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GIUSEPPE BRINCAT 

LA CACCIA ALLA FENICE: GLOSSARI E VOCABOLARI 
DEL MALTESE DAL SEICENTO ALI:OTTOCENTO 

TRA MITOMANIA, NAZIONALISMO ED ETIMOLOGIA 

La lessicografia del maltese si puo considerare piuttosto precoce. In
fatti i primi elenchi risalgono all' opera monumentale di Megiser che 
incluse 9 voci maltesi nel Thesaurus Polyglottus stampato nel 1603. Se si 
considera che allora la popolazione di Malta era di appena 30.000 
persone, puo sorprendere la presenza del maltese tra le 400 lingue e 
dialetti descritti dallo studioso tedesco, ma soprendera ancora di piu 
il fatto che, tre anni dopo, lo stesso Megiser ritenne utile dedicare al 
maltese una monografia dove incluse ben 121 parole. La ragione e 
palese nel titolo della monografia, Propugnaculum Europae, baluardo 
d'Europa, ispirato all'eroica irnpresa del 1565, quando la nuova sede 
dell'Ordine di San Giovanni respinse l'assedio dell'imponente flotta 
ottomana. Nel Cinquecento Malta divenne celebre in tutta Europa, 
le furono dedicate 110 pubblicazioni in dieci lustri, e divenne meta di 
famigliari e arnici dei Cavalieri stazionati nell'isola e di numerosi 
viaggiatori letterati. Hieronymus Megiser visito l'isola nel 1588 e ri
mase colpito dalla sua particolare condizione linguistica perche con
stato che i membri dell'Ordine parlavano tutte le lingue d'Europa 
mentre la lingua parlata dal popolo era sernitica.1 Nella breve intro
duzione allo Specimen egli la chiama « lingua africana o moresca » e 
ne da una definizione sconcertante quando spiega: « Benche siano 
cristiani questi parlano una lingua che e saracena, moresca o cartagi
nese ovvero lingua punica, che e una specie di arabo che deriva dal
l'ebraico ».2 Come si vede, nel 1606 la dassificazione delle lingue se
rnitiche era, a dir poco, imprecisa! 

Il problema cruciale dei lessicografi antichi derivava appunto dalla 
preoccupazione per la classificazione del maltese. Le prime attesta-

1. Sulla storia linguistica di Malta vd. G. BRINCAT, Malta. Una storia linguistica, Geno
va, Le Mani, 2003. 

2. H. MEGISER, Propugnaculum Europae, Leipzig, Verlag H. Grossen des Jungern, 
1606, p. 8. Edizione facsimile con traduzione inglese: A FruGGIERI-T. FRELLER, Malta. 
The Bulwark of Europe, Malta, Gutenberg Press, 1998. La citazione e stata tradotta in 
italiano dal presente autore. 
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zioni di parole maltesi, naturalmente sparse nei documenti ammini
strativi o notarili in latino o in siciliano cancelleresco, mostrano gia 
un lessico misto. La maggior parte consiste di toponorni, ma una re
lazione del 1241 contiene cinque parole locali, due di origine araba 
(madia, marramata) e tre di origine siciliana (xurte, jardena, butiro) che 
significano rispettivamente il 'traghetto' tra Malta e Gozo, 'opera 
edile', (la) 'sorte', 'giardina', 'burro'. Queste parole si usano ancora 
oggi, in forme leggermente modificate: moghdija, imramma, xorti, gar
dina, butir.3 Inoltre i testi del Trecento e del Quattrocento sono pieni 
di termini siciliani che sono rimasti in uso fmo a oggi, e sono da con
siderare maltesismi latenti. Queste parole appaiono in un contesto 
pragmatico e non palesano interessi accadernici. 

Nei testi del Quattrocento e del Cinquecento incontriamo solo 
definizioni brevi senza il supporto di liste di parole. Queste defini
zioni erano basate su impressioni, pero rivelano una preoccupazione 
per la classificazione della lingua che andava oltre gli interessi lingui
stici del tempo perche presentava un dilemma d'iden ·r:. che si espri
meva secondo due punti di vista opposti. Infatti, mentre i documen
ti redatti da maltesi insistono sempre sulla sua a onomia, usando 
frasi come: «in lingua maltensi » 1436, «in lingua no maltensi » 
1496, «Lingua Maltensium » 1507, «in lingua melirea 1 o, «in me
livetana et vernacula lingua» 1554, i documenti re · all estero, in
vece, la defmiscono «Lingua Africana » 1541, «par saracino » 1558, 
« Carthaginese » 1572, « (langue) More » 1575 e co , via.. Un documen
to locale del 1541 usa una formula di compromesso. - arabica 
sive vulgari Melitensi »,ma tutto sommato risulta 
i locali vedono cio che la distingue dalle lingue semi · stranie-
ri ne vedono le somiglianze. 

Il problema dell'identita era anche politico, e rivava dal tratto di 
mare di appena 90 km che separa Malta dalla Sicilia. Infutti a Trapa
ni la frase « maltensis natione » era gia corrente attomo al 1440. Il pri
mo degli stranieri ad esprimere il suo parere sulla lingua dei Maltesi 
fu Jean Quintin che arrivo nell'isola nel 1530 e ci visse urante i pri
mi anni dell'Ordine di San Giovanni. Nella descrizione dell'isola che 
pubblico in latino a Lyon nel 1536, Quintinus chi.a.mo la lingua mal-

3. Nell'alfabeto maltese lag col puntino e palatale, la x e la fricariva alveo-palatale 
sorda, e il digramma gli e muto. 
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tese una « parlata africana » ma la associo con alcune iscrizioni puni
che trovate nell'isola: « ut scias aut nihil aut minimum differre a ve
tere, quod nunc habent idioma ».4 Aggiunse che i Maltesi capivano le 
parole pronunciate da Hanno in una commedia di Plauto, e in que
sto modo inauguro il rnito delle origini puniche o fenicie del malte
se (e conseguentemente dei Maltesi), provocando un dibattito desti
nato a durare fino alla meti del Novecento. In realta a quei tempi il 
punico non si poteva leggere, perche fu solo nel 1758 che l'abbe Bar
thelemy decifro l'alfabeto punico, proprio grazie a un'iscrizione bi
lingue, in greco e in fenicio-punico, su un candelabra di marmo sco
perto a Malta. Le conclusioni frettolose di Quintinus furono ripetu
te da vari viaggiatori colti che diedero descrizioni impressionistiche 
del maltese, come Tommaso Fazello che nel 1558 ripete che i Malte
si usano « il parlar saracino, il quale o nulla, o poco e differente dal 
parlar cartaginese antico », e Porcacchi che nel 1572 scrisse che i mal
tesi parlano una «lingua piu tosto Carthaginese che altro », mentre 
altri si limitarono a dire che era una lingua africana o moresca.5 Ap
parentemente queste definizioni rispondevano piuttosto a criteri 
geografici che genealogici 

Nel Seicento apparvero studi piu seri e profondi. Uno storico mal
tese, Gian Francesco Abela (1582-1655), laureato all'Archiginnasio di 
Bologna, dedico due pagine e mezzo alla lingua natia nella sua De
scrittione di Malta di quasi 600 pagine, pubblicata nel 1647. In questo 
breve profilo non solo descrisse la diglossia ma traccio gli sviluppi 
storici, espresse l'ipotesi che sotto i Romani gli abitanti avessero 
adottato il latino, spiego che l'arabo fu introdotto con la forza dai 
conquistatori saraceni, illustro il rapporto tra la demografia e la lin
gua e quello tra la geografia e le lingue, e spiego che l'introduzione 
di molte voci siciliane nel maltese era un fatto naturale. Particolar
mente notevole e che diede esempi degli arabisrni del dialetto sicilia
no, e il suo elenco di sedici parole d'uso generale (non cita i topono
mi che chiama « un'infiniti») dev'essere, per quanto io sappia, il pri
mo del genere. Abela nego decisamente l'ipotesi dell'origine cartagi-

4. J. Qu1NTINUS, Insulae Melitae Descriptio, Lugduni, apud Seb. Gryphum, 1536. Ri
stampa e traduzione inglese: H. VELLA, The Earliest Description of Malta (Lyons 1536) by 
Jean Quintin d'Autun, Malta, De Bono Enterprises, 1980, pp. 16-19. 

5. Citati da A. CASSOLA, La lingua maltese nel '.500 attraverso i resoconti di scrittori e viag
giatori stranieri, in «Journal of Maltese Studies», nn. 21-22 1991-1992, pp. 79-90. 
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nese, chiamandola « falsa credenza» e «manifesto errore », dicendo 
che il maltese e « il medesimo con l' Arabi co ». 6 A veva ragione ma il 
suo lavoro, pubblicato a Malta, non ebbe la risonanza di quello di 
Quintinus, e di conseguenza l'ipotesi del punico continua a diffon
dersi tra i dotti europei. 

Ne rimase incontaminato Philip Skippon che visito Malta nel 1664 
e la incluse nel libro dei suoi viaggi, affermando che «The natives of 
the country speak little or no Italian, but a kind of Arabick, like that 
the Moors speak; but in the cities, most speak Italian very well ».7 

Sorprende il suo interesse alla lingua, considerando che aveva soltan
to 22 anni, ma gli siamo grati perche ci ha lasciato un elenco di 386 
parole maltesi, di cui da l'equivalente in latino. Non conosceva l'e
lenco di Megiser, perche a parte la differenza di 265 voci, solo 34 con
cetti fondamentali coincidono nelle due liste (oltre ai 6 pronomi per
sonali soggetto e 27 numeri). 

Un'altra caratteristica interessante in Skippon e che include 55 ter
mini di origine romanza, cioe il 14,5 % del totale. Evidentemente le 
voci del suo elenco sono state raccolte "sul campo", come quelle di 
Megiser; ma mentre Megiser include solo le voci di origine semitica, 
Skippon e libero da preoccupazioni etimologiche e riflette piu one
stamente la lingua. Tutto sommato pero anche il suo campionario e 
limitato perche registra parole che denotano le nozioni fondamenta
li in modo incompleto ma rappresentativo, raggruppate secondo 
aree semantiche (gli elementi, flora e fauna, le parti del corpo, i sen
si, le virtU e i vizi, la parentela, molti verbi, alcuni mestieri e i prono
mi). Solo nei numeri le due liste si rassomigliano. 

Per quanta riguarda la lessicografia nel Seicento, occorre menzio
nare i due autori maltesi di maggior successo, Domenico e Carlo 
Magri, i quali pero non mirarono a produrre un vocabolario della lo
rn lingua bensf quello settoriale della religione. 11 loro Hierolexicon co
nobbe ben 19 edizioni in latino e in italiano (Notitia de' vocaboli eccle
siastici) trail 1644 e il 1788. I.:opera includeva circa 50 termini maltesi. 

Nel Sei e soprattutto nel Settecento appaiono i primi studi siste-

6. G.F. ABELA, Descrittione di Malta isola nel mare sidliano, Malta, 1647, Ristampa ana
statica Malta, Midsea Books, 1984, pp. 257-59· 

7. P. SKIPPON, A Journey thro' part of the Low Countries, Germany, Italy and France, 1664, 
in A Collection of Voyages and Travels, a cura di A. e J. CHURCHILL, vol. VI, Londra, 1732, 
pp. 618-26. 



La caccia alla Jenice 443 

matici sia della grammatica sia del lessico maltese. Tre raccolte lessi
cali furono compilate nel Seicento, una anonima, una del cavaliere 
Thezan, che dava i sinonimi in francese e in italiano, una del cavalie
re Bardon, e tre nel Settecento, compilate dai cavalieri francesi Tur
got e De Tournon e dal monsignore maltese d'Epifania Sceberras, 
ma nessuna fu stampata e oggi si considerano tutte perse. Nel 1992 
Arnold Cassola rispolvero un manoscritto della Vallicelliana che 
conteneva una breve grammatica e un vocabolario in due sezioni, 
italiano-maltese di 3925 parole, e maltese-italiano contenente 3110 
parole. La filigrana del manoscritto puo essere del tardo Seicento e si 
presume che il lavoro fosse composto qualche decennio prima della 
copia che ci e pervenuta.8 Secondo Gabriella Alfieri la sezione italia
na non e presa direttamente da uno dei precedenti vocabolari italia
ni, anche se l'Alunno (1584), il Politi (1614) e il Pergamini (1617) po
trebbero esserne fonti o modelli. Infatti ritiene che la scelta dei lem
mi sia orientata verso « un lessico concreto ed attinente alla realta so
cio-culturale dell'Ordine » [di San Giovanni], e osserva che le voci 
sono tipiche sia del registro colto (i toscanismi) sia del registro collo
quiale e informale (i sicilianisrni italianizzati).9 Si tratta dunque di un 
vocabolario destinato all'uso, non compilato per scopi accadernici. 
Tuttavia le preoccupazioni antiquarie dell'autore lo spinsero ad adot
tare dieci lettere arabe e, nell'assenza di una prefazione che affermas
se le idee dell'autore, il fatto sembra indicare che propendesse per la 
tesi dell'origine araba, che dopa l'intervento di Abela si sarebbe do
vuta ritenere risolta. Eppure sei secoli di razzie saracene e ottomane 
avevano aperto una ferita troppo profonda e pertanto, anche a causa 
dei pregiudizi religiosi, l'idea del parlar arabo non piaceva ai maltesi, 
i quali, condizionati dalla teoria che identificava lingua e nazione, 
non potendo evitare la connessione semitica, preferivano associarsi 
con i f enici. 

Verso la meta del Settecento domino la scena un erudito maltese, 
il Canonico Gian Francesco Agius De Soldanis, il quale pubblico a 
Roma una dettagliata grammatica nel 1750. Nella dedica dichiaro di 

8. A. CASSOLA, The Bib/ioteca Vallicelliana 'Regale per la Lingua Maltese', Malta, Said In
ternational, 1992. 

9. G. ALFIERI, II siciliano come dialetto di contatto tra le 'lingue' nazionali dei Cavalieri di 
Malta nel Sei-Settecento, in Dialetti e lingue nazionali, a cura di M.T ROMANELLO- I. TEM

PESTA, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 241- 74. 
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averla scritta su richiesta di alcuni cavalieri colti che desideravano 
imparare bene la lingua locale. Il suo titolo rilancia l'annosa questio
ne perche dichiara Della lingua punica presentemente usata da' Maltesi. Poi 
trail 1755 e il 1759 lo stesso autore scrisse un'opera immane, un voca
bolario in quattro parti, di cui la prima presenta 12.000 lemmi malte
si spiegati in italiano e in latino, la seconda e la terza costituiscono un 
vocabolario italiano-latino-maltese e la quarta parte presenta il voca
bolario latino-italiano-maltese. L'opera rimase inedita e 1 autografo e 
custodito nella Biblioteca Nazionale della Valletta. De Soldanis con
siderava il maltese come una lingua fenicio-punica corrotta con pa
role arabe e romanze, ma non ebbe scrupoli esagerati pev e ammi
se circa duemila parole di origine siciliana o italiana.. Co -videva 
l' entusiasmo dell' epoca per il prestigio delle lingue an · che e conce
piva il compito dello studioso come quello di rintracciare le forme 
originali per mezzo dell'etimologia, e pertanto cerro di rim:racciare 
gli etimi nell' ebraico perche lo riteneva vicino al fenicio. sua 
preoccupazione per il restauro linguistico privilegiava la par elle 
zone rurali e condannava quella urbana come corrotta dal concatto 
con l'italiano, ma l'intenzione era sempre quella di risalire e lingue 
antiche, come asserf nel sottotitolo della sua grammatica: ni ri oa4-

menti li quali possono servire di lume all'antica lingua etrusca. 
Nella seconda meta del Settecento fu compilato un alcro n>cabo

lario maltese-italiano di cui ci e pervenuta soltanto la secon meta, 
da Che a Zur. Questa contiene 1909 lemmi, un numero quasi uguale 
a quello de Ila parte corrispondente del vocabolario della · celliana 
che ne contiene 1949. L'autore lascio anche alcune carte che sembra
no essere l'abbozzo dell'elenco delle voci, con due serie · numeri e 
sistematiche cassazioni. Probabilmente, dopo aver elimina o le lette
re arabe del vocabolario vallicelliano, egli dovette rassetrare alcuni 
lemmi nell'ordine alfabetico latino. Poiche manca la prima meta del 
vocabolario che avrebbe potuto contenere una introduzione, e diffi
cile conoscere la posizione dell'autore nella querelle delle origini. Tut
tavia sembra che l'opera volesse applicare l'alfabeto larino ideate da 
Padre Pelagic, un cappuccino maltese, nel trattato inedito che ebbe il 
titolo Alfabeto Punico-Maltese.10 

10. A. CASSOLA, II mezzo vocabolario maltese-italiano def '700, Malta, Said International, 
1996, e la recensione di G. BRINCAT, Half a Dictionary ... and two bits, in cThe Sunday 
Times», Sept. 29, 1996, pp. 54-55. 
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Insomma negli anni preromantici la lessicografia maltese non era 

tanto interessata al maltese in se quanto al fatto che quelle voci a
vrebbero potuto permettere il recupero dell'antichissima lingua pu
nica. Verso la fine del secolo, Michele Antonio Vassalli, dopo aver 
approfondito la sua conoscenza dell'arabo alla Sapienza di Roma, do
ve si specializzo nel siriaco, produsse una grammatica e un vocabola
rio che risultarono di gran lunga superiori a quelli di De Soldanis. 
Fortemente interessato all'etimologia, adopero un alfabeto di 26 con
sonanti e 7 vocali e, contrariamente a De Sold.anis e Pelagio che fa
vorivano l'alfabeto interamente latino, vi introdusse 11 simboli (poi 
ridotti a sei) tratti dall'alfabeto punico e dal greco, ma non dall'arabo. 
Sembra strano che un arabista insistesse sul mito delle origini puni
che, ma il suo Lexicon o Vocabolario maltese re.cato nelle lingue Latina e ita
liana, pubblicato a Roma nel 1796, ebbe lo scopo principale di cerca
re « l' etimologia perduta ». Secondo Vassalli, il maltese-fenicio prirna 
subi l'influsso del punico e poi, dopo aver respinto l'influsso del lati
no e del greco, fu corrotto dall'arabo. l:;autore compilo un vocabola
rio di circa 18.000 lemmi, dedicando a ciascuno spiegazioni di 3-10 ri
ghe. Sottolineo sempre le diversiti trail maltese e l'arabo, anche se 
amrnise che del punico esistevano pochissimi documenti, i quali non 
permettevano di affermare che il malrese fosse simile al punico. Da 
buon patriota illuminista (per le ue idee subi la prigione e un lungo 
esilio), ribadi che « gl'indigeni pero e veri nazionali [ ... ] mantennero 
da padre in figlio la lingua nazionaJe e a:ffermo con orgoglio che « la 
lingua maltese ci presenta in oggi il monumento il piu raro dell'anti
chita » (sez. xn). 11 E significativo pero il htto che l'annunciata Appen
dice Etimologica, che avrebbe dovuto ponare le prove delle sue intui
zioni, non vide mai la luce e non ne sono sopravvissute le tracce: 
probabilmente non fu mai compiuta. Ovviamente, nel dima dell'e
poca che vide dilagare le tendenze puristiche in Italia, egli considero 
anche il siciliano e l'italiano come agenti di corruzione, specie nella 
zona urbana, ma nel suo vocabolario non respinse le voci romanze 
d'uso comune. 

Alla fine pero, la varieta che divenne la base del maltese scritto e 

11. M.A. VAS SALLI, Lexicon Melitense-Latino-Iwlum, Roma, Fulgoni, 1796. Ristampa 
anastatica con introduzione in maltese: M.A. V ASSALLI, Lexicon, a cura di F. SAMMUT, 
Malta, SKS, 2002. 
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letterario durante il processo della sua standardizzazione fu proprio 
la varieta della nuova capitale, Valletta, e delle citta della zona del 
porto, dove avvenne l'incrocio tra la base semitica e il superstrato e 
l'adstrato del siciliano e dell'italiano. Questa generalmente si riflette
va nei dizionari pratici e didattici che videro la luce nell'Ottocento, 
mail purismo continua a preoccupare gli eruditi maltesi. Vesempio 
piu clamoroso fu quello di Antonio Emanuele Caruana che nel suo 
Vocabolario della lingua maltese (1903) abbandono la lemmizzazione se
guita in tutti i vocabolari precedenti e sistemo le parole secondo il si
stema semitico delle radici consonantiche, ma il risulcato si rivelo 
scomodo. Inoltre, escludendo tutte le parole di origine siciliana e ita
liana, ammise solo 9.947 voci, la meta di quelle registrate da Vassalli 
cento anni prima, con l'effetto di impoverire eocessivamente la lin
gua. 

Nel Novecento l'atteggiamento puristico e st.ato abbandonato e i 
dizionari di Dun Karm Psaila, di Erin Serracino Inglott, e di Joseph 
Aquilina, 12 riflettono fedelmente la stratigrafia della Yarieta standard, 
specie l'ultimo che si avvale di tutte le esperienze precedenti e porta 
il numero dei lemmi a oltre 40.000. 

12. K. PsAILA, English-Maltese Dictionary, Malta, 1936-1955; E. SERRACINO INGLOTT, Il
Miklem Malti, Malta, Klabb Kotba Maltin, 1975-1989 9 voll.; J. AQUILINA, Maltese-En
glish Dictionary, Malta, Midsea Books, 198r-1990, 2 voll. 


