesi vivevano di 
allevamento del bestiame. Abitando le aree interne montuose balcaniche come pastori nomadi e portando le 
greggi nelle zone pianeggianti romanizzate, essi sarebbero venuti a contatto con le popolazioni romanze, 
apprendendone così gli aspetti della vita sedentaria quali p. es. villaggio-città, forme più elaborate di 
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quella dell'albanese più a nordest. Capidan (1924/1926: 482-487) conclude così il suo 

studio sui rapporti romeno-albanesi: 1) La presenza di numerosi vocaboli comuni al lessico 

albanese e romeno dimostra che i due popoli sono vissuti a stretto contatto in epoca 

romana e forse anche dopo. Data la scarsa conoscenza delle lingue parlate dagli antenati di 

Albanesi e Romeni (Illiri o Traci) non si può stabilire con precisione quale ruolo abbiano 

giocato tali lingue nello sviluppo di questi idiomi. 2) Quanto all'influsso reciproco fra le 

due lingue, Capidan non crede che quello del romeno sull'albanese sia stato molto minore 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
agricoltura ecc. Secondo Stadtmüller (1966: 49) gli Albanesi fino agli albori dell'epoca moderna erano in 
prevalenza pastori nomadi. Egli (1966: 39) inoltre sostiene che i Romeni all'epoca dell'invasione slava (che 
occupava circa 5/6 della Penisola Balcanica) risultavano sparsi come pastori nomadi in singole aree 
montuose per tutta la Balcania, in particolare nel Pindo e nei Monti Balcani, ma anche nei pascoli montani 
della Dalmazia (in tal caso si parla di Maurovlacchi). Egli riferisce che è contestato se l'odierna Romania 
fosse già allora abitata da Romeni. Stadmüller (1966: 133) distingue un periodo cosiddetto protoalbanese dal 
perido antico-albanese (anno 600-1018). Secondo lui (1966: 146) l'area dove vivevano gli antichi albanesi 
era ancora lontana dal mare. La costa, che forse era usata dai pastori nomadi antico-albanesi come pascolo 
invernale, era allora abitata da genti slave. Reichenkron (1958: 80-83) afferma che nella preistoria lo status 
sociologico e culturale degli attuali Albanesi e Romeni doveva essere all'incirca lo stesso. I termini relativi 
alla pastorizia e all'allevamento riflettono secondo lui per lo più parole di eredità ie., che certo erano proprie 
di Traci e Illiri. Anche la struttura sociologica di Daci e Geti doveva essere simile a quella dei progenitori 
degli Albanesi. 
1789 Vékony (2000: 194, 202) sulla base di dati linguistici sostiene che il romeno conosce le proprie origini 
nella Mesia Inferiore, dove i latinofoni convivevano con popolazioni che parlavano una variante di daco 
(ovvero con i presunti progenitori degli Albanesi), nel IV-V sec. A sostegno di tale tesi Vékony (2000: 203-
204) si basa innanzitutto sull'iscrizione poetica trovata a Lažen (Bulgaria, in un'area anticamente situata nella 
Mesia Inferiore, ma nella tarda antichità nella Dacia Nova, vicino al sito archeologico di Novae, bulg. 
Svištov): Ipso immargebam caro florente marito in quartum decimumque annum... "Morii all'età di 14 anni, 
nella fioritura della mia preziosa virilità". In immargebam, che dovrebbe riferirsi al lat. mergo "affondare" > 
rom. merge "andare, camminare, muoversi", alb. mërgonj "esiliare", la prima a invece di e, più che un errore, 
potrebbe riflettere secondo Vékony (2000: 203) un'antica alterazione verso il suono ă /ǝ/. Egli aggiunge che 
nella Mesia Inferiore si ha una continuazione nell'uso di toponimi antichi: Almus ~ Lom, Ciabrus ~ Cibrica, 
Augusta ~ Ogosta, Oescus ~ Iskar, Utus ~ Vit, Asamus ~ Osăm, Iatrus ~ Jantra. Inoltre, casi come prmz. 
(oron.) Gemellomuntes (Moesia Inferior, prima metà del VI sec.) sembrano attestare lo sviluppo fonetico che 
da lat. monte(m) porta a rom. munte; ciò costituisce una prova che tale sviluppo era già presente nella tarda 
latinità balcanica ("protoromeno" e "tardo lat. balcanico" sono spesso usati come termini equivalenti). Nel 
periodo dopo il V ma prima del IX sec. (ossia il periodo dopo i contatti con l'albanese, ma prima dei contatti 
con il bulgaro) in romeno si verificano mutamenti importanti secondo Vékony (2000: 199): e ed o tonica 
dittonga se seguita da a (ă) oppure e (lat. cera > rom. ceară, arom. țeară, istrorom. čåra; lat. mortem > rom., 
arom. moarte, istrorom. mortę); an, am > ân, âm (lat. manus > rom. mână; lat. angelus > rom. ânger; lat. 
campus > rom. câmp); rotacismo l > r (lat. filum > rom. fir; lat. gula > rom. gură; lat. solem > rom. soare); d, 
t, n, k, s davanti a lat. ī ed ĕ > ie subiscono i seguenti mutamenti: dz (> z), ț, n', l', ș. Dalla Mesia Inferiore, i 
progenitori dei Romeni sarebbero migrati a sud dei Monti Balcani verso un territorio grecofono. In questo 
territorio si sarebbe sviluppato il romeno comune (VII-VIII sec.) e lì avrebbe conosciuto un periodo di 
influenza bulgaro-slava (IX-XI sec.). A partire dal XI sec. invece sempre più Romeni si sarebbero spostati 
secondo Vékony (2000: 215-216) verso nord e come risultato di queste migrazioni si sarebbe determinata la 
suddivisione (verso il 1200) nei quattro dialetti, ovvero (daco)romeno, aromeno, meglenoromeno e 
istroromeno. Durante il XIII sec. tuttavia nel bacino carpatico (noto anche come bassopiano pannonico) 
erano ancora pochi gli insediamenti vlacchi, come dimostra il decreto del 1290 del re d'Ungheria, András III. 
Pertanto, la migrazione di massa da parte dei Vlacchi nell'area in questione doveva essersi verificata nei 
secolo a venire, parallelamente alla loro progressiva scomparsa dal territorio serbo. 
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di quello in direzione opposta1790. 3) In un periodo antico, l'influsso albanese sul cosiddetto 

"dacoromeno" (ossia il romeno settentrionale) risulta maggiore di quello sull'aromeno1791.  

 Tagliavini (1965: 23 s.) assieme a molti romanisti (e, tra i romeni, al solo 

Philippide) sostiene che il romeno si è formato sotto la linea del Danubio, in un territorio 

coincidente con la Dardania e la Macedonia occidentale, nel quale furono possibili i 

contatti tra Protoromeni e Protoalbanesi, accogliendo così la tesi di mediazione di Jokl (q. 

v.). Studiosi come Pauli, Pedersen, Weigand, Barić, Popović, Dečev e Georgiev1792 vedono 

la patria degli attuali Albanesi al di fuori dei confini della moderna Albania, in un'area tra 

Serbia orientale, Macedonia e probabilmente Bulgaria nordoccidentale. Scrive Banfi 

(1991: 72-73): "Le convergenze tra romeno e albanese sono talmente ampie, sia sul piano 

della struttura linguistica che del lessico, che occorre ammettere un periodo di simbiosi tra 

i due popoli nel momento della loro formazione: la loro Urheimat doveva essere talmente 

vicina, sì da facilitare scambi linguistici e, più generalmente, di cultura materiale e 

spirituale (canti, leggende, tradizioni ecc.)". Anche Pellegrini (1998: 197) ammette che la 

patria originaria dei due popoli doveva essere assai vicina tanto da facilitare vari scambi 

linguistici e di costume. 

 Bonfante (1973: 69-75), oltre a riferire tesi già note che vanno contro l'autoctonia 

degli Albanesi, ribadisce come patria originaria di questi ultimi la Dacia Apulensis (con 

capoluogo Apulum, attuale Alba Iulia, in Transilvania) e la Moesia Superior (con 

capoluogo Naissus, attuale Niš, in Serbia). Egli giunge a ritenere Albanesi e Romeni 

addirittura lo stesso popolo1793. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1790 A suo parere vi sono circa 40 parole di origine romena in albanese e 52 di origine albanese in romeno. 
1791 Infatti, secondo Capidan, delle 59 parole romene di origine albanese, in aromeno ne mancano 19 (tra cui 
bălaur, ghimpe, zară) e in meglenitico 4. Certo si potrebbe immaginare che anche i parlanti arom. e megl. 
avessero un tempo questi albanismi nel loro lessico e poi li avessero perduti nel corso del tempo, ma tale 
ipotesi non pare secondo lui giustificata. Egli riferisce il parere di Spitzer secondo cui zară fosse un tempo 
proprio di tutta l'area romena, in seguito dagli Aromeni sostituito con un prestito più recente dall'alb., cioè 
δală, ma ciò è secondo Capidan indimostrabile. Secondo quest'ultimo, è evidente che molti degli albanismi 
aromeni datano agli ultimi secoli e costitituiscono uno strato recente, negando che vi sia un rapporto storico 
fra gli albanismi antichi e quelli recenti. Un altro indizio dello scarso influsso, in epoca antica, dell'alb. 
sull'arom. è dato dalla mancanza in quest'ultimo di due fenomeni linguistici: il rotacismo (tosco) e la 
nasalizzazione (ghega), presenti invece nel romeno settentrionale ("dacoromeno"). Può destare perplesità il 
fatto che il rotacismo "dacoromeno" sia attestato nelle regioni settentrionali, mentre quello tosco è proprio 
dell'area meridionale, là dove gli Albanesi sono a contatto con gli Aromeni. Tale perplessità però sparisce se 
si considera che la sede primitiva degli Alb. doveva essere molto più a nord di quella attuale e che essi (i 
toschi) possono essere venuti a contatto con i Romeni nella loro discesa verso sud; è legittimo quindi 
secondo Capidan ipotizzare un legame tra il rotacismo albanese e quello romeno, anche se tale tesi è 
difficilmente dimostrabile. 
1792 Apud Banfi (1991: 76-77). 
1793 Simili ipotesi sono in netto contrasto con quella abbracciata dagli studiosi albanesi, i quali seguono le 
teorie di Meyer, Kretschmer, Ribezzo, Pisani e Çabej: l'attuale lingua albanese sarebbe la continuazione delle 
parlate illiriche (meridionali) diffuse, nell'antichità, nei territori delle attuali Dalmazia e Albania prima 
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 Illyés (1988: 248) accoglie sostanzialmente la tesi secondo cui gli antichi Albanesi 

vivevano nella Serbia meridionale, nella Macedonia settentrionale e in aree adiacenti, dove 

vivevano anche gli antenati dei Romeni. Nonostante non si sappia se la lingua preromana 

parlata da queste genti fosse simile all'illirico, al tracio, a un incrocio tra i due, al daco-

misio o a qualche altro idioma, Illyés afferma che un simile problema così a lungo 

dibattutto non è tuttavia decisivo per la questione del sostrato romeno, dato che esso era 

verosimilmente protoalbanese1794.  

 Du Nay (1996: 258) conclude il suo studio sull'origine dei Romeni affermando che 

la loro lingua si è formata in aree dell'attuale Macedonia e regioni limitrofe, in stretto 

contatto con genti che parlavano albanese, greco e bulgaro. L'esattezza nel definire tali aree 

di formazione del romeno rappresenta secondo lui una questione di ricerche future. Gli 

antichi Vlacchi invece erano una popolazione romena nomade e il quadro dei territori in 

cui vissero, come dimostrato da numerosi toponimi e nomi geografici di origine romena 

settentrionale, preservati nella toponomastica serba e bulgara (nelle aree centrali e 

settentrionali della Penisola Balcanica), è il risultato di antiche migrazioni. 

 Considerando da una parte le conclusioni degli studiosi relative all'argomento in 

questione, dall'altra i risultati del presente studio, è probabile che gli antenati di Albanesi e 

Romeni assunsero, in modo diretto o mediato, parole proprie dell'area dove si verificarono 

i loro contatti più intensi, alcune delle quali forse anche preindoeuropee. Le fasi 

distinguibili dei rapporti romeno-albanesi sono ipotizzabili come segue. Esse scandiscono 

anche le fasi principali di sviluppo dell'idioma schipetaro (ossia protoalbanese, albanese 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dell'ondata latina e, in seguito, di quella slava, anche a causa della mancanza di notizie storiche relative a una 
conquista o egemonia tracia relativa all'ambiente illirico. Inoltre, nonostante molti termini marinareschi siano 
prestiti relativamente recenti in albanese, ve ne sono altri di origine ie. e quindi presumibilmente di diretta 
mediazione illirica, p. es. alb. det "mare" < ie. *dheubheto- "profondità" ~ lit. dubus, got. diubs, ted. tief. 
Stando a quanto riferito da Sh. Demiraj (1999: 130-169), le antiche concordanze lessicali tra romeno e 
albanese non possono stabilire una patria protoalbanese nei Balcani centrali od orientali. Egli difende 
strenuamente la coincidenza della patria dei Protoalbanesi con quella abitata dagli Albanesi di oggi attraverso 
fenomeni fonologici presumibilmente antichi legati a determinati toponimi e idronimi di epoca antica, 
collocando una possibile migrazione dei progenitori degli Albanesi solo ed esclusivamente nella preistoria. A 
sostegno della sua teoria, Demiraj aggiunge i mutamenti fonologici antichi presenti nei grecismi albanesi più 
remoti (soprattutto dal dorico), i quali secondo Huld attesterebbero una presenza di tribù protoalbanesi a nord 
e ad est dei Greci durante l'antichità classica. Tali dorismi provengono prob. dal greco nordoccidentale 
(tenendo in considerazione che il dorico è l'unico a conservare la ā antica, mentre nel greco della koiné ā > 
ē), il che localizzerebbe almeno una parte dei progenitori degli Albanesi in Epiro. D'altronde, è vero che 
alcuni dialetti dorici sono sopravvissuti all'espansione della koiné, e alcuni sopravvivono tuttora (p. es. lo 
zaconico), ma la situazione è qui ambigua. 
1794 Una simile affermazione implica una conoscenza sicura della lingua protoalbanese, quando invece ciò è 
ad oggi impossibile. 
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antico, medio e tardo), ipotizzabili sul fatto che i grecismi antichi, i latinismi e gli slavismi 

in questa lingua mostrano diversi trattamenti a livello fonetico1795: 

 1) I rapporti tra protoalbanese (non storico) e la lingua preromana, molti secoli 

dopo romanizzata e oggi conosciuta come romeno (o rumeno). 

 2) L'antica grecità, testimoniata dai dorismi penetrati nell'antico albanese. Non è 

improbabile che vi siano grecismi antichi anche nell'attuale romeno, dato che le rispettive 

lingue/protolingue erano una volta limitrofe e dato che i Greci, da abili commercianti quali 

erano, molto probabilmente si inoltrarono anche nei Balcani interni. 

 3) La romanizzazione, durante la quale, grazie alle grandi vie di commercio (p. es. 

l'Egnatia), si ha la penetrazione di voci latine nell'albanese medio. Si tratta di un latino 

regionale, assunto in modo indipendente nei due idiomi e che porta alla romanizzazione 

della lingua progenitrice dell'attuale romeno. 

 4) Il Medioevo1796, a partire dal VI/VIII sec. d. C., che vede la Slavia estendersi 

sempre di più. Si tratta di una realtà nuova, che stravolge gli assetti dei Balcani di allora. 

Una delle conseguenze è che, poco dopo il VI sec., molti Romeni diventano allevatori 

nomadi. Si crea una rete fittissima di transumanze che interessa tutta l'area1797. La 

pastorizia transumante porta per i Balcani e i Carpazi moltissime voci, di origine slava, 

latina, greca o anche preindoeuropea, queste ultime assunte dai Romani stanziatisi nell'area 

danubiana. Si tratta pertanto di un apporto importantissimo dato dal romeno e dall'albanese 

all'intero mondo balcanico, il cui fulcro e vettore è l'attività della pastorizia, sia essa 

transumante o nomade1798. Questa quarta fase copre un periodo lunghissimo, che va dal 

VI/VIII sec. fino alle soglie dell'età contemporanea. 

 Giudicare diacronicamente la stratigrafia di questi rapporti, che vanno dall'età 

preromana a quella moderna, è un'impresa delicata1799. Tuttavia, tenendo come punto di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1795 Schumacher (2012: 43). 
1796 Ipotizzabile come epoca di transizione tra albanese medio e tardo. 
1797 Giungendo fino alla periferia di Trieste. 
1798 Ci sono anche casi in cui questi pastori si insediano e divengono così contadini: una conseguenza è p. es. 
l'istroromeno. 
1799 Rohr (1981: 76-81) riassume al meglio la situazione generale relativa all'elemento albano-romeno. 
Secondo lui, gli elementi lessicali comuni a rom. e alb. di origine sconosciuta (cioè quelli che in rom. si 
considerano appartenenti al sostrato preromano e in alb. autoctoni o assunti da una terza lingua) sono difficili 
da valutare perché c'è sempre la possibilità che si tratti di prestiti dall'alb. al rom. o viceversa. A suo parere, 
bisogna comunque tener conto del fatto che lo sviluppo delle vocali e consonanti ie. è diverso per alb. e rom. 
Quanto al lessico comune di origine sconosciuta, egli tuttavia conclude che va tenuto conto del ruolo del 
sostrato. Desnickaja (1984: 277-287) discute a lungo sulla palatalizzazione delle labiali, fenomeno 
largamente diffuso nei dialetti romeni e in misura molto minore in quelli albanesi, dato che si riscontra solo 
in parte di quelli gheghi. Le sue conclusioni sono possibiliste: potrebbe trattarsi dell'azione dell'adstrato, vista 
la situazione di diffuso bilinguismo in Macedonia e aree contermini, ma non esclude che possa risalire a data 
antica e costituire uno sviluppo fonetico comune a varie parlate balcaniche. Non meno possibiliste sono le 
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riferimento la fonetica storica albanese e romena, nonché la documentazione di ogni 

singola voce a livello dialettale, è possibile creare una proposta stratigrafica dei lessemi 

trattati nel cap. 2. La maggior parte di essi presentano casi di interferenza o 

intermediazione relativa a lingue terze, in particolare latino, greco e slavo: 

 1) Corrispondenze in albanese e romeno, prob. ereditate in modo indipendente 

(risalenti alle rispettive protolingue) e, nella maggior parte dei casi, di retaggio 

indoeuropeo (12): alb. baltë "fango; terra(cotta); fanghiglia; pantano" ~ rom. baltă "palude, 

pantano; pozzanghera; brughiera", arom., megl. baltă "acqua stagnante; pozzanghera; 

stagno", istrorom. båtę "id."; alb. bardhë (i) "bianco" ~ rom. barză "cicogna", barz, bardz 

"(detto di uccelli) grigio, grigiastro; dalle penne bianche e nere; bianco; (detto di capre) 

grigio; blu scuro, violaceo, (detto di frutta: mere barze); screziato, pezzato (detto di 

animali) ", arom. bardzu "biondo chiaro, varipinto (detto di cavalli e muli); nome dato a 

cavalli o muli di tale colore", barză "mulo bianco", megl. bardză "nome di capra; dal muso 

rossastro e dal corpo nero, oppure dal capo striato di vari colori"; alb. bark "ventre, pancia; 

interiora; utero", cfr. mbarsë "gravida (detto di animale)" ~ rom. burtă, dial. bârtă, bârță, 

borț "addome; pancia (della donna gravida)"; alb. dhallë "latticello" ~ rom. zară "id." 

(mentre zer, zăr "siero del latte; latticello" dovrebbero rappresentare un incrocio tra l'etimo 

indigeno e il lat. serum); alb. gardh "siepe; recinto; chiuso" ~ rom., megl. gard, arom. 

gardu (n.) "recinto, staccionata", istrorom. gǫrdu "siepe"; alb. gjemb (< glemb), gjẽmb, 

gjëmb "spina; rovo; *rametto" ~ rom. ghimp(e) "spina; pianta spinosa; nappola italiana 

(Xanthium orientale subsp. italicum)"; t. mëz, gh. mãz (< manz) "puledro (di cavallo o 

d'asino)" ~ rom. mânz "puledro di cavallo; (reg.) puledro d'asino", obs. rom. e arom. 

mândzu, megl. mǫnz; alb. murg "scuro, grigio, nero; infelice" ~ rom. murg "nero-rossastro, 

castano scuro, grigio (detto di animale, specialmente di cavallo)", amurg, murg "tramonto, 

crepuscolo", arom. murgu, amurgu, murges, megl. murg (non è escludibile un'interferenza 

col lat. amurga); t. rrënd(ës) gh. rrã(n) "caglio; abomaso" ~ rom. rânză, arom. arândză, 

răndză "stomaco (dei ruminanti); ventriglio; caglio; (rom. reg.) mal di stomaco", istrorom. 

rănză, rănzę; alb. shtrep, shtreb "acaro del formaggio; verme (larva della mosca) del 

formaggio", shtrebë "verme del formaggio; uovo di mosca, cacchione" ~ rom. strépede, 

stréped "verme (del formaggio, del lardo, del grano ecc.); acaro del formaggio", arom. 

streápit, streapide, (Albania) ștrepsu, ștrepu, strepsu, streptu, strepădz, strepăț, strepeț 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sue conclusioni relative all'elemento lessicale comune ad alb. e rom.: esso potrebbe essere un retaggio ie., 
senza escludere casi di vicendevoli prestiti. Secondo Banfi (1991: 79) i numerosi parallelismi tra albanese e 
romeno, "non essendo cronologicamente ben definibili, possono anche essere spiegati in base a fatti di 
comune sostrato; oppure, alla luce degli interscambi tra le genti balcaniche in età alto-medievale". 
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"verme del formaggio", megl. strépij "id."; (con riserva) alb. thark "recinto (per il 

bestiame), ovile; porcile; silo (di vimini ecc.), ripostiglio (per i latticini ecc.)" ~ rom. țarc 

"ovile, recinto (per il bestiame); girello; nome di un gioco per bambini", arom. țarcu 

"recinto per agnelli o capretti; generazione"; alb. urdhë, hurdhë, urdhe, urth, udhos "tipo di 

formaggio" ~ rom., arom., megl. urdă "formaggio ovino fresco (simile alla ricotta)" (senza 

escludere un possibile influsso romeno recenziore in alcune forme alb.). 

 A questo gruppo prob. appartengono anche i casi seguenti (3), senza escludere che 

si tratti di termini di probabile origine onomatopeica o formazioni elementari (spesso 

riconducibili a un grido di richiamo) forse indipendenti nelle due lingue: alb. berr "bestia 

minuta (pecora, capra), capo (di bestiame minuto)" ~ rom. bâr "interiezione con cui il 

pastore incita le pecore"; alb. cjap, sjap, sqap, cap "caprone" ~ rom., arom., megl. țap, 

istrorom. țåp "id." (forme come alb. cap vanno viste invece come possibili romenismi); 

alb. shyt, shut "senza corna, dal corno spezzato; menomato; senza collo o anse (detto di 

una brocca); smussato", "animale senza corna", shytë, shutë "capra senza corna"~ rom., 

ciut "senza corna, senza un corno o dalle corna tagliate; dalle orecchie tagliate, senza 

orecchie o senza un orecchio; (animale) dalle corna od orecchie molto piccole; (bue o 

vacca) dalla coda monca ", ciută "cerva", arom. ciut, șut "senza corna", șută "cerva", megl. 

ciut, șut "senza corna; senza orecchie". Le varr. romene șut- potrebbero essere di tramite 

slavo o albanese, mentre alb. sutë "cerva" è un probabile romenismo (ciută "id."). 

 A questo gruppo vanno aggiunte le seguenti parole (2), in cui l'eredità indoeuropea 

relativa all'albanese è sicura (lesh "lana; pelo", shtjerrë "agnello; vitello, manzo"), mentre 

non lo è altrettanto per il romeno (lațe "ciocche di lana non filate e non pettinate (di 

animale); ciocche di capelli che pendono disordinatamente; riccioli" potrebbe presentare 

un caso di interferenza con una lingua germanica dell'area; rom. știră, megl. ștíravă, 

istrorom. ștircă "sterile; senza latte" rappresenta invece un probabile etimo greco, dove 

tuttavia l'interferenza slava è verosimile). 

 2) Voci preromane (prob. ereditate in entrambe le lingue),	   da molti studiosi 

accostate ma senza alcun rapporto etimologico: alb. brenza "viscere, interiora" (< 

përmbrẽndsa "intestino, viscere") ~ rom. brânză, megl. brǫndză, brăndză arom. (raro in 

quest'ultimo) brândză "formaggio" (di etimo oscuro). 

 3) Possibili prestiti antichi da una lingua paleobalcanica (senza escludere 

l'intermediazione di una terza lingua, prob. latina) (2): bashkë "vello (di pecora) tosato, 

parte del velo" ~ rom., arom., megl. bască "lana ovina, l'insieme della lana tosata da una 

singola pecora"; alb. mushk "mulo" ~ rom. (obs., dial.) mușcoi(u), mâșc(oi), arom. mușcu, 
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mușcă, megl. mo(a)șcă "id." (le voci romene sono possibili albanismi mentre la lingua 

intermediaria in questo caso è verosimilmente il latino). 

 4) Voci spiegabili grazie all'albanese (in romeno prob. di origine antico-albanese) 

(10): alb. ajkë, alk(ë) "crema del latte, panna; latte cagliato; grasso (dei capelli, della lana, 

della pelle, ecc.)" ~ rom. arichíță "siero del latte; siero con l'aggiunta di caglio", arom. 

al(i)că, aică, megl. alică "crema"; alb. balgë (> gh. bagël(ë), t. bajgë) "sterco, letame (di 

animale di grossa taglia)" ~ rom. balegă, baligă "id.", arom., megl. baligă; alb. bardhash 

"bianco grigiastro; caprone, cavallo bianco(-grigiastro), colomba bianca", bardhosh 

"biancastro; grigiastro; pallido; biondo" ~ rom. bárdăș, olt. bardoș "cicogna"; alb. bollë 

"grosso serpente; biscia; còlubro di Esculapio" ~ rom. bală "mostro" (senza tuttavia 

escludere la possibilità di etimi indipendenti); alb. dash "montone" ~ rom. dial., arom., 

megl. daș "agnello"; alb. gëlbazë, këlbazë "distomatosi epatica (fascioliasi); muco, catarro, 

espettorato" ~ rom. gălb(e)a(d)ză, călb(e)a(d)ză "distomatosi epatica (fascioliasi); Fasciola 

hepatica, specie di verme piatto che causa la malattia in questione; cuscuta (pianta 

parassita)", arom. gălb(e)adză, gălbeață "vaiolo degli ovini"; alb. hirrë "siero del latte; 

malattia virale di ovini e caprini che ne diluisce il latte" ~ rom. reg. hăreán "siero del 

latte"; alb. shark(ë) "sorta di mantello di lana (dei pastori di montagna o delle donne); 

lunga giacchetta di feltro senza maniche (da donna);	   mallo (p. es. delle noci)", zharg 

"spoglia (pelle di serpente); pelle animale che serve come cassa di risonanza per il liuto; 

corteccia d'albero; cappotto" (in signn. quali "mallo" o "polpa" è verosimile un'interferenza 

greca) ~ rom. sár(i)că, sarecă "sorta di mantello di lana (dei pastori di montagna)", jarcă 

"pelle di pecora (in cattive condizioni)", járchilă "(anche) vestito usato e logoro", arom. 

sar(i)că "mantello (invernale) di lana lunga"; alb. tharbët, thar(p)të (i) "aspro, acido" ~ 

rom. s(e)arbăd, sarbed "acre (detto del latte o del vino)"; alb. shkardhë "bastone attaccato 

a una catena intorno al collo del cane per impedirgli di mordere chi lo porta; (reg.) porta di 

graticcio di un recinto" ~ rom. sgardă, zgardă "collare per i cani; (obs.) collana". 

 5) Possibili latinismi (2): alb. mullë "ventre (alto); stomaco di ruminante; caglio", 

mullëz(ë) "abomaso; ventricolo; caglio" ~ rom. dial., mură1 "stomaco di ruminante; 

ventricolo; caglio", dial. (trans.) murză "intestino crasso", arom. (a)mură "stomaco dei 

ruminanti"; gh. mullã´ (def. mullani), t. mëllë´ (def. mëllëri) "rigonfiamento, tumore (sul 

corpo dell'uomo o degli animali); boccone, morso; (Musacchia) cicatrice, taglio profondo; 

cruccio, pena" ~ rom. mură2 "ghiandola, ganglio sul corpo o sul collo di un animale". Il 

secondo caso (mullã/mëllë) potrebbe rappresentare in albanese una contaminazione tra 

etimo latino e altre formazioni indigene (bullungë ~ mullungë "tumore"). Non è però 
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escluso che le forme romene abbiano conosciuto nel primo caso un tramite albanese, 

mentre nel secondo costituiscano veri e propri albanismi. 

 6) Voci preromane ma penetrate in albanese dal romeno (4): alb. bullar "grosso 

serpente mostruoso; pseudopo" ~ rom. balaur, bălaur(e) "mostro che incarna il male, dalla 

forma serpentina, con una o più teste e spesso alato; drago", megl. bălăúr(ă) "grande", 

arom. (Albania) bularu "serpente rosso; serpente dagli occhi serrati (orbettino)" (arom. < 

alb.); alb. brengë, gh. (anche) brãngë "grave problema, pena, cruccio; cicatrice; difterite; 

bozza, bernoccolo; malattia che si manifesta con gonfiore sul collo (o sulla bocca) di 

maiali e bufali" ~ rom. brâncă "malattia dei maiali, caratterizzata da perdita di appetito e 

macchioline violacee; erisipela; salicornia; specie di fungo (Stereum hirsutum)", arom. 

brengă "stanchezza, fiacca; disturbo"; alb. mëzat, muzat "torello; giovane toro castrato, 

manzo" ~ rom. mânzat "vitello svezzato dall'età di pochi mesi o al massimo di due anni", 

arom. mân(d)zat "vitello, giovane manzo"; alb. shtrungë "passaggio (stretto) dell'ovile per 

cui si fanno passare le pecore e le capre per mungerle; luogo attiguo all'ovile, dove 

vengono munte le pecore e le capre; stabbio, ovile; piccolo canale poco profondo che 

unisce il canale con la fossa d'irrigazione" ~ rom. strungă " passaggio (stretto) dell'ovile 

per cui si fanno passare le pecore e le capre per mungerle; passaggio stretto; passo stretto 

(tra i monti), gola", arom. strungă "ovile", megl. strungă, strungar, istrorom. strungă 

"porta dell'ovile per cui si fanno passare le pecore e le capre per mungerle". 

 7) Romenismi recenti (4): alb. (t.) çullë "(pecora) dalle orecchie corte" ~ rom. ciul, 

ciulă "(detto di animali) dalle orecchie insolitamente piccole; dalle orecchie lacerate; senza 

un orecchio (o entrambe); senza un corno (o entrambe)", arom. čĭul "(albero) senza rami; 

(cavallo, pecora) dalle orecchie piccole" (origine ultima prob. greca); alb. flo(j)ére "flauto 

(del pastore)" ~ rom. flúier, flúieră "id.; fischietto; (pop.) stinco, tibia", arom. fluér, fluĭáră, 

flueáră "piffero; flauto del pastore", (anche) flúir, fl'er "flauto dei pastori; cerbottana; 

fischietto", fler "tibia", megl. florcă (fluer + că), friel (origine ultima prob. greca); alb. 

këpush(ë) "zecca; moscone; fillossera della vite" ~ rom. căpușă "zecca; pidocchio degli 

ovini; ricino; germoglio di vite", arom. căpușe, căpușu, căpuțu "zecca", megl. căpușă; alb. 

l(l)ajë "pecora o mucca nera; dalla lana nera e bianca (detto di pecora), dal pelo nero (detto 

di pecora o mucca)" ~ rom. lai(e) "nero; nero mischiato a bianco; grigio", arom. laĭŭ "nero; 

povero; miserabile; lutto; caffè turco; Turco". 

 8) Interferenza tra etimo indigeno e slavo: alb. balë "chiazza bianca sul grugno o 

sul corpo di un animale domestico; animale (capra, pecora o mucca) con una chiazza 

bianca sulla testa o sul corpo", bal "cane con una macchia bianca sulla fronte; cane da 



	   319	  

caccia, segugio; cane (da) pastore", "dai peli bianchi", balash "cavallo con una macchia 

sulla fronte; vitello chiazzato", balash/balosh "con macchie bianche; variopinto (detto di 

animali); pomellato (detto dei bovini); roano; canuto, bianco grigiastro" ~ rom. băl, băláș 

"biondo", báloș, bălai, bălan "bianco; biondo", arom. bal'ĭŭ, bal'u "cavallo (o cane) con 

una chiazza bianca sulla fronte; nome dato a cavalli (o a cani) variopinti, spec. sul capo; 

pezzato; cavallo balzano", megl. bal' "(pecora) con una macchia bianca sulla fronte". 

 9) Grecismo di tramite verosimilmente slavo: alb. magar "asino" ~ rom., megl. 

măgar "id.". 

 Al lessico comune preromano di tali lingue vanno aggiunti ulteriori elementi a 

sostegno della tesi secondo cui i luoghi di formazione del romeno e dell'albanese devono 

essere stati limitrofi: 1) Esiti di origine latina simili nelle due lingue, p. es. lat. caballu(m) 

> rom. cal, alb. kal; lat. imperātor > rom. împărat, alb. mbret "re"; lat. palūde(m) > 

padūle(m) > rom. pădure, alb. pyll "bosco" ecc. 2) Numerosi toponimi della Serbia 

orientale e della Macedonia, i quali presentano tratti fonetici di carattere albanese (Niš, 

Štip ecc.)1800. 3) I più antichi prestiti slavi in albanese e in romeno, che documentano un 

identico statuto fonetico, presupponendo una mediazione comune1801. 

 Quanto visto permette di concludere che i rapporti albano-romeni erano 

essenzialmente relazioni tra genti alla pari, che conducevano stili di vita molto simili. In 

seguito, la pastorizia nomade, intesa come peculiarità soprattutto romena, ha funto da 

vettore per la diffusione di termini relativi specialmente a tale ambito in tutta l'area 

balcanica e carpatica. Ciononostante, l'apporto originario dell'elemento albanese o delle 

presunte parlate protoalbanesi dev'essere stato fondamentale per quanto riguarda almeno 

una parte del patrimonio linguistico non romanzo e non slavo del romeno. Buona parte dei 

rapporti tra le aree linguistiche albanese e romena vanno inquadrati come possibili 

fenomeni di adstrato1802, in una situazione socio-economica di plurilinguismo, in cui va 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1800 A ciò Banfi (1991: 77) aggiunge presunti tratti fonetici albanesi riconducibili a lingue di tipo tracio, che 
presuppongono un'Urheimat dove si parlavano dialetti di tradizione tracia. Si tratterebbe a suo parere 
dell'elemento satem condiviso con l'albanese: la conservazione delle velari (alb. kohë "tempo" < ie. *kēso ~ 
sl. čas), il mutamento in fricative delle labiovelari seguite da vocale palatale (alb. sy "occhio" < ie. *okṷie ~ 
gr. ὄσσε, a. sl. oči; alb. zjarm < *zerm "fuoco" < ie. *gṷherm-, cfr. trac. Zερµιζιργα "bagno caldo"). Tuttavia, 
come specificato prima, la scarsa conoscenza delle lingue paleobalcaniche, compreso il tracio, non permette 
di considerare sicura una simile ipotesi. 
1801 Banfi (1991: 77): alb. daltë, rom. daltă "scalpello" < sl. *dalto (~ srbcr. dleto/dlijeto, slo. dleto, bulg. 
dl'ato < sl. *delto). 
1802 Çabej (1965: 106-109, 115) ad un certo punto del suo studio relativo all'elemento comune ad alb. e rom. 
si mostra molto scettico sulla teoria del sostrato, elencandone i punti deboli, ed è incline piuttosto a vedere i 
contatti linguistici romeno-albanesi come fatti di adstrato, riconoscendo che i due popoli hanno convissuto 
per secoli in pace e amicizia e condividono per molti versi etnografia e folklore. Non parla ancora di prestiti 
dall'alb. al rom. né di prestiti nella direzione opposta. 
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tenuto conto di elementi paleobalcanici, del latino locale, del greco e, in seguito, dello 

slavo. Molti di questi elementi, in particolare quelli estranei ai territori vitali delle 

protolingue albanese e romena, sono penetrati in queste tramite un terzo idioma, che in 

buona parte dei casi doveva essere latino. 
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