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ALFREDO STUSSI

Una lettera in volgare Veronese
del 1326 (*)

La conoscenza del volgare Veronese due-trecentesco si  ba-
sata fino a non molto tempo fa quasi esclusivamente Sui numero-
Si testi letterari e paraletterari disponibili; solo di recente Si e
preso a integrarla in modo cospicuo con l'esplorazione di fonti in
largo senso documentarie, a cominciare da quei glossari veneto-
tedeschi Che hanno consentito d'accertare la presenza, nel vero-
nese antico, delle cosiddette vocali turbate (I), Altre perentorie

conferme di quanto sembra indicato Del De vulgari Eloquentia,
Cloe della persistenza tardomedievale del nesso col contigui vol-
gari lombardi, sono venute qualche anno fa dallo studio di testi
di carattere pratico della meta delDuecento scoperti presso l'Ar-
chivio di Stato di Verona (2). La ricerca di inediti non deve per6

far dimenticare Che documenti del volgare Veronese, pubblicati
a vario titolo soprattutto alla fine dell'Ottocento, attendono d'es-
ser riscoperti e valorizzati grazie a migliori edizioni accompagna-

(*) Questo lavoro rientra in un progetto di ricerca CNR Sui volgari dell'l-

talia medievale.

Cl) A. ROSSEBAST�IANO BART, Tracce di vocali turbate net veronese del secolo
XV, <<Atti dell'lstituto Veneto di Scienze, Lettere ed A~ , CXXXIX (1975-
1976), pp. 635-45, nonche redizi.one, a cura della stessa studiosa, dei Vocabola-
ri Veneto-Tedeschi del secolo XV, Savxg~ liano, Edizioni LArtistica, 1983, in tre

volumi.

(2) A. STUSSI , Testi in vo/gare veronese del Duecento, in <<Italianistica>>, XXI
(1992), pp. 247-67 (= Studi in memoria di Ciorgio Varamm~ ~ - /: Da/ Duecento aL
Qnattrocento); il piu antico, prescindendo ovviamente dal controverso indovi-
nello, e a tuttoggi quello pubblicato da A. STUSSI, IL pin antico testo Veronese in
voLgare, in Miscellanea Augusto Campana, Padova, Antenore, 1981, vol. II, pp.

743-51.
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Codici della Biblioteca>> (5). Iniziativa poco felice, perche cosi la

lettera veniva avulsa dal suo contesto archivistico, un contesto
che forse avrebbe aiutato a comprendere meglio 1'intera vicenda
cui si riferiscono queue poche righe di scrittura con le quali la
badessa del monastero di San Michele in Campagna (6) rispon-
deva a Tedis, canonico della cattedrale di Verona da cui il mona-
stero dipendeva, a proposito d'una suora alla quale il canonico

stesso s'era interessato mandando un'a(n)baxa, cioe un
�avviso' (7). Lo assicura della buona disposizione sua e delle don-
ne del Capitolo: purcfze /a soro mostri Se(n)no e discricio(n), esse
sono hen disposte a (con)plir, cioe �compiere', completare, la

aci)a, cioe il piacere richiesto. I1 che lascia intendere che Te-
dis e il Capitolo della cattedrale gia s'erano rivolti con risultati
incoraggianti al Capitolo di San Michele: chi era la suora la cui

ammissione, o il cui trasferimento, in quel monastero erano og-
getto di tanto autorevole intercessione (8)? A questa e ad altre

(s) GIULIARI, op. cit~, p~ XVII.

(6) Monastero femminife  , di f forse caroiinfna, che
sorgeva fuori Porta Vescovo, 1a dove e 1attuale sobborgo di San Michele Extra
(cioe extra moenia), cir. T. LENOTTI, Le Gauche contrade di Verona, in <<Studl~

Storici Veronesi Luigi Simeoni>>, V (1954), pp. 277-319, a p. 302. Le origini e
lo sviluppo di tale monastero fino alla meta del Duecento sono studiatl~ ottima-
mente da V. MONESE RECCInA, IL problema deL!e origini de! monastero di S. Mz-~
che!e in Campagna presso Verona, in <<Archivio Veneto>>, s. VJ XCV (1972), pp.
15-24 e Aspetti sociali ed economici nella vita di un monastero benedettino femminz-~
Le. S. Michele in Campagna di Verona dal seco!o XI at Periodo ezze!iniano, in

<<Archivio Veneto>>, XCVIII (1973), pp. 5-54. Cenni ancfze ~m A. CASTAcNEHI,
Asl>ettz~ po!itz"cz~, economici e sociaLi di chiese e monasten~ da!f'ePoca carolingia alle
sogLze~ de!f>eta moderna, in Chiese e monasterz` nef territorw veronese, a c. di G.
BORELLI, Verona, Banca Popolare di Verona, 1981, PP. 43-119 a P. 70 e, in
questo stesso volume, G. DE SANDER GASPARINI, AsPetti di vita re!igiosa, sociale
ed economica di chiese e monasteri nei seco!i XIII-XV, pp. 131-94 a pp. 152-54.

(7) Per questo {ermine tecnico v. STUSSI, Tern" cit., P. 261.

(u) Alla fine del Duecento il monastero <<dalla citta trae le sue badesse, le
sue monache, quasi tulle appartenenti a famigHe del centro urf>ano; verso la
campagna sono proiettati i suoi interessl dz orgamsmo economlc` o amministrati-
vo. Ma tra questi due elementi cosi diversi Si trova un aggancio Che restituisce
alla vita del monastero, apparentemente sbilanciata da questo dualismo, la ne-
cessaria omogeneita: e cioele famigfie cittadine da cui Provengonole monache o

te dalf ilxdispensabile commento linguistico. Cosi e stato fatto
per la lettera duecentesca di prete Guidotto (3), e cost Ora Si fara

per un'altra lettera un po' pin tarda, ma assai interessante anche
perche conservata in originale.

L'aveva pubblicata per primo nel 1878 il Giuliari, beneme-
rito ma per lo pin approssimativo illustratore di memorie patric,
compresi testi nelFantico volgare (4). La lettera Si trova presso la
Biblioteca Capitolare di Verona, Codice DCCXCI, inserto XII:
in una scatola sono conservate entro camicie cartacee una o pin

lettere di ml~ttenti dal quattordicesimo al diciottesimo secolo.
Neila camicia XII e un originale scritto su carta senza filigrana
di cm. l0,Sx22 con una piegatura orizzontale e tre verticali; il
verso presenta sigillo cereo rosso completo di quadratino carta-
ceo recante in impressione entfo mandorla Michele arcangelo
che calPesta il demonio. Sempre Sui verso Si trovano l'indirizzo e

la nota di ricevimento che consente di datare a11326 la leuera, il
cui testo si estende per Selle righe Sui recto. Qui in alto a sinistra
e annotato modernamente a penna /326; nelFangolo alto a de-

stra si legge / a lapis; probabilmente Si traua della mano del
Giuliari, il quale candidamenfe confessa: <<Questa preziosa car-
tolina [cio& la lettera in questione] Sta in una raccolta di Episfole
de' nostri Pin antichi Canonici, da me raggranellate qui e cola

dalPArchivio, e parvemi conveniente in due volumi alfogare fra i

(3) A. STUSSI, La lettera di Guz~dotto in volgare veronese (1297 ). Con Una

Nota paleografica di A. PETRUCCI, in Sinai offerli a Luigi Blasucci dai colleghi e
dagli allievi pisam~, Lucca, Pacini Fazzi Editore, 1995, pp. 535..43.

(4) [G.B.C. GIULIARI], Documentz~ de!L'antico dialetto veronese net secoLo
XIV (1326-1388), Verona, Stereo-Tip. Vescovile in Seminario, 1878, pp. 1 per
il testo e XVI-XVIII per la descrizione (= Nuova Serze~ dz Aneddotz,~ n. XXII.

Per Le I!!ustri Nobi!issime Nozze M inisca!chi E ~nzzo - Ponti). A quelfi del Gl~uliari
ha aggiunto altri errori di trascrizione il successivo editore G. ROSSINI, Tern" non
letteran~ in volgare veronese {1235-1361 ), in <<Studi Storici Veronesi Luigi Simeo-
nix, XVI-XVII (1966-67), pp. 41-74. Sui Giuliari si Veda da ultimo IL canom"co
veronese conte G.B. Carlo Giulian~ ( 1810-1892). Aux� delta giornata dz" studio. Vero-
na, 16 oitobre 1993, Verona, Biblioteca Civica di Verona, 1994 e A. STUSSI,

Mussafia e Giu!iari, in Lingua et Traditio. Geschichte der Sprachwzssenschaft and
der neueren Phi!ologien. Festschnft fiir Hans Helmut Christmann zum 6S. Geburts-
tag, T0bingen, Narr, 1994, pp. 367-74.
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domande non c'e modo di dare sicura risposta e occorre accon-
tentarsi del fatto che gi`a il Giuliari era riuscito a trovare il Horne
della badessa (suor Agnese da Pastrengo) e a rintracciare ilcano-
nico, diventato in seguito ancor meglio noto agli studiosi; Si trat-
ta delParmense Tedisio Ugorossi arrivato a Verona verso il 1310
e qui defunto nel 1335 (9).

Anche Se manca la certezza assoluta, non Ce ragione di
dubitare Che Si tratti d'un autografo di Agnese da pastrengo, la
cui scrittura, una minuscola documentaria abbastanza accurata,
con Pochi tratti spigolosi (per es. nella b), e caratterizzata sopfut-
tutto dalla forma della r rotonda a uncino dopo curva precedente

(legge di Meyer): il suo tratto verticale scende mono, assotti-
gliandosi verso sinistra in basso, e risulta quindi quasi idenfico
alFasta lunga della y. Quest'ultima, come anche quells che seen_

de da destra a sinistra neHa x, e delimitata in alto a destra da un
trattino orizzontale, sovrapposto a modo di quello d'una T. Da

notare infme i fdetti volti a sinistra in basso mile aste di f, p, s
lunga, la d semPre di tipo onciale, la forma maiuscola di m mi_
ziale in messer I, Michel I, ma(n)do 1, mess(er) indirizzo, di a in

Al I, abaessa I, A indirizzo, di e in Eo 2 e infine di t in Tedis 1,
lettera caratterizzata anche dalla curvatura a destra sia del tratto
orizzontale, sia di queHo verticale.

Parco e Paso di normali abbreviazioni, Che nell'edizione
comPaiono racchiuse tra parentesi rotonde (10), e di qualche Se_

Che seguono da vicino la vita di S. Michele, appartengono alla classe dei pro_
Prietari fondiari e quindi sono partecipi degli stessi interessi del monastero>>
scrive MONESE BECCnIA, Aspetti cit., p. 54.

(9) Tedisio o Tedis e Borne germanico riconducibile alfa base t eu d a
�gens': cfr. E. FORSTEMANN, Altdeutsches nanzenbuch. I. Personennanzen, Bonn,
P. Hansteins Verlag, 1902, coll. 1409 e sgg. Dal pumo di vista biograflco SOHO
imPortanti le ricerche di C. ADAMI, Le costitusioni del capitolo delLa cattedrale di
Verona nel sec. XIV, in Pievi, parrocchie e clero daLX aLXV secolo, a c. di p.
SAMBIN, Venezia, Deputazione editrice, pp. 221-87 a p. 235 e nota 102 (Depu_
tazione di Storia Patna per le Venezie. Miscellanea di Studi e Memorie,

XXIV), e IL capiw/o defis cattedrale di Verona net '300: note mi canonici, in GLi
Scaligeri I277-I387. Saggi e schede lubbLicati in occasione dead nzostra storico-
docunzentaria allestita daL Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novenzbre
1988), a cura di G.M. VARANINI, Verona, Mondadori, 1988, pp. 413-20.

(lo) Si e sciolto (e) 2 non (et) trovandosi a piene lettere solo e 4, 5, 6.

gno interpuntivo consistente in una lineetta obliqua dopo n(o-
st)ro 3 e v'alegro 6, in un punto dopo vostro 2, plaxesso 6 e Capitol
7 (ma la punteggiatura, come anche maiuscole e altri diacritici,

sono introdotti secondo l'uso moderno).
Si notino infme nella scrittura della badessa alcuni inciden-

ti di percorso Che potrebbero far pensare a copiatura da una
precedente minuta: dopo Tedis I una prima e di eo e guastata da
Una macchia Che ha obbligato a ricominciare; om 4 sembra scrit-
to su or (eco del precedente amor e del seguente porta); dopo
qua(n)do 4 c'e una lettera cancellata, forse s lunga per anticipo

del seguente soro; e/a ne 5 risulta da un e/ ne corretto aggiungen-
do la a nell'interrigo; D(e)o 6 e emendamento editoriale, tutt'al-

tro Che sicuro, di D(e)v dove la badessa sembrerebbe aver antici-
pato l'iniziale di v'aleSro, ma, a differenza degli altri errori, que-
Sta Volta non corregge. Queste sviste tutto sommato confermano
l'ipotesi dell'autografia perche forse sarebbero state evitate Se
Agnese da Pastrengo si fosse rivolta a un professionista deHa
penna. Complessivamente - come mi fa osservare Armando Pe-
trucci - la scrittura ha un'aria un po' arcaica ns~ petto aHa data

della lettera il Che potrebbe esser dovuto (ma anche questa e solo
un'ipotesi) all'eta avanzata deHa scrivente.

Quanto aH'indirizzo, viene riprodotto lo spazio Che neH'ori-
ginale Si trova tra de e Verona, spazio corrispondente al foro in
cui passava il cordino del sigillo. Tale indirizzo e completato
dalFabbreviazione tradizionale per Dentur (11): due d di tipo on-

ciale con trattino diritto soprastante, idenfificabili nonostante la
sovrapposizione della nota di ricevimento, e precisamente della
seconda meta di litera(m). In questa nota autografa del canonico
i numeri romani sono difigentemente racchiusi tra punti; per
errore e omessa la seconda e in recepi che e stata perci6 reintegra-

ta in corsivo; tra parentesi aguzze figura v depennata.

(ll) Abbreviazione Che in contesto volgare funziona come sigla conven-

zionale e perci6 verrit trascritta per intero tra parentesi tonde: (Dentur). Cir. A.
CAPPELLI,Diaionario di abbreviature latine ed italiane, Milano, Hoeflli, 1967,p. 91.
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dixo CI 3), incerta la genesi della finale in soro 5 se si tratta, come e
stato proposto, del continuatore di * s o r u s (14).

Assenza di dittonghi, conservazione di e prevocalica in eo 1
e 2, mee 3, metafonesi in vuy 2 e nuy 6 caratterizzano ilvocalismo

tonico, mentre quello atono presenta una spiccata tendenza ad e
protonica testimoniata da segnor I , messer I , de San M ichel I,
revere(n)cia 2 e 4, tegniresemo S, ve plaxesso 6, recoma(n)daene 6,
mess(er) e de Verona nell'indirizzo, nonche per la postonia cano-
nego nell'indirizzo. L'unica eccezione sa di latinismo: discreto I e
del formulario epistolare e il corradicale discricio(n) S presenta

signiflcativamente anche la grafia dotta ci.
Com'e hen documentato nel Veronese antico, la lenizione

delle occlusive dentali sorde intervocaliche porta conclusiva-
mente al loro dileguo: abaessa 1 , salu I , a(n)baxa 2, poesemo 6,
recoma(n)daene 6, e si Doti la riduzione del gruppo vocalico finale

in Salu e a(n)baxa. Caratteristico, anche Se non esclusivo, e il
tipo (con)sa 6 con passaggio AU + S > ols > OnS(15), Comune

Dell'area veneta l'evoluzione fino a sibilante Sonora dell'occlusi-
va velare sorda intervocalica davanti a e o i (dix 3, plaxesso 6) e la
sua semplice sonorizzazione davanti ad altra vocale: canonego

nell'indirizzo.
Coesiste il pronome personale soggetto di forma nominati-

vale eo 1 e 2 con quello di forma obliqua mi 3. Neila flessione
verbale si ha come di norma la terza plurale dix 3 uguale alla
terza singolare, e inoltre la prima plurale del condizionale tegni-
resemo S analogica su quella del congiuntivo imperfetto, qui stes-

so documentata da poesemo 6.
Dal pumo di vista simattico, poco pu6 offrire un testo cos!

breve: la legge di Tobler e Mussafxa osservata in recoma(n)daene

(13) F. RIVA, Storia dellantico dialetto di Verona secondo i tesu~ in versi (dal
sec. XIIP al sec. XVIp). {Fonetica], in <<Atti dell'Accademia di Agricoltura,

Scienze e Lettere di Verona>>, s. VI, vol. III (1951 -52), pf>. 305-53, a pf>~ 329 e
331.

(14) G~ Rout.ES, GmMmmiea storica delta lingua italiana e dei suoi dialetti~
Morfologia, Torino, Einaudi, 1967, p. 6 e, in generate, A, GRAF, Zur Geschichte

von lat. irater und soror im Italienischen tend Rdtoromanischen, Zn,`rich, Juris-
Verlag, 1955.

(Is) Altri esempi e bibliografia in STUSSI, Testi cit., p. 248, nota 6.

Al discreto segnor messer Tedis. Eo abaessa de San
Michel ma(n)do Sam / cu(m) revere(n)cia a vuy (e) al
Capitol vostro. Eo st 6 fata Pa(n)baxa vostra al Ca/

Pitol n(ost)ro. Le donne mee, e mi cu(m)tuto Si, dix
che la gr(aci)a che v'e rata enc la / vol (con)plir p(er)
revere(n)cia e p(er) amor Che om porfa al Capitol vo-
stro e qua(n)do la / soro avesso Se(n)no e discricio(n),
ela ne sera molto cara e Si ne tegnifesemo a gr(aci)a /
qua(n)do nuy poesemo far (con)sa che ve plaxesso.
D(e)o v'alegro. Recoma(n)daene al / Capitol.

A mess(er) Tedis canone/go de Verona. /
(Dentur).

mccc<v>xxvi recepi ego Tedixi/us ista(m) litera(m)
die xvi / aprilis.

Normale Della scripta Veronese (come in quella veneziana
coeva) &Yuso di x col valore di sibilante Sonora a(n)haxa 2, dix 3,
P/axesso 6 nonche Tedixius Della nota di ricevimento (12). D'ordi-
naria amministrazione anche la presenza, pur in zona di seem.-

Piamento, di consonanti scritte doppie, tanto pin Che Si tratta, a
Parte donne 3 e se(n)no S, delle Sollie lettere formate con un'asta
lunga: messer I , abaessa 1, e//e 3, avesso S, p/axesso 6 e mess(er)
nell'indirizzo. Altrettanto Si dica della y in vuy 2 e nuy 6, della
conservazione (grafica) di p/ in (con)plir 4 e p/axesso 6 e della
grafia dona ci in parole come revere(n)cia 2, 4, discricio(n) S.

TiPico contrassengo della scripta Veronese e il subentrare
di -o ad -e in forme come avesso S, p/axesso 6, alegro 6, spia d'ufx
dileguo in origine pin esteso di quello persistente dopo liquida o
nasale e testimoniato per -e da segnor I , messer I , M ichel I, vo/ 4,

(con)Plir 4, amor 4, discricfo(n) S, far 6, mess(er) nell'indirizzo;
Per -o da Capitol 2, 2-3, 4, 7, om 4; notevole dix 3, non privo
altrove di attestazione, e tuttavia meno frequente rispetto a

________

(,12) Per la Sonora di a(n)baxa, cfr, STUSSI, Testi cit. , p. 261. Quanto a dix

3, l'assordimento in posizione finale non Si ripercuote Sulla grafia forse per la
concorrenza della forma reintegrata dixo (per cui v. oltre).
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6 (rispetto a e/a ne sera molto cara 5 e e si ne tegniresemo S); la
dislocazione a sinistra dell'oggetto diretto con ripresa pronomi-
Hale in /a gr(aci)a che v' fata elle la vol (con)plir 3-4; I'espressione
dell' impersonale in om I)orta 4.

Infme l'elemento piu notevole dal punto di vista geolingui-
stico e nella sequenza e mi cu(m)tuto si 3 cioe �e io con lorn' dove,
a pane il riflessivo dipendeme dal soggetto /e donne (16) spleen, a

conferma di quanto detto all'inizio, quella preposizione �con'
rinforzata da �tutto' per cui soccorrono precisi riscontri lombar-
di antichi e moderni(17).

CI6) L'uso del riflessivo per �lui, lei, loro' e ben documentato in testi
antichi d'area settentrionale. Cfr. per esempio tanfin k'e/ mangia at desco, sempre
imbocona sego di Bonvesin (Poeti deL Duecento, a c. di G. CONTINI, Milano-
NaPoli, Ricciardi, 1960, vol. I, p. 71 1), ma ta/ sententia fu da contra rason,
`Percbe in st non era nk colpa uh cason Della Lauda piemontese, vv. 35-36 (Crestoma-
zia italiana dei primi secoli, con prospetto grammaticale e glossario a c. di E.
MONACI e F' ARESE, Roma-Napoli-Citta di Castello, Soc. Ed. Dante Alighieri,
1955, p. S I I.

(17) Cfr' tra Falito C. SALVXONI, Dell'antico dialeuo pavese, uBollettino
della Societa Pavese di Storia Patria>,, II (1902), pp. 193-251, a p ,, 238; lo stesso
Salvioni aveva richiamato Pattenzione su tale forma nelle sue recensioni a E.
KELLER, Die Reimpredigt des Pietro da Barsegape, Frauenfeld, Huber u. C,
1901 (<<Giornale storico dells letteratura italiana>>, XLI, 1903, pp. 99_1I3, a p.
104, ma gli esempi del B. non sono di sicura interpretazione) e a G. AGNELLI, II
libro dei Rattail. di S. Defendente di Lodi. Saggio di dialetto Lodigiano del secoLo
decimoquarto, <<Archivio Storico Lodigiano>>, XXI (1902), pp, 1-107 (ibidem,
XLIV, 1904, Pp. 420-32, a p. 42S); per i dialetti moderni F. CHERUBINI, Voca-
bolario Milanese-Italiano, Milano, Imp. Regis Stamperia, 1843, p. 457 e A.
TIRABOSCHI, Vocabolario dei diaLeui bergamaschi anuchi e moderni, Bergamo,
Tip. Ed. F.Ili Bolts, 1873, p. 1372.

I

.3 f

"b,

Verona, Archivio Capitolare, Cod. DCCXCI,
ins. XII, lettera della badessa di San Michele
in Campagna.


