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sito, bueno será recordar el ejemplo que trae el Diccionario 
de Autoridades en el artículo OXALÁ (tomo V, Madrid, 1737, 
pág. 67): oO:rald lmvieras tenido cuenta con mis matldamien
tos, porque fuera tu paz como un río caudaloso)) (FR. Lurs DE 
GRANADA, Guía de pecadores, lib. I, cap. 20, § 2); este ejemplo 
tiene una estructura· parecida al de Quevedo, publicado por 
Kany: pervivencia del primitivo ojalá (='¡ojalá hubieras te
nido cuenta con mis mandamientos!; [entonces], fuera tu paz 
como un río caudaloso'), que hoy e:ll..-presaríamos en condi
cional ('si hubieras ... , fuera tu paz .. .'). 

A. M. BADIA MARGARIT 

Universidad de narcelona. 

ETil\!OLOGIE SPAGNOLE 

SP. COLODRO, -A 

Lo sp. colodro <<misura per liquidi&, colodra <ISecchio, vaso 
nel quale si raccoglie illatte che si munget> <ISpecie di barile, 
in cui si conserva il vino da vendersi al minuto& «astuccio di 
legno, in cui i falciatori ripongono la pietra per affilare la 
falce&, colodrillo ocollottola, nuca. e stato spiegato dal Diez, 
Et. Wb., 441, come derivato da un lat. e a u 1 a e u ter, 
etimología semanticamente insostenibile, vedi Meyer-Lübke, 
REJV. 9102. Foneticameute, morfologicamente e semantica
mente bene si presterebbe invece un lat. e o 1 u t h r u s , 
prestito regionale dal gr. xó').u8po<; <<fourreau, sae&, relitto me
diterraneo affine a xo>.11:6<; <<fourreau, étui, gaine&, lat. cullet~s 
«Sac de cuir, outre& (Boisacq, Dict. étym., 484). · 

L'accento sulla punultima e normale, cfr. sp. cadera <e a
t h e d r a , ecc. 
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SP. LOBAGANTE 

I1 Meyer-Lübke, REW. sog8, s. V. 1 o e u Sta • racco
glie alcwu nomi clell' homants vulgaris, che evidentemente 
non. hanno niente a che veclere con la voce latina: sp. loba-, 
gante ( > it. ant. lupicautc, XVI sec.), bogavante, bocadelante, 
astur. llobicante, anche llocántaro, llocántalo, valeuz. llomá1t
tol, galiz. lombriga-nte, port. lt~bcgante, lavagante, navegante, 
nizz. liguban, mars. lingubatt, li(1t}gtmbau, fr. mt:rid. lttr
mand, norma1~d, lig. lzmgubandi, genov. ltmgobardzt, campid. 
liofanti, nap. ale/ande de mare, tose. leone, ritenendo questi 
ultimi due tipi come rifacimenti paretimologici dei preceden
ti. Non e facile davvero orizzontarsi in questo guazzabuglio 
cli forme, ma si puo scnz'altro escludere che si tratti di cleri
vati cli 1 o e u s t a o t a r a n t u 1 a , insicmc contamina
ti, cli r u b r i e u s (Michaelis) o iufine cli un ibriclo compos
to * 1 u pi e a u t ha rus (Casares). Se !'etimología popola
re ha fatto di questo crostaceo un navigante o aclclirittura un 
normano o un longobardo, restano sempre clelle forme suffi~ 
cientemente conservate per additarci l'etimologia nel lat. 
e 1 e p h á s [ - a n t i s ] m a r i n u s di Plinio, confennato 
dal calabr. centr. lefandi <Gorta di animale marino, elefante 
di mare)> (Rohlfs I 405), sic. leofanti, liafanti, alitt/anti <<locu
sta paonazza>> (Gioeni r6r), ecc., cfr. it. ant. leo/ante, liofante, 
<<elefante)> modellato sul tipo leopardo, ecc. Col bizantino la 
voce si e nuovamente diffusa, e ne dipendono, come mostra 
l'accento sulla terzultima, il calabr. merid. lefantu <<specie di 
aragosta>> e i1 sic. lefamt <<il maschio dell'aragosta, lupicante)> 
(da anteriore *elCfandu), cloncle i1 sardo len/ (u }rtt id. (Ales
sio, Are/t. Gl. It., XXXI 45, n. 58). 

I1 centro di espansione di questo tipo, cliffuso nella Fran
cia meridionale, Iberia e Liguria, con lenizione di -/- inter
vocalico, data l'attestazione di e 1 e p has mar in u s an
che in Polemio Silvia, va ricercato probabilmente sulle spon
de della Gallia mericlionale, clave ilnizz. liguban rappresenta 
un anteriore *liubant con -g- epentetico sorto ad evitare lo 
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iato. Da questa forma dipendono direttamente le varianti 
liguri, mentre lo sp. lobagante e il port. lttbcga?lte presentano 
una metatesi dovuta a rn.ccostamento paretimologico allo sp., 
port. lobo «lupot>, donde l'adattamento it. lupicante (a. I565). 

Sl>. GOLDRE. 

Lo sp. goldre, port. coldre <tfaretral) e riportato dal Meyer
Lübke, REW. 2273. chesegueilDiezeilMichaelis, a córy
t os, di origine greca, col significato di <tKocher». Non tro
vo questa forma documentata nel Liddell-Scott, bensi ywpuT6~;, 
iche avrebbe dato in latino g o r y tus, g ó r ü tus; ma 
questo spiega foneticamentc male le forme iberoromanze, 
perché, anche prevalendo l'accento secondario della voce gre
ca, 11011 e facile giungere foneticamente a goltlre, coldrc. 

I<'oneticamente si presta meglio un lat. e ó 1 u t h r u m 
<tguaina», da cui abbiamo visto dipendere lo sp. colodro. 

Per la doppia possibilita di accento in positio debilis, cfr. 
il fr. ant. fiertre coutro il pav. ant. fredo da · f e r e t r u m , 
REW. 3249. e perla lenizione di e- in prestiti dal greco, l'it. 
golfo da e o 1 p u s ( < x6A.1to~;), e simili. 

Non vogliamo pero escludere la possibilita di una conta
minazione tra le due voci. 

SP. LIRIA 

Lo sp. Uria <tpania, vischio, materia vischiosa», di oscura 
etimología, potrebbe rappresentare i1 lat. e o 11 y r i d a , 
sentito come tm composto con la preposizione e o 11- e per
cio ridotto a 1 y r i d a , prestito dal gr. xoAA.up(~;-(8o~;, dimi
nutivo di xoA.Aúpoc = xóA.).t; <tSorta di pane&, che l'etimologia 
popolare raccostaya a x6A.A.oc <tcolla, glutine~>, cfr. xoA.Mptov <tem
piastro, collirio•>, e xoAA.u¡¡(wv <tUna specie di tordo, probabil
mente i1 turdus viscivorus•>. 

Col significato originario la voce greca e passata al lat. 
co ~~X ra (Plauto), collyrida (S. Gerolamo). Un col-
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1 y r i o -o ni s e presupposto dal eampid. cttlirgioni <epi
viere>> [erroneamente riportato a eh 1 o r i o <crigogolo>> dallo 
Subak, ZRPh. X.."'CXIII 480, vedi REW. r877] e cttlirgt'o1ti 
<<sorta di pasta, tortelli>>. Dal bizantino <lcrivano l'it. merid. 
cttddttra <<ciamhclla>>, i1 bovese e reggino cullttrida <<polenta>>, .. 
otrant. cte1~ttrida <<midollo delle ossa>>, cu1t!ztrila <<maccheroni>> 
(Rohlfs, EWuGr. 1058; Alessio, RIL. LX.."'CIV 649; DEI., 
s.vv. collira, coll!ritla, collura). Nel latino medioevale della 
Curia Romana (a. 1324) coleridum indicava una specie di dol
ee. Da Wl lat. e o 11 ü r a , i1 REW. 2055 trae anche il port., 
transmont. carolo <<farina grossolana di mais>> <cpezzo di pane>>, 
ma questa voce presenta difficolta fonetiche. 

Per i1 rapporto <<Vischio>>: <<tordo>>, cfr. sp. muérdago <<Vi
schio, pauia>> e sp. dial. (Montaña) mordaguem <<specie di tor
dO>>, <lallat. 111 o r <1 i e u S ' REW. s68o a. 

SP. (ARAG.) ENRONAR {ENRUNAR) 

Lo sp. (arag.) enronar (enrunar) <<gettar calcinacci in qual
ehe luogo>>, donde enrona (enruna) <<calciuaecio>> deriva del 
lat. ruin are, come mostra l'it. rovinaccio <<avanzo di 
vecchie muraglie rovinate>>, ven. ruvi1zazo, friul. rudinaz <<eal
ciuaccio, sfasciume, morÍCCÍlli> dallat. ruin a, REW. 7431. 
La voce va aggiunta al REW. 7432. Cfr. lat. medioev. fan
gwn, lapides et rudenam (forma ipercorretta per ruenam) 
(XIV sec., a 'l'reviso); Marchesan, Treviso medíevale, Treviso 
1923, I, p. 29. 

SP. TAPIA. 

Lo sp. tapZ:a <<massello, aggregato di rena e calcina, in for
ma di mattone, che si secca al sole>> <<muro o parete fatta di 
masselli>>, tapiar <<murare con masselli» <<tappare>> (fllasconder
si>>, port. taipa <<parete fatta di fango anunassato e calcato 
dentro tavole>>, taipar <<calcare la taipa>> <<Circondare di ta-ipa>>, 
fr. merid. tapia, taipa <<ammassare la terra tra tavole>> «co
struire con terra in masselli>> non possouo derivare direttamen-
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te dal fr. ant., prov. tap <cfango argilla• (Schuchardt, ZRPh. 
XXIII 196), per difficolta morfologiche, vedi REW. 8564. 
11 sic. tabbia <cmuro di divisione sottile per delle stanze• «muro 
di semplici mattonio (Mortillaro), che i1 Meyer-Lübke, REW. 
8512, riporta insieme con lo sp., port. tabiqtte <cparet~ diviso
ria di pietra e argilla., au•ar. t a b i q <cetwas aneinander 
Passendes&, mentre ne e distinto foneticamente, ci dice che 
anche tapia, ecc. e di origine araba. Infatti tabbia sembra 
bene un derivato dall•ar. t a • b i j a •trinceramento, bastio
ne&, passato al turco t a b i j e t id., e ritornato all"arabo 
come t á b i j e , donde il rum. tabie «bastione&, Lokotsch, 
Etym. Wb., 1969 (dove manca la voce siciliana). Per tabbia 
i1 Traína, Vocabolarietto 445, conosce anche il significato di 
(!la crosta della terra)> col verbo tabbiarisi <cfendersi della ter
ra fangosa neu•ararsh>. 

E' probabile che tapia, taipa siano deverbali e che il ver
bo, per influsso di tap, sia passato dal significato primitivo 
di <cfare un bastione di terra battuta» a quello <cbattere la 
terra per far mattoni da costruzione&. 

Dalla sp. tapiar deriva i1 sic. tappiadsilla <csvignarsela9. 

SP. TRANGALLO 

Lo sp. trangallo <cpalo que, durante la cría de la caza, se 
cuelga del. collar a algunos perros para que no puedan bajar 
la cabeza», galiz. trangallo <cbattola del mulino» non possono 
derivare dal lat. t r a b s <ctrave& (García 'de Diego, RFE. 
XI 344) per difficolta morfologiche. Si tratta probabilmente 
di un la t. * s t ranga 1 i u m, prestito dal gr. aTpotyy<ii.7J <clac
do& <<Strozzamento», aTpotyyot).t<i <cintorpidimento delle membra 
causato da umorio modo intricato)> <modo o indurimento nel 
petto o in altre partí del corpo», ecc., base richiesta anche 
dal calabr. sett. strangaglite <<Sangue coagulato di maiale» (in 
origine <cgrumo, nodo)>) <<Uomo di grande statura&, strmzgag
glzitmi <cgrosso pezzo (di pane, carne)& (Rohlfs II 303; senza 
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etimo), cfr. i1 port. trangallzaclanfas <•uomo di alta statura e 
sgrazia to,>. 

La forma tra1zgallo per es- sembra dovuta ad influsso di 
tranca «stanga,>. 

SP. ORONDO 

Lo sp. orondo <•pauciuto o rotando (detto di vaso),> <•gon
íio» «Vuoto ed anche spugnoso,>, fig. <<presuntuoso, borioso, va
naglorioso,>, di oscura etimología, potrebbe essere nato dall'in
contro di *o 1 u 11th u s (gr. o).uv0o<;, o'-ovOoc;) <•frutto del 
caprifico,> <<fico sterile» col lat. ro tu 11 d u s <•rotando,>, as
sociazione che puo essere stata suggerita dalle due accezioni 
che ha il lat. g r o s s u s <•grosso,> e <<fico precoce o tardivo 
che non arriva alla maturita,> (Catone). 

SP. MELINDRE 

Lo sp., port. melindre <•frittella di miele,> e stato spiegato 
dalla Storm, Rom. V 181, dal lat. m e 11 i tu 1 u s <<Ínzuc
cherato,>, etimología respinta dal REW. 5469 per ragioni fo
netiche. Pero il sic. milidda <•sarta di biscotto a fette di fari
na, zucchero e chiara d'uovo,>, che abbiamo riportato alla 
stessa base (Alessio, Sulla latinita della Sicilia, Palenno 1947, 
123), per -l- scempio (per influsso di m e 1) , e per i1 tratta
mento del nesso t-l come in sPad;~a < s p a t u 1 a ) , ci 
dice che la voce e di diffusione tarda e semidotta, per cui non 
vediamo nessuna difficolta nella d.issimilazione di *melild(r )e 
in melindre. Per la semantica, cfr. calabr. zuccarata <•grossa 
ciambella& (Rohlfs II 421) da zuccam <•zucchero,>. 

SP. (ASTUR) MELLÓN 

Il .M:eyer-Lübke, REW. 5507a, respinge come fonetica
mente o semanticamente impossibili le etimologie proposte 
per spiegare l'astur. mellón <•macchia sul muso delle bestie& 
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e cioe illat. m e n t i g o <cuna malattia delle pecore» (Brüch) 
o uu derivato da mermella con riferimento al REW. 5351b, 
s. v. margar i t es (gr.) <ctraditore» (Spitzer). Se il rife
rimento fosse sbagliato e si trattasse invece dell'astur. mer
miellze <ccotogna)> (da m e 1 i m e 1 u m, REW. 5478}, questa 
difficolta semantica non ci sembra insormontabile, cfr. per 
es. i1 ca1abr. melangiana <mtelanzan:u e <clivido sulla pelle& o 
meglio ancora il gr. 1.d¡l.wot; <cdel color della me1acotognal) 
(1-L'ii'Aov) <cgiallo&. Questa voce greca ha dei riflessi romanzi che 
risalgono alla forma latinizzata m e 1 i u u s , ma il REW. 
5478a ha erroneamente m e 1 in u s <cgelb)), cio che ha in
dotto Ernout-Meillet, Dict. étym., 702, a confondere questa 
voce con l'aggettivo m e 1 in u s «di tasso (m e 1 es) », 
che invece e distinto per il significato e per l'accentazione. 

Da m e 1 in u s, oltre al logud. mélime, sopraselv. mé
len, vien derivato dubitativamente il vallone ant. meille <cgelb& 
foneticamente impossibile. Si tratta invece probailmente di 
un derivato di M e 1 i a ter r a = gr. l\b¡l.(oc [y'ij), anche 
r.h¡l.(vl) yij (glosse), cioe terra gialla dell'isola di Melos nel
l'Egeo, una delle Sporadi, usata dai pittori, cfr. ¡.n¡)..(¡; {Plut. 
II 58 d). Come designazione di colore la voce deve essere ri
masta iuvariata nella forma del femminile, cfr. ocra, rosa, 
viola, ecc., come aggettivi indeclinabili. 

Dato che i1 nesso li passa nell'asturiano a -ll-, anche me
llón, come i1 vallone ant. meille, potrebbe essere derivato da 
m e 1 i a e aver indicato in origine una grossa macchia gialla. 

SP. (ARAG.) ROGO, ARRUEGO 

L'arag. rogo, arruego «rossiccio& e stato riportato dal Pi
dal Rom. XXIX 367, ad un la t. * r a v i e u s per r a v i -
d u s «grigio», che il Meyer-Lübke, REW. 7099. dice a ragio
ne foneticamente e semanticamente difficile. La voce si puo 
invece ben spiegare come nata dalla contaminazione dello 
sp. ant. roso <crosso» con fttego, /mego <IÍUoco» per indicare un 
color uosso fuoco o focato)), cioe scarlatto, cfr. anche i1 rappor
to gr. r.üp <cfuoco&: r.upp6t; <crosso fuocol), 
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SP. PERIGALLO 

Lo sp. perigallo, port. perigallto, <<pappagorgia, pelle che pen
de dalla gola per vecchiaia o flacci<.lezza•>. sembra, per il 
significato, un composto greco con r.e:pt <<intorno» e x<i)..).~Lcx 

<•cresta» o bargigli del gallo, attraverso un latinizzato • pe r i
callacum, dato che al gr. x<i)..hlcx il Rohlfs, EWuGr. 86o, 
ha riportato il bovesc gaglia, calabr. merid. gagghia «Cresta o 
bargigli del gallo>>, forse per contaminazioue col 1at. g a 1 e a 
<•elmo>> e <duffo sulla testa delle galliue africane>>, Rohlfs, 
EWuGr. 406. Questo composto non ci risulta attestato, ma 
esso e sorretto dalla voce ca1abrese che per il duplice signi
ficato si spiega semanticamente meglio da un 1at. regionale 
e a 11 a e a f. (da u. pl.) che da g a 1 e a. Per lo po
stamento di accento, cfr. p 1 ate a per p 1 ate a, N ice da 
Ni e a e a, Scigghiu <·Scilla>> da S e y 11 a e u m [proruon
tiirium], e simili. 

SP. TORIONDO 

Lo sp. ton'ondo <<che e in caldo, in frega ( detto di vacche, 
mucche) <cpresuppone un la t. * t a u r i bu n d u s, da t a u
ti r e <•desiderare il toro>>, richiesto dal calabr. sett. ta ( v) urí 
<<andare in caldo (detto della vacca)>>. modellato, come * h ir
e ir e <<desiderare i1 becco>> (con riflessi uell'Italia meridíona
le), sui 1at. e a tu 1 ir e, e q u ir e, sur ir e, vedi Alessio, 
RIL. LXXI 36r. 

SP. TOÑIL 

Lo sp. to1iil <<ripostiglio in un fienile per porvi a finir di 
maturare me1e O pere>) e Ul1 derivato da ot01i0 (<aUtUtlllO>) O di 
ot01iar <<passare l'autunno•> da a u tu m n ii re , REW. 8rr, 
dove si aggiunga i1 calabr. sett. altugna <•intorpidire per i1 
fre<.ldo eccessivo>> (Rohlfs I 124; senza etimo). La voce e mo
dellata su henil <cfienile>> . 
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SP. ANT. SENTICAR. 

Lo sp. ant. se1tiicar <espineta, luogo pieno di rovi» poggia 
sul lat. tardo s e n ti x- i e i s «xuv6a[3~'fot;l) (Pseudo A pul., 
Herb. 88, 31), per i1 class. sen ti s «cespuglio, rovol), forma 
che deve essere antica, perche il collettivo s e n t i e e t u m 
si trova gia in Plauto. Sorprende la conservazione di -e- in
tervoc::~tico. 

SP. TORMO 

Lo sp. tormo <croccia, rupe isolata&, arag. tormo <czolla di 
terrao, catal. tormo <cvecchio tronco di olivo&, tormell (e tornell) 
<cmalleolo, sporgeuza all'articolazione delta gamba col piede1> 
«cavicchia del piede& non ptto derivare per ragioni fonetiche 
o semantiche né dalmedio alto ted. tu r m (Diez, Et. Wb., 
492) né dallat. turma <cgregge» (vedi REW. 9005). Esso 
poggia verosímilmente su un lat. regio.nale t o r m u s , da 
gr. 'f6p¡.toc; <ccavicchio, piolo sporgente», cfr. anche -r6p~ <cbor
ne qui tournent les chars dans la carriere». La pronunzia 
chiusa dell'o in voci di origine greca e normale, cfr. sp. torno 
< t o r n u s ( < -r6pvoc;) e simili. 

La forma catal. tormell e primaria e non secondaria, come 
mostra i1 trebelló di Cerdanya (da un anteriore *tormelló1,, 
con -b- dovuto a dissimilazione o a UI]. raccostamento al sino
nimo sp. tobillo, REW. 8965, cfr. anche _it. tteello id., Alessio, 
Lingua Nostra VII 6o), poi raccostato per etimología popo
lare a tomo, cfr. port. tomozelo <cmalleolOl> (REW. 8796). 

Un'origine iberica sembra da escludere per i1 fatto che il 
basco tomm «zolla ·di terral) e un prestito dall'aragonese. 

SP. TOLLA 

Lo sp. tolla <<pozzanghera che, per essere coperta di mus
co o d'altre piante non si vede», tollo <cfossa dove si nascon
dono i cacciatori», catal. toll <cpozzanguerao, sp. atollar, catal. 
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atollar <<impantanarsi>>, contrariamente all'opinione dello Spit
zer, ZRPh. XL 215, e distinto dal fr. ant. toeillier (derivato 
dal lat. tu di e ul n, REW. 8971). Se il significato pri
mitivo e quello di <<sorgente•>, la voce potrebbe derivare dal 
lat. tu 11 i u s <<getto d'acqua o di sanguet>, come risulta 
dalla spiegazione di Festo (482,3): tullios alii dixerunt esse 
silanos, alii rivos, alli vehementes proicctiones sanguinis ar
cttatim fluenlis, quales sunt Tiburi in Aniene, che, documen
tato gia in Ennio col significato di <•getto di sanguet>, non 
sembra coutinuato da altre lingue romanze. Un arcaísmo non 
sorprende pero nello spagnolo. 

SP. TRASEGAR 

Lo sp. trasegar <<travasarCt) e inscparaLile dai sinonimi ca
tal. trafegar, port. trasfegar, come ha riconosciuto il 1\leyer
Lübke, REW. 8852, respingendo la base * t r á n si e á re 
del Diez, E t. W b. 493, o la derivazioue diretta da t r á 11 s 
del Parodi, Rom. XVII 73· Per giustificnre tutte e tre le for
me bisogna supporre un lat. * t r á u s f a e e á r e , com
posto con - f a e e ii. r e del tipo di d e f a e e á r e <<levare 
la feccia, chiarificaret>, in fa e e á re (Tertulliano), da . 
fa ex -e i s <<fecciat> (cfr. sp. hez, port. féz), su cui e model
lato i1 logud. infegare <<ubbriacarsh>, isfegare <<imputridirsi~. 
Allora trasegar sta per un anteriore *traslzegar col significato 
approssimativo ·di <<decantare travasandot>. Dalla Catalogna 
(cata!. trafegar anche <<intrugliarel>), attraverso la Provenza 
(cfr. lat. medioev. transfegator, a. 1243, negli Statuti di 
Avignone), la voce e giwlta nel-l'Italia setteutrionale (tra
fegare) e venne adattata in Toscana come trafficare (XIV 
sec.), passaudo dal significato di <<trattare, meneggiare, eCC.l) 
a quello di <<negoziare, conunerciaret> (M. Villaui). In questa 
nuova accezione commerciale la voce passo dall'Italia alla 
Francia (trafiquer), e alla Spagna e Portogallo (traficar). 
Che nel toscano nel XV sec. In voce e un accatto dall'italiano 

5ettentrionale e mostrato dal trattamento fonetico, cioe la 
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consonante scempia f, resa con l'aggeminata, e la sonora g, 
resa con la sorda, donde l'inquadramento nelle serie dei verbi 
in -ficare proHficare, qualificare, ecc.) di origine dotta. 
Dall'italiano settentrionale deriva anche il ted. traflegierm 
wandelnl) (a. 1504), quindi indipendente da Trafik <cHandeh 
d.adem, che e i1 fr. trafic (trafique, XV sec.), a sua volta 
mutuato dall'it. traffico. 

SP. TROJ(E) 

Lo sp. troj (e) <cgranaiol) <cserbatoio per le olí ve•> sembra la 
stessa voce del logud. trogli1e, droglúe <cpiccola fossa», spiega
to dal Salvioui, RI L. XI,IV ro87, dallong. t ro g <ctruogo
}ol) (geograficamente e foneticamente difficile, vedi REW. 
8932), ma a nostro giudizio derivato dal gr. -rpwy>.l) <cbucol) 
<ccaverna, antro& ( RIL. LXXVII g6). I1 genere diverso pub 
essere ben spigato da un lat. * t r o g 1 i u m , tratto da un 
diminutivo non documentato della voce greca. 

Per l'evoluzione del significato, cfr. illat. f ove a <cfos
sa. <ctana&, che si e specializzato nell'Italia meridionale ad 
indicare <<Íossa per conservare cerealil) (vedi DEI., s. vv. fog
gia e foiba) e il calabr. zimba <cposto nel trappeto dove si de
positano le ulive frescl1e» dal gr.-lat. e y m b a <estiva della 
uavel) (Alessio, RIL. LXXIV 663 sg.). 

SP. CREZNEJ A 

Lo sp. crezneja <cpiccola corda di giunco di Spagna. pre
suppone una forma col suffisso diminutivo - i e u 1 a . Alla 
base di questa potrebbe stare i1 la t. g r i e e n e a <«/tenis 
crassusl) (Paolo-Festo 88, 8), di oscura etimología, probabil
mente prestito da una lingua sconosciuta, come. ii.l e a , 
g ii. n e a , b a 1 te u s , e 1 u p e u s , p u te u s , ecc., che 
si ritengono accatti dall'etrusco, cfr. per es. l'etr. pute. Un 
*e r i e i u i e u 1 a potrebbe d'altro cauto apparteuere al sos-

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



' 

IH'E, X.XXVliJ, 1954 MISCELÁNEA 239 

trato iberieo, cfr. iber. *e un i- (basco lmZ:), e un i 11 u s 
e e u 11 i e u 1 u s <<Coniglio,>, topon. M e n d i e u 1 e i a , con
nesso col basco mendi <<motlte», ecc. 

SP. ALIDONIA 

Lo sp. alidonia <<pietra a cui si attribuivano magiche virtu 
e che supponevasi trovarsi nel ventre della rondine1> risale, 
attraverso una tradizione dotta, al lat. che 1 i d o n i a 
(xü~8ovt<X) o 1 a pis eh e 1 id o ni u s (Plinio, N. H., XXXVII 
155 e XI 203), dal gr. x_tl.1owv- 6vot; <<rondine,>. Solo del fitoni
mo eh e 1 i don i n si conoscono riflessi popolari o semipo
polari, REW. 1870 [che ha erroneamentc -ó- ], cfr. sp. aut. 
celidue·1ia, ecc. 

SP. GREBA 

Lo sp. greba <<gambiera, gambale,>, attraverso il fr. aut. 
greve id., sembra risalire allat. ere p i d a , dal gr. x¡:H¡r:io:x 

acc. (xp'IJ7tlc;- loo e;) <<scarpa alta dei solda ti,>, do ve 1' e e l'i 
brevi sono dovuti ad un'etimologia popolare (cfr. Isidoro, 
Orig. XIX 34,3: a pedum crepitu in ambulando). I1 trattamcu
to fouetico e semidotto, cfr. fr. ant. leve, tt"eve (accanto a 
tiede) dal lat. te pi d u s. Per l'estensione del significato, 
cfr. calabr., sic. ciwzi <<calzoni,> dal lat. e a 1 e e i <<scarpe1>. 
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