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Appunti Filologico-Esegetici per la Migliore 
Intelligenza della Versione Maltese di 

Matteo XIII, 11 
By the REV. FR J. Mrzzr 

L' A traduzione, secondo noi errata, eli una pamla di capitale Im
. portanza nel!a versione maltese del Vangelo di San Matteo 

cOIl;lpilat(L da G. Muscat Azzopardi (1). rende 11otevolmente pill 
difficile l'intel:ligenza di uno dei brani piu discussi e,diciamolo 
pure, piu oscuri dei Sinottici. 

Si tratta, 10 diciamo subito senza in utili pr:eamboli, della pa
ro1a eg'ligub#£et che si riscontra in Matt. XIII, 11. 

SenoncM per la migliore comwensione deg!i appunti che ci 
aeeingiamo a muovere, ritenlamo doveroso premettervi anzitutto 
il testo su cui la versione del Muscat AzzQpardi si fonda. 

Ci vien fatto, pero, di chiec1ere in via preliminare se i1 Mus
cat Azzopardi nel1a sua qUalita di traduttore dei Vangeli abbia 
comunque nutrito preoccupazione d'indole critica circa i1 testo 
da adottare per la sua versione. In parole povere : D' oude ha preso 
le mosse? D'onde ha tratto la sua traduzione? Ha avuto sotto 
oochio 1'0riginale greco nella migliore edizione critlca a sua di
sposizione, oppure si e contentato di tradurre da qualche versione? 

La risposta a· questa inter:rogazione ce la porge 1impida, m
equivocabile 10 stesso egregio traduUore nell'Introduzione cbe 
egli ha ptemesS6' alIa prima. edizione dell' opera. sua nen'1895 : 
Tistg;iu tansbu, mela, li anna mhu.rc bis8 ma mxejniex fuq datL,k 
il-kotba: (doe la versione maltese dei Vangeli eli Michelantonlo 
Vassalli) imma qisna. li, lcemm indttmu na'lidmu I-ldieb t.agnnn, 
l-inqas ma narawhbm b'gnajnejrw" biex 'liadd ma jista' jfe'ttiLln 
li qegndin nir./ru]u xi kelma minnhom. Anna nandmn hlq il-latin 
ta' San Olormg u fug it-taljan ta' l-Isqof Martini, mina'liajr ma 
niftnn l-ebdatraduzzjoni onra. (kif wissiena M onsinjur PaG, Ra
gnaj ta' ru7inaht fey"n inZidn 'Xi tifsim barranija bt:ex aktar nl6~ 

(11) L-EVANGELJU l\fOAD1)ES TA' SIDNA 'GESU' KRIS'J'U 
MIKTUB MINN SAN MATTEW. Xogliol bil-Malti ta' G. :MUSCAT 
AZZOP ARDI, L-ewwel Ktieb (Mali rug it-tieni dal'ba msewwi u mizjucl 
fit-tifsir) Andolfo & Magro Edituri. MALTA 1914. Abbiamo creduto op
portuno di modernizzare l'o'rtogrnfia delle citazioni maltesi. 
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turawit-tifsir tal-NI artil~i, ngliicl'u mnejn i~adniha (2). 
Da questa elichiarazione che HOll si puo desideTare piu espli

cita, e lecito desumele che i1 Muscat Azzopal'di non si era pro
poste eli eseguil'e la sua v61'sione sull'ol'iginale greco, ne molto 
meno si era ~ambiccato il cel'vello intol'llo aI testo piu accurato e 
pill cl'iticamente assodato da prefel'ire. 

Al nostro tl'aduttore pl'emeva assai di accertare i suoi Iettor~ 
su di un pun to: ci assicura in modo categol,ico di essersi guar
dato bene, proprio meticoiosamente dal consultare anche eli ~ug
gita la vel'sione dei Vangeli che pill di cento anni fa compariva 
per la prima volt a nell'idioma patl'io ledatta da Michelantonlo 
Vassalli (3) per iucal'ico de~la pl'otestante Churoh Missionary 
Sooiety. 

(2) op. cit. p. X. 
(3) La nota in calee a p. IX dell'op. cit. del :Muscat Azzopardi non 

e del tutto esatta. Essa C01'1'e cos1: n-htieb li lIIikiel'ang VassaUi stam
po, l-ewwel do,1'ba getvwa l-Ingilte1'ra, fis-sena 1829, kie'n imsemmi 
L-GIIAKDA L-GDIDA TA' SIDNA GESU' KIUSTU; u flimkien ma' l
Erba' Vanfjeli kien fih il-kotba l-onra kollha tat-Testment il-Gdid. Dak 
il-ktieb raga' ;tarnpah hawn lIialta, fis-sena 1847, Gmbiel Vassalli; u min
nu 1nbag/iacl, 'iinfj'ibclu" b'ilsienna u b'alfabet aktar me=eiia, dawk il
/iafna kotba zg1ia'l'-'-Evanfjcliu ta' San 1I1attew, l-Evangeliu tal San 
,Gwann u l-ktieb ta' l-flppostli--li baqgii1L, hull tant snin, iixte1'du b'o;ejn 
u bil~rnohbi. . 

I fatti, come li raccogliamo da A. CRE.nIONA, Vassalli,and hi~ Times 
(Translated by MAY BUTCHI<~lt, from the l'evised· and amended Original 
Maltese Text) MALTA, 1940. pp. 102-112; 121-122; 176-181, sono i se
guenti. Anzitutto il Vassalli nato il 5 marzo 1764 ,non si chiamava l\Ii
chelangelo ma ~Iichelantonio. La prima edizione della sUa versione maltese 
del Nuovo Testament.o non ne comprelldeva tutti gli scritti-co,me affer
ma il Muscat Azzopardi-ma i soli quattro Vangeli e gli Atti degli Apos
toli, e comparve postuma nel ]829, il \Tassalli essendo mOl·to proprio agli 
albori di quell' anno e precisamente il 12 gennaio. 

La Ohurch j)fission'(ITY Society affiancando questa traduzione al testo 
della Volgata ne curo a J"onclra la pubblicazione totto il titolo: QUA
TUOR EV Al~GELIA ET ACTUS APOSTOLORUM .JUXTA VULGATAM 
R0.nIAE, A.D. MD XCIII EDITA:M NECNON EORUNDEM VERSIO 
MELITENSIS. LONDINI. Typis Excudehat It. WATTS. MDCCCXXIX. 

Il Vassalli, pero, aveva lasciato in manoscritto la versione degli altri 
scrit.ti del Nuovo Testamento (Epistole e Apocalisse), secondo quanto si 
apprende clal Wurtemberghese C. F. SCHLIENZ Views on the Improve
mel~t of the lIIaltese Lwnguage, eec. 1838. p. 40. 

Nel ;1.847 .usciva sotto gli auspici della Society for Promoting Ohris
tian Knowledge, che pare avesse sostituito la Ohu1'ch lIIissioM1'Y Society, 
la versione Maltese dell'intero Nuovo Testamento: IL AAQDA IL LTDIDA 
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Verso questa fonte, pev i fini ristretti del nostro articoio, 
non occor1'e dunque piegure; it nostro tuduttol'e l'ha lrisoluta
mente scartata. 

Sicclie, semple alIa stregua delle sue dichia1'azioni, il Muscat 
Azzopardi sie attenuto esclusivamente aEa versione Iatina di 
San Girolamo e a quella italiana dell' Arcivescov() Antonio Mar
tini (1720-1809) pubblicata quest'ultima, come si sa, per la pri
ma volta tra gli anni 1769-1771 a 'rorino. 

Giacche poi l'opel'a del Muscat Azzopardi ba visto la luce 
con la piena approvazione dell a competente autorita ecc~esiastica, 
vogliamo presumere senza ulteriori indagini che per versione 1a
tina di San Girolamo, il nostlO traduttore intende senzaltro l'edi
zione Olementina della Vo:gata (1592). Escludiamo, vogliamo 
dire, in essenza di prove in contravio che egli abbia tenuto conto 
c1ella pregevo~e edizione cbe di tutte le opere originali e delle tra
duzioni del Santo Dalmuta eseguiva nel seco:o XVIII insieme ai 
suoi collabOlatori il doUo Vallarsi (4), 0 dell'edizione, a noi piu 
vicina, cbe della versione geronimiana del Nuovo 'restamento ini
ziarono con ampio apparato critico e con paziente, perspicace 
diligenza i va1orosi studiosi inglesi Wordswortb e- White (5) sin 
elaU'lSS9, vale a elile sei anni prima dell a pubblicazione del Mus
cat Azzopareli. 

Determinate cos1 le fonti, passiumo ora a confront are la 
traduzione maltese del brano col latino della Volgata e con l'ita
:iano del ~Iartini ; 

~'A SIDNA JESU KRISTU UIJYUBA MIL INGLIS. MALTA, GAB
HTEL V ASSALLI, STAMPATUIt 1847. Que:;ta, per quanto riguarda i 
Vangeli e gli Atti degli Apostoli almenu, puo eonsiderarsi la seconda edi
zione dd Vassalli, sebbene sia redatta ill una veste ortograftca molto l:1i
versa ed abbia subito la correziune di MieheIangelo Camilleri prete cat
toIico apostata, passato alIa Ohiesa AngIicana. 1\Ia non pare che si possa 
afi'elIDare con sicurezza che la versione delle EpistoIe e dell' Apocalisse sia 
quella Iascia ta dal Vassalli. 

(4) SANCTI HIERONBlI. Opera 0111 nia curata da D. V ALLAR
SI. VERONA. 1734-1742, n val. e VENEZIA. 1766-1772, 11 VaU. r.ipro
dotta anche in 1\HGNE P.L. XXH-x..~X. 

(5) NOVU1\1 TESTA:MENTU~I D01\IINI NOSTRI JESU CHRISTI 
LA~'INE secundum editionem SANCTI HIERONTl\H ad Codicum Ma
nuscriptortlm fidem recensuit JOHANNES WORDSWORTH S.T.P. Epi
scapus Sarisburiensil:l ill operis sacie.tatem ac1sumtu HENRICO IULIANO 
WHITE A.l\L Collegii l\Iertonensis sodo. Pars Prior-Quatuor Evengelia. 
OXONII l\fDCCCIJXXXIX-l\1DCCGXCVIII. 

>( 
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VOLGA'rA 
Qui respondens 
ait illis: 
Quia vobis datus 
est nosse myste
l'ia regni caelo
rum, illis autem 
non est datum. 

MATTEO XIII, 11 

MARTINI 
Ed ei risponden
do disse: Per
che a voi e con
cesso di intende
re i miste1'i del 
regno de' cieli : 
ma ad essi cia 
non e stato con
cesso. 

MUSCAT 
AZZOPARDI 

U I-Iu wiegeb u 
qallhom: Ghax 
lilkom inghata li 
tifhmu l-egligu
bifiet tas-saltna 
tas-smewwiet : 
imma lilhom ma 
naghtax. 

Dal conflOnto dei testi allegati apparisce che il Muscat Az
zopal'di con la parola eghgubijiet ha inteso l'endere mys.teria e 
misteri della Volgata e del Martini l'ispettivamente. Ma non pa,re 
che la parola da lul scelta vi quadri proprio a cappello. 

Questo emergel.a meglio a) dall'analisi del significato ogget
tivo che le parole my8'teria, 'I'nisteri ed eghgubijiet hanno nelle 1'i
spettive lingue, b) dal'la considerazione che il Muscat Azzopardi 
ha usato eghgnbijiet per esprimel'e altri concettj nella stessa veIl
s10ne di San Matteo, e finalmente c) dal senso e dalla funzione 
che assumono nel contesto. 

Di qui il duplice carattel'e delle nostre osservazioni: filolo
gico ed esegetico, poicM egl~gubijiet non solo non corrisponde 
neanche pallidamente a mysteria e misteri - fedeli, pedisseque, 
letterali riproduzione della parola greca mysteria dell'originale 
-ma ha anC01'a 10 svantaggio di infittire quell'arcano velo di neb
bia che avvolge tutto l'episodio. 

Non crediamo opportuno intrattenerci a lungo snll'aspetto 
filologico, pel1che temiamo che le nostre osservazioni non si ridur·
rebbel'o ad altro che ad nna tediosa ripetizione di quanto e 1'ife
rito con ampiezza di el'udizione nei commentari dei Vangeli e 
nei lessici piu autorevo~.i del greeD classico e neotestamentario. 

Bastera pei fini modest1 cli questo lavoro segnalal'e quanto 
segue. 

Myst.erion (6) (mystes=iniziato, myeo=iniziare) deriva 

(6) Per t'uso e/assico del vocabolo efr. LIDDELL and SCOTT. G1'eek
English Lexicon 8, OXFORD. 1901. 
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etimologicamen te da myo (chiudere)" la quale pa.rola ana sua 
volta sembra proven ire ual suono m mm che uno puo emettere 
tenendo le lab bra chiuse. N el secolo VI avanti Crista pare avesse 
gitL i~ significato pl'eciso di segreto in 1'elazione specialmente ai 
riti eli Dionyso. E sempre col medesimo significato comparisce 
da,j secolo IV in poi nei classici. (;osl, per esempio, in Menandro 
(Fra.mm. 695). 

Divenuta comune, la parola pass0 ·COn 10 stesso significa,tD in 
ia,t ino (I)-si vedt1: e.g. Cicerone ad f1 tticnm IV, IB-donde, COl1-

servando il senso origin ale , s'introdusse anche in italia110 (8). 
N elia, Bibbia ha assunto nuove sfumature ed accezioni ma 

queste si rico~lega,no strettamente alla 11ozione primitiva di cOsa 
nascosta, seg1'eto (9), non mai di meraviglia come significa sem
p1'e la pc1]iola maltese (j'hageb ed il suo p~urale egl1gubijiet (10). 

Non e facile cjuindi comprendere la ragione per cui il Mus
cat AzzopalCli, appassionato cultore de:la lingua maltese, abbia 
scelto tanto imp1'opl'iamente lIel veri'O in disamina la parol a egh
gubijiet. Si c1eve escludel:e anche i1 pill :ontano sospettD che egli 
ne ignorasse il significato e la portata. 

IJa mel'H.-viglia tutLwia el'esce qnando si rifletta che nei passi 
pcLlialleli oi Mc. IV, 11 e oi Le. VIII, 10-1e so:e alt1'e due occa
sion i in cui la parola myste'l'ion 1 icone nei Vangeli - egli ha pre
fel'ito, indubbiamellt.e can lllaggior correttezza ed adesione a1 
testo, le voci mistul' e 1Ilo11bi l·ispettivamente. 

Mc. IV, 11. 
D gallho1114 Lilkol11 hu 

moghti li tagtll'fu l-mistur 
tas-Saltna t' Ana. 

Le. VIII, 10. 
H u qallhom : Lilkom in

ghata li tkunu tafu I-mohbi 
tas-Saltna t' Ana. 

Ora chi nOIl si aceorge d1e a oostituire mistu1' 0 mOhbi con 
la parola, gllajeb, il sell so ne reslerebbe violentato, contorto? 

(7) FOHCELLINI AEGIDII. Totill s LaJinitatis Lexicon., PATAVII, 
1831. . 

(8) T01\Ii\IASIW e BELLINL JJi::ionario cleUa Ling1la Italiana. 
TOlUNO. 1879 . 
...... N. ZINGARELLl. Vocauo7a)'io del/a Linglla Italiall(! 2, 1922. 

(9) F. ZOl'tELL. Novi :Jlestalllcll.ti Lexicon Graec1l1n 2, PARIS. 1931. 
(10) 1\1. A. Y ASSALLI, Iayu yl Elym Malti-Lexicon 111 elitense

Latino-Italianum. IWl\IAE. 1796. 
_1 E. CARUANA, VocabolaTio deUa Ling'll{h Maltese. MALTA. 1903. 
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Mist,ur e mohbi riproducono tntt'e due abbastanza bene 
mysteriu-rn e mistero, nla chi non vede ehe gliageb resti le mil'le 
miglia lontano dal rendcl'ne i1 signifieato? 

Era dnnque giusto volgere in Matt, XIII, 11 mysteria e 
misteri, perche a1 plura1e, COn eg7igllbijiet, quando gilageb al 
singolare non ne corrisponc1e all'idea e non ha, soddisfatto il no
stl'O traduttore nei passi paraneli di Marco e cll I.mca? 

n fatto che mys'ter£a e mil~teri sono a1 plurale non muta i1 
loro significato primitivo, Cosl pure di egiLgnb£jiet. 

Se avesSe tradotto il branD eli Matteo cosl: Giw"l:. lilkom 
inghata, li tifhnm l-liwejiegmistura (ovvero 1no/i biia) tas-saltna 
tas-smeww'iet, non avrehbe sa1vato e i1 p:urale dell'originale ed 
il concetto che il Divin Maestro voleva esprimere? 

Del resto, 10 inseriamo qui solo incidentalmente, per Lc. 
VTIr, 10, in base ai codici greci onc'jali e minuscoli, sn questo 
pnnto unanimi, i critici leggono 'nLysteria a: plura1e, Cosl ~J 
MERK (11) per citare i1: pili ortodosso ed i1 pili recente. Al sin
golare, oltre che nella Volgata, si riscontra plUe in alcune delle 
versioni antiche, ciee ne:la Vetus I.Jatina, nella Syra Vetus, Pe
scitta, Harclensis, ed in quella Georgica 

Ma a queste bazzec01e OCCOl'l'e appena accennare. 
Che egli tuttavia 1C0noscesse i1 valore della voce g'Jiageb 

d'onde egngubijiet: a1 p1ura1e ed il verbo tistagn.geb, ed annettese 
loro i!: significato ovvio, proprjo, queUo vogliamo dire, solito, con
sacrato da.ll'uso.e definito nei diziona.rii, baIZa evidente quando si 
consideri che con questo vocab01o ed i suoi derivati ha trodotto : 
admirari, mirari, mimr~ valde, mimri vehementer, stupere., mi
rabile, mirabilia, 1Jrodigia e finalmente, quest.:'1 volta pero, con 
insnfficiente esatezza, anche signttrn. 

Questo em erg era meglio dal seguente schema: 

VOLGATA MARTINI MUSbAT 
Matt. VII, 28 AZZOPARDI 
Admiraba;n,tur Le turbe si stu- Il-qtajja tan-

(ea:eplessonto) pivano delle sua nies baqgliu 
turbae super dottrina. mgfiarigbin bil. 
doctrina eius. glierf tiegliu. 

(11) NOVUM TESTAMENTUM Graece et Latine appar.atu critico 
instructum edidit AUGUSTINUS MERK, S.J. ROMAE. 1946. 
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Matt. VIII, 10. 
Audiens autem 
Iesus miratus est 
(etkaumasen) . 
Matt. VIII, 27. 
Porro homines 
mirati sunt (e t
haumasan). 

Matt. IX, 33. 
Et miratae slmt 
(ethaumasan) 
turbae. 
Matt. XII, ,23. 

Et stupebant (ex
istanto). 
omnes turbae. 
Matt. XII, 38. 

Magister, volu
mus a te signum 
(semeion) videre. 
Matt. XII, 39. 

Generatio mala 
et adultera sig
num (semeion). 
quaerit: et sig
num non dabitur 
ei ~ nisi signum 
Ionae prophetae 
Matt. XIII, 54. 
Docebat eos in 
synagogis eorum 
ita utmira1'entur 
(ekplessestlzai) . 
Matt. XV, 3I. 

Ita ut turbae 
mirarentm' 
( t ha1(!masai) . 
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Gesu udite 
queste parole 
ne resto' ammi
rato. 
Onde la gente ne 
resto' ammirata. 

E ne resta'rono 
rne1'avigliate le 
turbe. 
E tutte le turbe 
j'estavano stupe
fatte. 

Maestro, deside
riamo di vedere 
qualche tuo mi
raoolo. 
Quaesta genera
tione caUiva e 
adultera va cer
cando un prodi
gio: e nessun 
prodigio le sara 
conceduto, fuori 
che quello di 
Giona profeta. 
Insegnava nelle 
loro sinagoghe : 
dimodoche' res
tavano stupefat
ti. 

Gesu, meta se
ma' dan stagli
geb. 

Im baghad, in
nies bdew.fista
gligbtt. 

U l-qtajja tan
nies stagligbu. 

U l-qtajja tan
nies kollha bclew 
Jistagligblt. 

Mghallem, lr
ridu naraW xi 
gliageb minnek. 

Dan in-niseI ha
zin u fahxi qie
ghed ifittex xi 
gliageb: imma 
gliageb ma jin
ghatalux, hlief 
il-gliageb tal
ptofeta Gona. 

Kien ighallim
horn, fil-knejjes 
taghhom, li kie
nu .fista.qligbu 
bih. 

Talmente che le Li n-nies bdew 
turbae restavano ,jista,gliribit. 
ammirate. 
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Matt. XVI, 1. 
Et rogaverunt 

'eum ut 8ignum 
(8emeion) de cae-
10 ostenderet eis. 
Matt. XIX, 25. 

Discipuli mira
bantur valde( ex
eple88onto 8pho
dra). 
Matt. XXI, 15. 

Videntes mira
. bilia, (ta thauma
fsia) quae fecit. 

Matt. XXI, 20. 
Et videntes dis
cipuli, mirttti 
BUnt (ethauma-
8an). 
Matt. XXI, 42. 

Et est mirabile 
(thauma8te) in 
oculis nostris. 
Matt. XXII,33. 
Et audientes 
turbae, miraba;n
t1tr (exeple88on
to) in doctrina 
eius. 
Matt. XXIV, 24 
Et dabunt 8igna 
magna, et pro
di.qia (terata). 
Mt. XXVII,14. 
Ita ut mi?'a;retur 
(thaumazein) 
praeses vehemen
ter (lian). 

E 10 pregarono U talbuh li juri
di far loro vecle- hom xi gliageb 
re qualche pro- mis-sema. 
digio dal cielo. 

I discepoli ne Id-dixxipli" ... ,' 
l'e8tcwono molto 8tagligbtt liafna. 
ammirati. 

Ma avendo ...... 
vedute le mara
viglie da lui ope
rate. 

A vendo cio' ve
duto i discepoli 
ne re8tarono am
mirati. 

Ed e' mira,bile 
negli occhi nos
trL 

U dito cio' le tUl'
bae ammiravano 
la sua dottrina. 

E faranno mira
coli grandi e 
prodigi. 

Talmente che ne 
Te8to' il preside 
altamente mara
vigliato. 

IZda ... meta raw 
l-egligub~fiet ~li 
gnamel. 

U d-clixxipli, 
meta raw dan, 
8tagligbu. 

U f' gliafne.fna 
hu ta' l-gliageb. 

U l-qtajja tan
nies, meta sem
gnu dan, bdew 
ii8tagligbu b'ta
gnlimu. 
U jagnmlu gne
liem kbal' u 
eglig-ubijet. 

Li I-nakem 8ta
gligeb bil-bosta. 

31 
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OCC01'1:e appena notare che il Ml1scat Azzopardi non abhia 
troppo lesinato neU'uso elella voce gharjeb e suoi del'ivati. IJo si 
scorge eli primo acchito elal' ele11co che ne abbiamo elaJo. 

Nellasola versione eli Matteo, la. parola in esame, come nome 
e come vel:bo, 1'ico1'].e non meno eli venti volie. Bel in cliciaJ1110Ve 
eli queste esprime sempre 10 stesso concetto, queUo.c1i meraviglia. 

11 nostro traeluttore 1'ha usata nel suo signiiicato proprio, 
usuale, come la usa il nostI'O popaIo, come la clefiniscono i nostri 
vocabolarii, tutte le volte cbe nel testo sacro, la pal'oh latina 
esprime l'ielea di meraviglia. 

:t vero che, a guardar per il sottile, ghafjeb eel i suoi eleri
vuti non renelono sempre con :e 101'0 particolali sfumature e le 
101'0 tenui differenze, le varie voci che nell'originale greeo e ne1 
latino della Volgata esprimono il concetto cli meraviglia. 

Cosl, per esempio, con giwfjeb ed il suo pInrale eghrjllbiiiet, 
il Muscat Azzopardi ha tradotto signum (semeion) , mi1"abilia 
(ta thauma.sia) e prodigia (terata). 

Ma in ultima ana'liei, i! vocabolo maltese riproduce sostan
zialmente l'iclea. 

In una sola occasione, clnnque, nel contestato veri'O (Matt. 
XIII, 11), il ch. traduttore malteRe avrebhe .ra.tto nno strappa 
alla regola, si sarebbe al:ontanato dal significato proprio della 
parol a ? 0 non piuttosto sarebbe sta.to indoUo-chi sa percM
ad intendere mysteria non gill, nel suo significato vero di co se oc
culte, di insegnamento OSCUlO, di segreti, ma nel senso di cose 
meravigliose? 

Nella quale ipotesi il problema cla filologico si tmsformerebbe 
in uno di esegesi. 




