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Negli ultimi anni, grazie alla quantita ed alla qualita dei rinveni
menti, la ricerca condotta in Italia da oltre un decennio sui fram
menti di manoscritti ebraici riutilizzati come copertine e legature di 
volumi e registri conservati nelle biblioteche e negli archivi italiani 
sta suscitando un vivo e crescente interesse negli ambienti scientifici 
di tutto il mondo. Lo scopo del presente articolo e di fornire, nella 
prima parte, un resoconto della ricerca, elencando i piu importanti 
f ondi scoperti, la tipologia dei rinvenimenti ed illustrando al cune 
delle scoperte piu significative fatte nel corso della medesima indagi
ne. Nella seconda parte si illustrera in particolare una delle scoperte 
piu importanti che consiste nel ririvenimento di una traduzione 
ebraica sconosciuta dell'opera lessicale di Abü >1-Wafid Marwan, 
noto anche col nome ebraico di Y ona ibn Óanap, una delle 1perso
nalita piu importanti della scuola filologico-grammaticale di Cqrdova 
fiorita in Spagna nei secoli X-XIII; dei tre frammenti, che consistono 
in cinque pagine contenenti questa traduzione, si presenta anche 
l'edizione del testo ebraico. 

11 fenomeno del reimpiego dei materiali dei manoscritti di ogni 
genere e un fatto ben noto durante tutto il Medioevo e si inserisce 
in maniera omogenea all'interno del riutilizzo di ogni genere di 
materiale librario noto fin dall'Antichita. Questo veniva fatto o al 
fine di scrivere nuovamente, o per fini diversi dalla scrittura. Cosl 
avvenne del papiro, in uso nei paesi del Mediterraneo dal terzo 
millenio a. C. fino al sec. X della nostra era, quando esso venne 
sostituito dalla carta. Esso poteva essere cancellato e riscritto, oppure 
usato per imballaggi, cartonaggi di mummie, per rilegature o bruciato 
per goderne l'aroma emanato. Anche il cuoio e soprattutto la perga
mena, usati dal sec. v della nostra era fino a tutto il Medioevo e 
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oltre, furono materiali librari normalmente reimpiegati o per essere 
riscritti dopo aver lavato l'inchiostro del testo preesistente, o per 
scopi materiali diversi dalla scrittura come la rilegatura di libri, 
soprattutto nei secoli XVI e XVII quando l'avvento del libro a stampa 
fece considerare superato il manoscritto, causandone il crollo del 
prezzo sul mercato; questi materiali · furono anche usati per fare 
calle o suole, cosi come la carta fu riutilizzata, indipendentemente 
dagli scritti che conteneva, per imballaggi o altri scopi come la 
confezione di cartoni, che, a partire dalla fine del sec. XV, si sosti
tuiscono alle piu antiche legature in legno 1

•

Per tutto il Medioevo e fino ai secoli XVIII-XIX, epoca del f ormarsi 
delle grandi collezioni di manoscritti ebraici, non esisteva il concetto 
di conservazione del manoscritto come prezioso documento testimone 
di un'opera: normalmente quando un nuovo manoscritto veniva 
copiato da uno piu antico, spesso deteriorato e in cattivo stato, 
quest'ultimo veniva distrutto, per lo piu smembrato per utilizzarne i 
robusti f ogli pergamenacei allo scopo di rilegare altri libri della 
stessa biblioteca, oppure veniva venduto ai legatori che ne f acevano 
lo stesso uso. Migliaia di manoscritti latini, greci e liturgici hanno 
avuto questa sorte 2

, alla quale non sono sfuggiti nemmeno i mano
scritti ebraici. 

11 reimpiego di frammenti di manoscritti ebraici per ricoprire o 
rilegare volumi fu rilevato con interesse gia dall'insigne ebraista 
cristiano Giovanni Bernardo De Rossi (1742-1831) 3

, ma per avere 
in Italia le prime segnalazioni e scoperte in questo campo dobbiamo 
attendere circa un secolo, con la segnalazione fatta nel 1907 da 
Luigi Zdekauer di cinquanta pergamene ebraiche manoscritte gia 
usate come custodia di atti notarili rogati tra il 1543 e il 1604 e 
custodite nel Tabulario Diplomatico dell'Archivio di Stato di Mace
rata 4

• Nel 1915 Umberto Cassuto segnala il rinvenimento di cinque 
. 

1 Per questo vedi C. SIRAT, «11 reimpiego dei materiali dei libri ebraici», in E. 
FREGNI - M. PERANI (a cura di), Vita e cultura· ebraica ne/lo Stato estense, Atti del 
convengno tenuto a Nonantola (15-17 maggio 1992), Bologna 1993, pp. 34-47. 

2 Per questo vedi E. PELLEORIN, -Fragments et Membra Disiecta», in J. P. GuM
PERT - M. J. DE HAAN - A. GRUYS (edd.), Litterae textuales, Leiden 1980, pp. 70-95. 

3 P. F. FuMAOALLI, «Frammenti di manoscritti ebraici medievali aelle filze e nelle 
legature dei volumi degli Archivi e delle Biblioteche di Stato italiani», Henoch 8 
( 1986) 49-66, 49, nota 1. 

' L. ZDEKAUER, Su/f ordinamento degli A.rchivi marchigiani, Prima relazione alla R. 
Deputazione di storia patria, Ancona 1907, p. 13; la segnalazione e ripresa anche da 
R. BACHI, «Ricordi ebraici in Macera ta•, La rassegna mensile di Israel 8 ( 1933), 300-
303, 301s.
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frammenti del trattato YebamoJ del Talmud babilonese in legature di 
registri notarili dell' Archivio di Stato di Firenze, e di due frammenti 
ebraici contenenti inni liturgici tratti da un maf,azor di rito italiano 
anch'esse usati come copertine di volumi conservati nell'Archivio 
Notarile di Rieti s. Nei primi decenni del secolo Cario Bernheimer 
inizio una prima schedatura di alcuni frammenti di manoscritti 
ebraici, gia utilizzati come copertine di volumi, negli Archivi di 
Stato di Bologna e di Modena, senza tuttavia darne alcuna segnala
z10ne. 

Ma fino a questo punto si trattava di rinvenimenti sporadici e 
casuali. Perche l'interesse per questo tipo di ricerca avesse un risveglio 
che si sarebbe presto concretizzato in un progetto sistematico di 
ricerca, si devono attendere gli ultimi anni '70, quando Michelangelo 
Cagiano De Azevedo segnalo a Giuseppe Sermoneta, dell'Universita 
Ebraica di Gerusalemme, il rinvenimento presso l' Archivio Storico 
Comunale di Bagnoregio di alcuni frammenti di manoscritti ebraici 
dei secoli XIV-XV utilizzati come copertine di registri notarili del sec. 
XVI. Negli stessi anni Pier Francesco Fumagalli in uno studio del
1980 6 e in una comunicazione tenuta al I Convegno internazionale
di Italia Judaica 1 segnalo alcuni importanti ritrovamenti avvenuti a
Cremona e Pavia, mentre nel 1979 il compianto Aldo Luzzatto
diede notizia del ritrovamento di diversi frammenti di manoscritti
ebraici nell 'Archivio di Sta to di Viterbo 8

• N ell 'ottobre del 1983
Corrado Lampe, nel corso di alcune ricerche storiche _nell' Archivio
Storico Comunale di Rocca di Papa (Roma), rinvenne casualmente
un frammento di un manoscritto ebraico del sec. XIII usato come
copertina di un libro di conti del 1577 e contenente tre poemi
liturgici sconosciuti ispirati al Cantico dei cantici e strutturati sul
modello delle composizioni del poeta ��lomoh ha-Babli vissuto a

5 U. CAssUTo, «Frammenti ebraici in archivi notarili», Giornale della Societa

Asiatica Italiana 21 (1915) 147-157. 
6 P. F. FuMAGALLI, «Indagine preliminare su alcuni fondi ebraici di manoscritti 

dell'ltalia Settentrionale e prospettive di rinnovamento degli antichi cataloghi», Italia

2 (1980) parte italiana, 65-97. 
7 IDEM, «Fondi manoscritti ebraici nelle bibliotcche italiane», in Italia Judaica, Atti 

del I Convegno internazionale (Bari 18-22 magio 1981), Roma 1983, pp. 251-270. 
8 A. LUZZATIO, «Pergamene ebraiche nell'Archivio di Stato di Viterbo», Bibliottca

e Societtl 1 (1979) 27-29. Successivamcnte A. LUZZATTO rinvenne altri frammcnti 
ebraici nella medesima localiti. e ne pubblico i1 catalogo: « Le pergamene ebraiche 
dcll'Archivio di Stato di Viterbo», Italia 4 (1985) parte italiana, 109-128. 
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Roma nel sec. x. La scoperta ha avuto una vasta eco sulla stampa 9, 

mentre segnalazioni di altri ritrovamenti venivano date da Nello 

Pavoncello, Fausto Pusceddu e ancora da Aldo Luzzatto 10• 

Sull'onda dell'interesse suscitato da questi ultimi ritrovamenti 

negli ambienti scentifici italiani ed israeliani, nel luglio del 1981 
Giuseppe Sermoneta propose a Fausto Pusceddu, allora direttore 
della Divisione responsabile dell'Ufficio Centrale per i Beni Archi

vistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l'attuazione 

di un «Progetto per la ricerca, la catalogazione, il restauro e la 
riproduzione f otografica dei frammenti di manoscritti ebraici medie
vali reperiti (o da reperire) nelle rilegature dei volumi degli Archivi 

e delle Biblioteche di Stato Italiane» 11• 

Agli inizi degli anni '80 ci si mise dunque al lavoro visitando 

sistematicamente buona parte degli Archivi di Stato, delle Biblioteche 
e di altri archivi privati ed ecclesiastici. In pochi anni ci si rese 

9 Si veda ad esempio l'articolo, siglato F.N., «Rocca di Papa. Nell' Archivio 
Comunale preziosa pergamena ebraica del Trecento», apparso su JI Messaggero del 3-
IV-1984 e ancora «Interessante scoperta a Rocca di Papa. Trovata una pergamena 
con poesie ebraiche sconosciute» Alef-Dac 19/20 ( 1984) 9; infine la nota di R. Di 
Segni, a cui va il merito dell'identificazione dei piyyu,t1m, «Nel sevizio della mattina 
dei giorni di Pasqua. La pergamena ebraica del '300», Prima pagina (mensile di 
Frascati), aprile 1984 pp. 1, 6-7. 

10 Per le indicazioni bibliografiche relative e per altre notizie sulla storia della 
ricerca rimando al mio articolo «Un patrimonio riscoperto: i frammenti di manoscritti 
ebraici riutilizzati. 11 caso dell'Emilia Romagna», L'lppogrifo 2 (1989) 191-204, 202. 
Si veda inoltre di P. F. FUMAGALLI, <<Il censimento e la catalogazione delle pergamente 
ebraiche medievali», Rivista del/' lstituto Nazionale di Archeo/ogia e Storia del/' Arte, III 
serie, 8/9 (1985/1986) 415-418; IDEM, «Hebrew Manuscripts and Fragments recently 
discovered in ltaly», in D. RoWLAND SMITH - P. S. SALINGER (ed.), Hebrew Studies. 
Papers Presented at a co/loquium on resources for Hebraica in Europe (London 11-13 
september 1989), London 1991, pp. 123-129. 

11 11 progetto, diretto da Giuseppe Sermoneta dell'Universita Ebraica di Gerusa
lemme fino alla sua prematura scomparsa nell'ottobre del 1992 e coordinato da 
Amedeo Tagliacozzo, e stato appoggiato dall'Accademia lsraeliana delle Scienze e 
Dall'Istituto dei Microfilms dei Manoscritti Ebraici annesso alla Biblioteca Nazionale 
e Universitaria di Gerusalemme da parte israeliana; da parte italiana ha avuto 
I'appoggio, oltre che del Ministero ricordato, anche dell' Associazione Italiana per lo 
Studio del Giudaismo, dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e dell'Istituto di 
Archeologia e Storia dell'Arte dell'Universita di Roma. L'équipe di ricerca era origi
nariamente costituita da Pier Francesco Fumagalli, Aldo Luzzatto e Mauro Perani, 
con la collaborazione di Ida Zatelli da parte italiana e da Hillel Sermoneta e 
Benjamin Richler da parte israeliana; ma purtroppo recentemente Luzzatto e venuto 
a mancare. Da qualche tempo collabora alla ricerca anche Angelo Piattelli del 
Centro Bibliografico dell'Unione delle Comunita Ebraiche Italiane di Roma. Una 
bibliografia completa sulla ricerca si puó vedere nell'articolo di A. PIAITELLI, «Perga .. 
mene ebraice nell' Archivio di Stato di Bassano del Grappa», in stampa su Italia. 
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canto che i frammenti di manoscritti ebraici conservati nelle legature 
erano in Italia ben al di sopra di quanto ci si potesse attendere e i 

rinvenimenti abbondantissimi, che raggiunsero presto le diverse mi
gliaia, superarono anche le piu ottimistiche aspettative. 

11 fenomeno e presente anche in altri stati europei, ma non in 
misura cosl consistente come in Italia, che per questo e stata analo
gicamente definita h «Genlzá italiana»: in essa infatti per motivi 
storici ben noti, nei s"'.... :� .. .,.\V e XV confluirono molti ebrei, sotto la 

spinta di persecuzioni o di espulsioni dalle altre regioni europee, ed 
evidentemente essi si portarono con se le loro biblioteche costituite 
allora esclusivamente da manoscritti. In genere si possono trovare 
frammenti di manoscritti ebraici in ogni regione dove ci sia stato un 
insediamento ebr�co durante i secoli XV, XVI e nella prima meta del 
xvn; ció di fatto e avvenuto in Europa centrale e in Italia. Potra 
essere utile, al fine di valutare i risultati della ricerca in Italia, avere 
i1 quadro dei rinvenimenti fatti finora negli altri paesi europei. 

In lnghilterra rimane solo un esiguo numero di frammenti di 
manoscritti ebraici prodotti nel suo territorio: ció puó sembrare 
strano se si considera che questa nazione possiede il piu grande 
numero di frammenti della Genizd del Cairo ed alcune delle piu 
grandi collezioni di manoscritti ebraici. In Francia, in cui non ci fu 
presenza ebraica dalla fine del sec. XIV al XVII, il numero di fram
menti rinvenuti ammonta a qualche decina. Nei Paesi Bassi e in 
Scandinavia, che conserva 50.000 frammenti di manoscritti non 
ebraici, non ne sono stati rinvenuti di ebraici. In Svizzera, che non 
ha mai avuto una presenza ebraica di qualche consistenza, i fram
menti rinvenuti sono meno di venti. In Polonia e stato rinvenuto un 
centinaio di frammenti ebraici: circa 70 nella Biblioteca Universitaria 
di Cracovia e 35 in quella di Wroclaw. Un esiguo numero di 
frammenti e stato trovato anche in Bulgaria e in Jugoslavia, vicino 
al confine austriaco. Un numero piu considerevole di frammenti e 
stato invece rinvenuto in Ungheria, dove S. Scheiber ha condotto la 
prima indagine sistematica, rinvenendo 167 frammenti in 46 archivi 
e biblioteche dei quali ha pubblicato il catalogo 12• La Spagna, che 
ospitava il maggior numero di ebrei in Europa fino all'espulsione 
del 1492, contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, 

12 S. SCHEIBER, Héber Kódexmaradványok magyarországi KIJtéstab/ákban. A
KIJzépkori Magyar zsidóság KlJnyukultúraja [Resti di codici ebraici in legature ungheresi. 
L'arte libraria degli ebrei ungheresi nel Medioevo], Budapest 1969. 
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conserva non piu di 300 manoscritti ebraici di cui solo la meta 
risalenti a prima dell'espulsione; dei circa 150 frammenti di 
manoscritti ebraici scoperti in legature di volumi d'archivio nei 
primi anni '80, un centinaio e stato rinvenuto nell' Archivio della 
diocesi di Gerona 13• In Portogallo sono stati rinvenuti meno di una 
decina di frammenti ebraici. 

I paesi nei quali e stato ritrovato un numero piu consistente di 
frammenti ebraici sono quelli che diedero ospitalita a consistenti 
nuclei di popolazione ebraica tra la fine del Medioevo e la fine del 
Rinascimento; tra essi l' Austria dove la cifra di frammenti ebraici, 
per lo piu staccati da legature, si avvicina ai 500 e la Germanía, 
dove finora sono stati rinvenuti oltre 700 frammenti 14• 

Confrontando i dati appena presentati e relativi agli altri paesi 
europei, si puo vedere chiaramente come l'ltalia sia di gran lunga il 
paese dove e stato rinvenuto il piu grande numero di frammenti. 
Cio e dovuto al fatto che nei secoli xv e XVI in Italia si concentró 
un considerevole numero di manoscritti ebraici portati nella penisola 
dagli ebrei di area sefardita e a§kenazita che in essa trovaron o 
rifugio. Non si puo dimenticare inoltre che in questi secoli l'ltalia 
ebbe un ruolo di primo piano anche nella produzione stessa del 
manoscritto ebraico: basti pensare che buona parte delle grandi 
collezioni di manoscritti ebraici, come quelle di Oxf ord, Londra, 
Mosca e New York, e costituita da manoscritti di provenienza 
italiana, o copiati in Italia, o in essa acquistati, o prodotti altrove 
ma recanti note di possessori e di censori italiani. La piu alta 
concentrazione dei frammenti e stata trovata nelle regioni italiane in 
cui piu grande fu la presenza di insediamenti ebraici nei secoli XVI e 
XVII, vale a dire nell'ltalia settentrionale e, in misura minore, in 
quella centrale. Contro i circa 1. 700 frammenti di manoscritti ebraici 
finora rinvenuti in tutti gli altri paesi europei, nella sola Italia allo 
stato attuale .della ricerca -che e ben lungi dal considerarsi conclu
sa- sono stati rinvenuti oltre 5.500 frammenti dei quali ben 3.500 
censiti dallo scrivente nella sola Emilia Romagna, circa 280 da P. F. 

13 Descritti da E. CORTES, «Fragments de manuscrits hebreus i arameus descoberts
de nou ar Arxiu Diocesa de Oirona» Revista Catalana de Teo/ogia 1 ( 1982) 1-56; 11, 9
(1984) 83-101. 

14 Attingo questi dati dallo studio di B. RICHLER, «I frammenti di manoscritti 
ebraici negli archivi e nelle biblioteche d'Eurc;,pa e d'Italia», in E. FREGNI - M. 
PERANI (a cura di), Vita e cultura ebraica, pp. 49-63 con relativa bibliografía. 
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Fumagalli in Lombardia, mentre A. Luzzatto ne ha censiti 100 nel 

Lazio e 370 nelle Marche 15
• 11 numero piu grande di frammenti e

stato trovato a Modena (circa 1.500), Bologna (oltre 800), Nonantola 

(348), Pesaro (207), Cremona (200), Imola ( 157), Macerata (85), 

Viterbo (80), Urbino (67) e Pavia (54). Oltre a cataloghi di fondi 

minori 16
, tra quelli piu consistenti sono finora stati pubblicati i 

cataloghi di Viterbo 17, di Imola 18
, di Nonantola 19, mentre e in 

corso di stampa quello di Cremona 20• Si sta ora lavorando alla 

15 I dati aggiornati al 1988 sono esposti nelle relazioni degli stessi autori presentate 
al VII congresso internazionale dell 'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo 
pubblicati negli atti dello stesso: P. F. FUMAGALLI, «Le copertine ebraiche a Cremona 
e a Pavia», in G. TAMANI - A. VIVIAN (a cura di), Manoscritti, frammenti e libri 
ebraici ne//' Italia dei seco/i XV-XVI, Atti del congresso (San Miniato 7-9 novembre 
1988), Roma 1991, pp. 53-59; A. LuzzATIO, �<Le pergamene ebraiche nel Lazio e 
nelle Marche», ibid., pp. 61-71; M. PERANI, «Frammenti di manoscritti ebraici medie
vali utilizzati come copertine in Emilia Romagna►>, ibid., pp. 72-98; si veda inoltre 
nello stesso volume G. SERMONETA, «Le pergamene ebraiche negli Archivi di Stato: 
consuntivo di una prima indagine», ibid., pp. 29-40; B. RICHLER, «The Contribution 
of the Italian Parchment Fragments to the History of Medieval Rabbinic Literature 
and Booklore», ibid., pp. 41-50 e, infine, l. ZATELLI, «Frammenti di manoscritti e 
altri testi ebraici a Firenze», ibid., pp. 227-254. Dati aggiornati sui rinvenimenti 
nell'Emilia Romagna si possono vedere in M. PERANI, «Frammenti di manoscritti 
ebraici nell'area modenese», in E. FREGNI - M. PERANI (a cura di), Vita e cultura 
ebraica, pp. 64-79. 

16 Sono finora stati pubblicati i seguenti cataloghi di piccole raccolte: N. PAVON
CELLO, «Pergamene ebraiche nella Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini», Annali 
de//'Jstituto Universitario Orienta/e 45 (1985) 509-513; A. LuzzATIO, ccLe pergamene 
ebraiche di Cori», Ypothekai III (1987) 119-124; M. PERANI, «Frammenti di manoscritti 
ebraici nell' Archivio Generale Arcivescovile di Bologna», Rivista Biblica 35 (1987) 
491-494; IDEM, «Frammenti di manoscritti ebraici dell'Archivio di Stato di Parma»,
Henoch 11 (i989) 103-108; IDEM, «Frammenti di manoscritti ebraici nella Biblioteca
"G. B. Martini" del Conservatorio musicale di Bologna», Henoch 11 (1989) 363-365;
IDEM, «Frammenti di manoscritti ebraici nell' Archivio della Partecipanza Agraria di
Sant' Agata Bolognese appartenente all'antico territorio di Nonantola», Quaderni
della Bassa Modenese 4 ( 1990) 39-46; IDEM, «Frammenti di manoscritti ebraici medie
vali negli Archivi di Stato di lmola e Ravenna», La Bibliofilia 93 (1991) 1-20; ÍDEM,
« Frammenti di manoscritti ebraici medievali nell' Archivio Sto rico Comunale di Cori
naldo (Ancona)►►, Henoch 14 (1992) 301-306; IDEM, ccFrammenti di manoscritti ebraici
medievali nell'Archivio Storico Comunale di Bazzano (Bologna)», La Bibliofilia 95
(1993) in stampa.

17 A. LuzzAITO, «Le pergamene ebraiche dell'Archivio di Stato di Viterbo». 
18 M. PERANI, «Frammenti di manoscritti ebraici nell' Archivio Storico Comunale 

di lmola», Henoch 10 (1988) 219-234 (ad essi vanno aggiunti altri 23 frammenti 
scoperti in seguito ). 

19 M. PERANI, Frammenti di manoscritti e libri ebraici a Nonantola, Nonantola - Pa
dova 1992. 

20 P. F. FuMAGALLI - B. RICHLER, / manoscritti ebraici dell'Archivio di Stato di
Cremona (in stampa). 
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identificazione e catalogazione dei f ondi di Bologna e di Modena, 
che sono i due piu grandi, e si spera che, risolti alcuni delicati pro
blemi come quelli relativi allo stacco dei fogli manoscritti, nell'arco 
di due o tre anni si giunga alla pubblicazione anche dei rispettivi 
cataloghi. 

La catalogazione dei frammenti rinvenuti e condotta dai ricerca
tori italiani e israeliani in collaborazione con l'Istituto dei Microfilms 
dei Manoscritti Ebraici della Biblioteca Nazionale ed Universitaria 
di Gerusalemme. Finara sono stati catalogati frammenti di oltre 700 
manoscritti, quasi tutti inseriti in un catalogo computerizzato, e 
possono essere visualizzati sul video per soggetto, epoca, autore o 
tipo di scrittura. 

Per quanto riguarda la tipologia dei rinvenimenti si tratta nella 
totalita dei casi di manoscritti membranacei, i cui fogli o bifogli di 
pergamena furono smembrati ed utilizzati per avvolgere come co
pertine volumi o registri notarili e di altro genere; spesso i manoscritti 
da cui provengono i folia sono di grande formato, preferiti dai 
legatori perche piu adatti ad avvolgere un intero volume. Ma sono 
ben attestati anche manoscritti di medio e piccolo formato, da cui i 
cartularii strappavano due o tre f ogli o bif ogli, sempre parten do dal 
bifoglio centrale di fascicolo, ed incollandoli l'uno accanto all'altro 
per confezionare la copertina delle dimensioni desiderate. In gran 
parte si tratta di legature di registri di vario genere i cui atti 
venivano redatti a mano; tuttavia sono state rinvenute in Emilia 
Romagna anche circa 150 edizioni a stampa del Cinquecento che 
furono nuovamente rilegate con manoscritti ebraici durante i1 Sei
cento: di esse oltre un centinaio si trova presso la Biblioteca Estense 
di Modena. La tipología piu comune del reimpiego e comunque 
quella di una copertina pergamenacea che ricopre l'intero registro 
d'archivio, con una ribalta che lo chiude e lo avvolge anche nel 
labbro, legata con una fibbia di cuoio ad un'altra fibbia posta nel 
piatto anteriore. Piu rari son o i f ogli utilizzati come guardie, bra
chette e striscie di rinf orzo del dorso della lega tura. 

11 fenomeno si estende cronologicamente dalla seconda meta del 
Cinquecento a tutto i1 Seicento, con qualche caso anche agli inizi 
del Settecento. 

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, non erano i singoli 
archivisti o notai locali a smembrare i manoscritti e a confezionarsi 
i loro registri con le copertine ebraiche. Dall'indagine condotta 
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risulta chiaramente che i registri venivano confezionati e rilegati 
utilizzando manoscritti ebraici smembrati nelle botteghe dei legatori 
del capoluogo o di grossi centri; da essi venivano venduti ai notai, 
ai vari enti ed archivi della zona, secondo aree di diffusione e 
circuiti commerciali determinati. Questo e dimostrato dal fatto che 

in localita anche abbastanza distanti della stessa area, ma facenti 
capo ad una stessa legatoria situata nel capoluogo, si rinvengono 
fogli appartenenti allo stesso manoscritto, che costituiscono copertine 
confezionate secondo la stessa tecnica per avvolgere registri che 

datano agli stessi anni. 

Ma i legatori dove trovavano tanti manoscritti ebraici da reim
piegare a questo modesto scopo? Ho gia accennato all'uso normale 
<:li smembrare e reimpiegare i manoscritti superati, deteriorati o 
divenuti obsoleti. E peraltro risaputo che la nornativa religiosa 
ebraica considerava sacri tutti gli scritti redatti nella lingua santa e 
contenenti il nome di Dio. Per questo ordinava che essi venissero 
riposti in appositi ripostigli chiamati genizoJ, sepolti nei cimiteri con 
un rito appropiato oppure bruciati durante una cerimonia sacra. 
Evidentemente non tutti gli ebrei nel corso dei secoli si attennero 
rigorosamente a queste norme, come dimostra la vendita di manos
critti a collezionisti ed ebraisti cristiani ed il costituirsi delle grandi 
collezioni di manoscritti ebraici mediante acquisti, e non, come a 
volte si afferma, grazie ai sequestri operati dall'Inquisizione. Se si 
guarda al periodo in cui e piu diffuso i1 fenomeno del reimpiego, 

vale a dire i secoli XVI e XVII, viene immediato il collegamento di 
questo fenomeno all'avvento del libro a stampa. In effetti la stampa 
determinó il crollo del prezzo dei manoscritti, divenuti obsoleti, 
spesso di difficile lettura e che esigevano molto tempo e denaro per 
la loro produzione; ad essi si preferirono evidentemente belle e 
chiare edizioni stampate, a la mode e piu accessibili economicamente. 
Spesso si guadagnava di piu a vendere un manoscritto ormai supe
rato per il puro valore del materiale pergamenaceo che come opera 

letteraria. Una conferma ulteriore a quanto detto viene dalla consi
derazione che la grande maggioranza delle opere rappresentate dai 

frammenti di manoscritti ebraici rinvenuti furono tra le prime ad 
essere stampate o per lo meno videro I'editio princeps nel corso del 
Cinquecento. 

In genere si tende a collegare il fenomeno del reimpiego dei 
manoscritti ebraici anche con l'inasprirsi delle misure antiebraiche 
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messe in atto nel periodo della Controriforma dall'Inquisizione. In 
eff etti roghi e sequestri del Talmud e di altri libri ebraici messi 
all'Indice furono assai frequenti come conseguenza delle bolle papali 
della seconda meta del Cinquecento. In base alla corrispondenza 
cronologica tra i sequestri e l'epoca del reimpiego, si tende ·¡n genere 
ad aff ermare la provenienza inquisitoria di buona parte dei manos
critti ebraici riutilizzati, che sarebbero stati acquistati dai legatori a 
poco prezzo invece di venire bruciati. Sembrerebbe avvalorare questa 
ipotesi anche lo studio comparato della politica inquisitoria e dei 
rinvenimenti di frammenti ebraici in zone diverse, come pure l'analisi 
degli elenchi di libri ebraici da censurare e confiscare e delle opere 
rappresentate nei frammenti rinvenuti 21

• Ritengo tuttavia che per 
ora questa rimanga piu un'ipotesi di lavoro che una realta docu
mentata; f orse uno studio piu approf ondito della documentazione 
storica su questo punto potra in futuro avvalorare o meno questa 
ipotesi. Personalmente ritengo comunque che il ruolo dell'Inquisi
zione nel fenomeno del reimpiego dei manoscritti ebraici non debba 
essere enfatizzato, ma rimanere una possibile causa tra le altre, ben 
piu determinanti e storicamente dimostrate. 

I manoscritti rinvenuti sono databili su base paleografica ai 
secoli XI-XVI. Le diverse centinaia di manoscritti rappresentati costi
tuiscono un prezioso con tributo fornen do nuovi materiali alla pa
leografia ed alla codicologia ebraiche. Alcuni testi, come quelli 
biblici, di minore importanza per l'elevato numero di manoscritti 
pervenutici, possono assumere un particolare valore per la loro 
antichita; e il caso di diversi frammenti di una Bibbia in scrittura 
italiana databile al sec. XII se non all'XI, tra cui i frammenti n. 1 e 2 
di Nonantola, che si collocano tra i piu antichi manoscritti biblici 
prodotti in Italia. Per quanto riguarda i soggetti riferisco i dati del 
fondo di Nonantola, uno dei maggiori che sia stato accuratamente 
studiato e che puo quindi costituire un campione valido in generale. 
Circa il 33% dei frammenti appartiene a manoscritti biblici, il 28% 
a Ietteratura halakica rappresentata dai tradizionali Sifre MiJwo1; il 
15% contiene commenti alla Bibbia, 1'8% la Milná, i1 Talmud, com
pendi e commenti talmudici, mentre il 7% contiene opere di filosofía 

21 Ho accennato a questi problemi nell'introduzione al mio volume citato Frammenti

di manoscrltti e libri, pp. 33-43. 
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e di Qabba/d; il 4% dizionari o lessici, il 3% testi scientifici di 
medicina, astronomia e geometria e, infine, il 2% testi liturgici. 

Una caratteristica della «Gen1zd italiana» e l'eterogeneita dell'o
rigine dei frammenti. Mentre infatti i frammenti rinvenuti in Austria 
e Germania sono esclusivamente di origine a§kenazita e quelli della 
penisola iberica sono di origine spagnola, quelli rinvenuti in Italia 
sono di origine italiana ( oltre un terzo ), a§kenazita ( circa un terzo) e 
sefardita (poco meno di un terzo ). Come gia rilevato, questo fatto 
riflette i flussi di immigrazione ebraica in Italia dalle varie regioni 
europee. A questa triplice tipologia delle scritture, ben rappresentate 
sia nella forma quadrata, sia in quella semicorsiva con qualche rara 
eccezione di corsiva, corrisponde anche la varieta delle tecniche di 
rigatura, spillatura e fascicolazione dei manoscritti. 

La maggior parte dei frammenti proviene da quelle che possono 
essere considerate le opere della biblioteca tipo di un ebreo del 
Rinascimento, ossia la Bibbia, i1 Talmud e i libri di preghiera. Tra le 
altre opere sono assai frequenti quelle divenute piu popolari tra gli 
ebrei ossia il Misneh Tora di Maimonide, il dizionario talmudico di 
Natan ben Yepi>el da Roma Sefer he-<ArlJlí, i commenti di Ra§i alla 
Bibbia e al Talmud, l'opera halakica di A§er ben Yepi>el Pisqé ha

Rol, il Sefer MiJwoJ Ga<Jol di Mo§eh ben Ya<aqov da Coucy, il 
Sefer Mi;woJ Qa.tan di Yi.s\laq ben Y osef da Corbeil. Non mancano 
anche diversi manoscritti delle opere di David ben Yosef Qimpi: i 
suoi commenti biblici, l'opera lessicografica Sefer ha-Soralim, e la 
sua grammatica Sef er ha-Mi/s.lól. Ancora i compendi talmudici di 
Y�paq ben Yacaqov Alfasi, i commenti biblici di Mo§eh ben 
Napman, di Levi ben Gerion, e di Abraham ibn cEzra. Non mancano 
manoscritti del Sefer Morde/s.ay di Mordekay ben Hillel, le traduzioni 
ebraiche del Canone di A vicenna e delle epitomi di A verroe alle 
opere di Aristotele. Sono stati anche rinvenuti manoscritti delle 
opere di Ye§acyah ben Eliyyah da Trani il Giovane e di suo nonno 
Ye§a<yah ben Mali da Trani il Vecchio; il commento cabalistico alla 
Torá di Menattem ben Binyamin Recanati e le opere di c1mmanu >el 
ben Selomoh da Roma, il commento filosofico a Qohe/et di Semu >el 
ibn Tibbon e, tra le opere filosofiche, le Mil[iamo1 ha-Sem di Levi 
ben Gedon e il Malma(! ha-Talmid'im di Yacaqov ben Abba Mari 
ben �im§on Anatoli. 

Ma accenniamo ora brevemente ai rinvenimenti piu importanti. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://sefarad.revistas.csic.es



114 MAURO PERANI SEF LIII 1 (1993) 

Di grande rilievo le centinaia di fogli del Talmud Bal¿ll, opera 

sistematicamente perseguitata e distrutta dalla Chiesa nei roghi 

divenuti tristemente famosi nel corso dei secoli e di cui rimane solo 

un manoscritto quasi completo: il Cod. Hebr. 95 della Biblioteca di 

Stato di Monaco copiato nel 1342. Molti folia e bifolia del Talmu{j 

rinvenuti in Emilia Romagna apparténgono a manoscritti sefarditi 
dei secoli XII e XIII, offrendo dunque un testimone piu antico anche 

se frammentario. 11 numero maggiore di questi preziosi frammenti 

talmudici e stato rinvenuto nell' Archivio dei Stato di Bologna (l'ente 

che conserva singolarmente in assoluto la piu grande raccolta di 

frammenti ebraici al mondo con i suoi oltre 800 frammenti) dove ho 

scoperto piu di 80 tra f ogli e bif ogli, col testo conserva to in genere 

da entrambi i lati, oltre ad un importante frammento del Talmud 

Yerulalml del sec. XII in scrittura sefardita contenente parte del 

trattato Sevl<1J 34c-34d. Altri frammenti talmudici sono stati rinvenuti 

a Bazzano (Bologna) (13, quasi tutti bifogli), a Cremona (11 bifo

gli) 22, a Imola (7 bifogli), a Cento (2 bifogli), a Pieve di Cento (1 

bifoglio), a Latina (1) e in altre localita 23
•

Di grandissimo rilievo sono 18 frammenti (tra cui 10 bifogli sui 
quali sono conservate 20 pagine pressoche intere di testo, essendo 
purtroppo l'inchiostro abraso nei lati esterni delle copertine) appar
tenenti ad uno stesso manoscritto della Milnd, in scrittura italiana 
del sec. XII o della fine dell'XI, che fu smembrato e reimpiegato dal 
medesimo legatore di Modena per ricoprire secando la stessa tecnica 
delle vacchette ( ossia re gis tri di forma oblunga, acquistate dagli 
archivi di Nonantola, di Modena e di Correggio, dove i frammenti 
sono stati rinvenuti. La scrittura e vocalizzata e di carattere arcaico, 
casi come il formato del manoscritto che e quasi piu largo che alto 
e presenta una assai strana tecnica di spillatura eseguita nei margini 

esterni del bif oglio, con una linea di f ori, probabilmente di controllo, 

in un solo margine interno; la rigatura e eseguita a punta secca dal 
lato pelo a bif oglio aperto. 11 testo presenta di verse affinita con il 

22 Uno di questi frammenti contenente parte del trattato Baiia> Ml¡f<a> e stato
studiato da S. FRIEDMAN, «Early manuscripts to tractate Bava-Metzia» Alei Sefer 9 
(1981) 5-55. 

23 Per un elenco completo dei frammenti talmudici rinvenuti fino al oggi in Italia
si veda M. PERANI, «Inventario dei frammenti di manoscritti medievali della Milnd, 
della Tos�ft4 e del Ta/m,2tJ rinvenuti negli archivi italiani» in Studi in memoria di A. 
Vivian, in corso di stampa. 
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Ms. Kauf mann, generalmente considera to il piu antico ed accurato 
testimone dell'opera. La grafia, le caratteristiche fonetiche e morfologi
che dell'ebraico colloca.no questo manoscritto all'interno della tradi
zione scrittoria e linguistica palestinese, ma, come osserva Sermone
ta 24

, mostrano una sensibilita ancora viva al greco come doveva 
essere parlato in Palestina o nell'Italia meridionale: uno dei fram
menti di Nonantola contenente par�e del trattato Plsat,ím e infatti 
l'unico manoscritto che conservi la lezione originale di un passo che 
prescrive di tagliare gli animali sacrifica ti servendosi del 1eóm<; ( ebr. 
O'!)lp) che «non causa lo spezzamento dell'osso»; in tutte le edizioni 
e nei pochi manoscritti mi§nici questa lezione e corrotta. I cinque 
frammenti nonantolani di questo manoscritto 25 sono stati pubblicati 
da Gad ben Ammi Zarfati 26

• Un altro importante frammento della 
Mi!ná contenente due pagine dal trattato KetubboJ e appartenente 
ad un manoscritto sefardita del sec. XII e stato rinvenuto nell'Archi
vio di Stato di Modena (Fram. ebr. 122); il testo presenta significative 
varianti rispetto a quello degli altri testimoni manoscritti. 

Di un certo rilievo sono alcuni frammenti rinvenuti a Fano, a 
Pesaro e a Fermo i quali conservano brani inediti del commento di 
Ra§i alla Bibbia e al Talmu<J ed una glossa in greco. 

Nell' Archivio di Stato di Pesaro si e avuto l'unico caso di 
ricomposizione di un intero manoscritto: si tratta di un Mat,azor di 
rito francese in scrittura a§kenazita databile al sec. XIII di cui sono 
stati rinvenuti tutti gli 82 fogli per complessive 164 pagine di testo. 
11 manoscritto, copiato da un esemplare scritto probabilmente da un 
discepolo di YOsef ben Yepi>el da Parigi, constituisce una vera 
rarita, poiche gli ebrei di Francia, espulsi da essa nel 1396, in genere 
adottarono i riti liturgici dei paesi in cui andarono a risiedere. 11 
Mat,azor di Pesaro comprende diversi piyyu_tlm di autori francesi, tra 
cui uno di Rabbenu Tam pervenutoci in pochissimi altri manoscritti. 

Sempre nel campo della liturgia, alcune q1no1 sconosciute sono 
contenute in un frammento di un altro Mat,azor rinvenuto nell' Archi
vio di Stato di Cremona. Se in linea generale, a diff erenza di quanto 

24 G. SERMONETA, cele pergamcne ebraiche», p. 35.
25 Si tratta dei frammenti n. 305-309: cfr. M. PERANI, Frammenti di manoscritti e

libri, pp. 177-179; si veda inoltre IDEM, «Disiecta membra di un manoscritto della 
MiAnah negli Archivi di Nonantola, Modena e Correggio», in corso di stampa su 
Italia. 

26 ccAlcuni frammenti di un codice della Mishnah provenienti dalla "Ghcnizah 
Italiana"», Italia 9 (1990) parte ebraica, 7-36. 
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avviene nei frammenti rinvenuti nella Genlzd del Cairo, in quelli 
scoperti in Europa e in particolare in Italia non sono molte le opere 
prima sconosciute, tuttavia un certo numero di testi sconosciuti e 
stato rinvenuto proprio nel campo della liturgia e in quello dell'esegesi 
biblica. II motivo consiste nel f atto che il numero di preghiere e di 
commenti biblici composti nei secoli Xi-XII e stato molto piu grande 
di quanto non si ritenesse in passato; ma molti testi liturgici che non 
furono «canonizzati» andarono irrimediabilmente perduti. La stessa 
sorte toccó ai moltissimi commenti biblici composti da quasi tutti i 
maestri di qualche rilievo, o perche insoddisfatti dei commenti prece
denti o perche non erano al corrente della loro esistenza, fatto non 
strano se si considera la scarsa circolazione dei manoscritti durante il 
Medioevo. Quando i commenti di Ra§i, assieme a quelli dei piu 
grandi esegeti, si imposero soppiantando tutti gli altri commenti di 
autori minori contemporanei o di una o due generazioni posteriori, 
questi ultimi caddero nell'oblio e andarono perduti. 

Frammenti di un commento sconosciuto a Proverbi in scrittura 
a§kenazita del sec. XIV e stato rinvenuto nella Sezione di Archivio 
di Stato di Imola (Fram. ebr. n. 18.1) 21; nello stesso Archivio ho 
rinvenuto un bif oglio intero centrale di fascicolo per complessive 
quattro pagine di testo contenente un commento anonimo prima 
sconosciuto ai Salmi in scrittura semicorsiva a§kenazita del sec. XIII

(Fram. ebr. 17.1). 11 commento si estende dall'inizio del salmo 1 al 
17 e l'autore e sicuramente di scuola francese contemporaneo o di 
poco posteriore a Ra§i. Lo dimostra il f atto che in al tri frammenti 
dello stesso manoscritto, rinvenuti nell' Archivio di Stato di Bologna 
e nell'Archivio Comunale di Pieve di Cento, l'autore cita espressa
mente Ra§i con queste parole: <<[ntJ,�] Nl:11 'liin!>:a 'l'lN�Nt.l 1=>» e 
ancora: «n0,� Nll1 ,,n�:i 'liN�tJ►> (Bologna, Archivio di Stato, Fram. 
ebr. 509.2). L'anonimo esegeta si serve quasi ad ogni interpretazione 
della formula tecnica ,,,n�, termine che significa «spiegazione» e che 
fu molto usato nel Medioevo soprattutto dagli autori della scuola 
franco-settentrionale, da Menapem ben ljelbo a Yosef Qara. Un'altra 
caratteristica di questo commento e l'uso frequente di glosse in 

27 Di qucsti frammcnti ho curato l'edizione del testo ebraico cd una versione
italiana: M. PERANI, «Frammcnti di un commcnto medicvalc sconosciuto a Proverbie 
Giobbe rinvenuti nell'Archivio di Stato di lmola», Henoch 15 (1993) in stampa; per la 
versione italiana: M. PERANI - A. SoMEKH, «Frammenti ebraici di un commcnto 
medievale sconosciuto a Proverbi e Giobbe nell' Archivio di Stato di !mola», Annali di 
storia del/' esegesi 9 ( 1992) pp. 589-610. 
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antico volgare francese (o,��?), spesso di difficile interpretazione 
anche perche molte volte non comprese dai copisti e conseguen
temente da essi copiate in modo scorretto. Nel commento ai Salmi il 
commentatore si muove in maniera autonoma rispetto ai grandi 
esegeti, e propone molte interpretazioni originali, aff ermando ad 
esempio che il Sal. 14 si riferisce ad Assalonne e non, come afferma 
Ra§i a Nabucodonosor. Egli cita Ger§é>m ben YehlldA (m. 1040) con 
le parole: «,�\U iurn:,:i ,,,n, ,:i D\U1l ,l:ii». Recentemente A. Grossman 
ha studiato i frammenti n. 509.2 e 469.1 di questo manoscritto 
rinvenuti nell'Archivio di Stato di Bologna contenenti rispettivamente 
il commento a Esodo 19-20 e a Deuteronomio 24-29, oltre al fram
mento 17 .2 dell 'Archivio di Stato di Imola contenente il commento 
a Esodo 19-20. Egli ha dimostrato che si tratta del commento 
autentico perduto di Yosef ben Sim<on Qara alla Torá, smentendo 
la tesi della maggior parte degli studiosi per cui questo autore non 
avrebbe scritto un commento vero e proprio al Pentateuco, ma si 
sarebbe limitato a glossare quello di Ra§i 28•

Per quanto riguarda poi i frammenti del commento a Michea e 
Osea rinvenuti a Pieve di Cento e appartenenti a questo stesso 
manoscritto, ritengo che, se non sono quello originale di Yosef 
Qara, contengano per lo meno ampie parti di esso, come mostrano 
le citazioni dirette di interpretazioni di suo zio paterno, nonche 
maestro Menapen ben I:Ielbo 29

• Questo importante manoscritto con
tiene dunque i commenti autentici di Y osef Qara e altri opera della 
sua scuola. Dei frammenti di questo commento, i1 cui autore visse e 
opero nell'ambito della scuola francese nel sec. XI, sto curando 
l'edizione del testo ebraico ed una versione italiana. 

Altri commenti biblici sconosciuti sono stati rinvenuti a Nonan
tola (Framm. ebr. 117 e 1 18) e a Modena (Archivio di Stato, Fram. 
ebr. 140) 30•

28 A. GRossMAN,«ni,n� Nip ci¡o,, ,, v.,,i,!:>>'.l c,,,,w - 'n,�t>'N nl'll'>'.l», Peamim 52
(1992) 16-36. 

29 Per questo si veda M. PERANI, ((Frammenti del commento autentico di Yosef 
ben �im'on Qara a Osea e Michea», Annali di Storia de/l'Esegesi, 10 (1993) in stampa; 
inoltre per i frammenti rinvenuti a Pieve di Cento e rispettivo catalogo vedi IDEM, 
ccManoscritti ebraici medievali riutilizzati come copertine nell' Archivio Storico Co
munale di Pieve di Cento», Quaderni Pievesi n. 7, Pieve di Cento 1993, pp. 65-130. 

30 La versione italiana di questi tre frammenti e in corso di stampa: M. PERANI,
ccFrammenti ebraici di un commento medievale sconosciuto a Salmi, Proverbi e 
Zaccaria rinvenuti a Nonantola e a Modena (Versione italiana)», Rivista bíblica. 
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Di notevole importanza per la scarsita di manoscritti pervenutici 
sono anche diversi frammenti del Sifré e Sifra> , di cui sono state 
rinvenute dieci pagine intere e sei mutile a Nonantola (Framm. ebr. 
2 17-225) e quattro pagine nell'Archivio Capitolare di Modena (Fram. 
ebr. 49), tutti appartenenti allo stesso manoscritto in scrittura semi
corsiva sefardita databile al sec. XIII.

Un rinvenimento interessante e stato anche quello di cinque 
pagine (Nonantola, Framm. ebr. 243-238) di un manoscritto a§kena
zita del sec. XIV contenenti del Sefer >E/;}.en ha-<Ezer di Eli<ezer ben 
Natan di Magonza, un maestro del secolo XII la cui opera ci e stata 
conservata solo in altri due o tre manoscritti. Importanti sono 
anche quattro pagine del commento di Selomoh ben ha-Yatom al 
trattato talmudico Mó<e(j Qa.tan rinvenute a Nonantola (Framm. 
ebr. 325-326) e pervenutoci in un solo altro manoscritto conservato 
presso il Jewish Theological Seminary di New York. 

Non sono assenti diversi frammenti di opere scientifiche di medi
cina, astronomía e filosofía; tra queste ultime anche quattro pagine 
di un'opera filosofica sconosciuta in scritura semicorsiva sefardita 
del sec. XIV, contenente un trattato di logica ed una critica alla 
traduzione ebraica del Móreh ha-Nl/;}.ú/s;lm maimonideo compiuta da 
Semft>el ibn Tibbon (Nonantola, Framm. ebr. 189-191) 31

• 

Penso che questo basti per avere un'idea della ricchezza e del
l'importanza dei rinvenimenti compiuti in Italia all'interno di questa 
ricerca. 

1 FRAMMENTI DELLA TRADUZIONE EBRAICA SCONOSCIUTA DEL SEFER HA

SORASlMDI YÓNA IBN ÓANAS 

Concludo questo resoconto con quella che f orse contituisce una 
delle scoperte piu significative alle quali ho gia accennato all'inizio. 
Si tratta di sei pagine contenenti i1 Sefer ha-Soralim di YonA ibn 
Ganati, due rinvenute nell'Archivio Storico Comunale di Nonantola 
(Framm. ebr. 171 e 172) e le altre, costituite da due bif ogli, in 
quello di Modena (Framm. ebr. 48 e 49). I fogli, impiegati come 
copertine di registri, appartengono allo stesso manoscritto in scrittura 
semicorsiva italiana databile al sec. XIII. Purtroppo su tutti i quattro 

31 Per questo si veda M. ZoNTA, «I frammenti filosofici di Nonantola», in E. 
FREONI - M. PERANI (a cura di), Vita e cultura ebraica, pp. 124-149. 
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frammenti il testo che si trovava nel lato esterno della copertina e

stato completamente abraso, secondo una consuetudine assai diff usa 
tra i legatori dell'area modenese. 

11 manoscritto a cui appartenevano i f ogli ritrovati doveva misu

rare, prima della rifilatura compiuta dal legatore, circa mm. 300 x 

21 O; la pergamena e chiara, liscia e di media consistenza, mentre 
l'inchiostro e marrone scuro tendente al nero; il testo e a piena 
pagina e conta 29 linee scritte di testo che e appeso ad altrettante 
linee di rigatura orizzontale, a cui si aggiungono due linee verticali 
per la giustificazione, ase guite a punta secca dal lato pelo a bif oglio 
aperto, fatto confermato anche dalla spillatura che si trova solo nei 
margini esterni di ogni f oglio. 11 campo scrittorio misura mm. 200 x 

145, mentre i caratteri sono quadrati per i titoli dei capitoli e le 
radici, semicorsivi per il testo. 

I due frammenti di Nonantola costituivano probabilmente la 
copertina di uno stesso registro contenente atti amministrativi del 
1620 (?), mentre i due frammenti di Modena, costituiti come detto 
da due bifogli, erano incollati l'uno all'altro e constituivano la 
copertina di una vacchetta del fondo <<Formentaria» del locale Ar
chivio Storico Comunale recante la antica segnatura «B 111 328» e 
contenente atti degli anni 1619-1624. 

Nel lavoro di identificazione dei frammenti rinvenuti a Nonantola, 
compiuto in collaborazione con l'Istituo dei Microfilms dei Manos
critti Ebraici della Biblioteca Nazionale e Universitaria di Gerusa
lemme, il vice-direttore dell'Istituto Benjamin Richler rilevo che 
mentre il Fram. 171 contenente alcune radici della lettera mem

(esattamente lUYnr.l) in una traduzione che, pur con qualche variante, 
seguiva sostanzialmente quella di Y�hddA ibn Tibbon, al contrario il 
Fram. 172, contenente le radici )Jn,-,�,, presentava una traduzione 
diversa, pur seguendo l'ordine delle radici 32

• Visitando con Richler 
il 19 maggio 1992 i rinvenimenti di alcuni archivi di Modena, tra cui 
l' Archivio Storico Comunale, il nostro sguardo cadde su una vac
chetta rico perta con due bif ogli pergamenacei di un manoscritto 
ebraico: sollevando un po' i1 risvolto per leggere il testo nel lato 

interno, ci accorgemmo con grande gioia che si trattava di altre 
quattro pagine dello stesso manoscritto di Nonantola che, per nostra 

32 Le conclusioni parziali dopo questa prima scoperta sono state presentate da B. 
RICHLER nella nota: <<nNl'l ,::aN Mll' ,, nNr., o,�,�n ,!:)o �'ll 'lOll ou,n», apparsa in 
Kiryat Sefer 63 (1990/1991) 993-995. 
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fortuna, contenevano radici preceden ti la lettera lame(! pure nella 
traduzione diversa da quella di lbn Tibbon. I due bif ogli, 
corrispondenti ai Framm. ebr. 148 e 149, conservano due pagine 
intere di testo ciascuno solo nei lati interni della copertina da essi 
costituita. Per interessamento del dott. Aldo Borsari, direttore de
ll 'Archivio, a cui comunicai la scopérta, i due bifogli sono stati 
staccati, restaurati e spianati, in modo da divenire leggibili. 11 conte
nuto dei due nuovi frammenti di Modena e il seguente: Fram. 48, 
fol. 1 v: radice ,n; fol. 2 r: ,,n-c:,n; Fram. 49, fol. 1 r: 1,n-:i,n; fol. 
2 v: c,,.r,". I due bif ogli furo no probabilmente smembrati da un 
unico f ascicolo quinione o senione e sembrano essere stati contigui, 
f orse il secando e terzo. 

11 0'\U1�m i!lo e la traduzione ebraica eseguita da Yehuda ibn 
Tibbon del lessico scritto da Y ona ibn Ganati in arabo e noto col 
nome di Kitab a/-uJu/. La traduzione di lbn Tibbon era l'unica 
conosciuta fino ad oggi e ci e pervenuta in due soli manoscritti: il 
Ms. Escorial G-1-6 ed il Ms. Vaticano Urbin. Ebr. 54. Sulla base di 
questi due manoscritti W. Bacher alla fine del secolo scorso pubblico 
la versione ebraica dell'opera 33

• In una nota conclusiva posta alla 
fine del suo lavoro lbn Tibbon dice di aver visto altre tre traduzioni 
dell'opera fatte prima di lui, due delle quali solo dalla lettera 'a/ef 

alla lame<J. Ma ascoltiamo le sue stesse parole: ,�o, ,,,,N, ,:, 1rllNl"

n,,n, ,,:i pn�, ,, c:,nn lltJD p,nyn n1pnyn w�w o,w,wn ,�o Nln\U nln 
llnr., p,nyn ,,,, ,,,n pn�, ,, :i,n Ol ,D, il' c,,Nn ,,,, ,31,�,:i 
N1Pl p,nyr.,, ,,,�,,v npnl'n llt.)r..l 'l1'N1 Ol iD, 1)' 'l�NY.l p Ol

,, ... ,�:, lP'l'll'n ,,,, ,,ni!» 1:i nrJ,w ,, :w. La pro va della verita di quanto 
afferma lbn Tibbon e venuta dal fatto, gia ricordato, che delle sei 
pagine della nuova traduzione scoperta solo una contenente la lettera 
mem presenta la traduzione di lbn Tibbon, mentre le altre cinque, 
che contengono delle lettere precedenti� se ne distaccano nettamente. 

Ma la f elice ca tena delle scoperte non si e fermata a questo 
punto. Infatti, dopo la scoperta dei frammenti di Modena, analiz
zandoli piu attentamente Richler ha confrontato la pagina contenente 
la lettera waw con una parte del Ms. Vaticano Ebr. 417, catalogato 

33 W. BACHER, Sepher Haschoraschim. Wurzelwi:Jrterbuch der hebrlJischen Sprache
von Abulwand Merwdn lbn Ganah (R. Jona), Berlin 1896.

34 W. BACHER, Sepher Haschoraschim, p. 550.
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da Assemani, Alloni e Lowinger come un Sefer Soralim anonimo 35
• 

La traduzione e esattamente la stessa. In realta i fogli. 1-28 del Ms. 
Vaticano contengono una sezione acefala e incompleta, comprendente 
le radici )nriu, della medesima traduzione rinvenuta nei frammenti 
di Modena e Nonantola. 11 Ms. Vaticano Ebr. 417 e vergato in 
scrittura sefardita del sec. XIII o XIV. Nei fogli successivi, dal 29 al 
114, il manoscritto contiene la sezione di un altro lessico dalla 
lettera <ayin alla taw copiate da un'altra mano e appartenenti origi
nariamente ad un altro manoscritto. Tra esse compare una parte del 
1l1lln n,:inr., di Selomoh Parpon, opera composta a Salerno nel 1160 
e che si ispira al lessico di lbn Óanap. Possiamo dunque concludere 
che i frammenti di Modena e Nonantola e la parte indicata del Ms. 
Vaticano costituiscono due copie della stessa traduzione, ora risco
perta in una sezione che si avvicina al 20% dell'intera opera. Ció ci 
permette di puntualizzare alcune caratteristiche della nuova tradu
zione scoperta. In linea di massima la traduzione e piu concisa di 
quella di Ibn Tibbon, poiche il nostro traduttore, che probabilmente 
aveva davanti una recensione diversa dell'originale arabo, omette 
alcuni dei molti versetti addotti dall'autore come esempi biblici. In 
diversi passi tuttavia egli riporta parti presenti nel testo arabo ma 
mancanti vella versione di lbn Tibbon. Spesso anche l'ordine delle 
citazioni bibliche e diverso. 11 traduttore segue passo passo l'ordine 
del libro, senza omettere alcuna radice e ha chiamato la sua versione 
Sefer ha-Sora/im come Ibn Tibbon, poiche questo nome · e premesso 
all'inizio di ogni capitolo dell'opera. Nei frammenti di Modena e 
Nonantola, di cui pubblico il testo ebraico, cono citate diverse altre 
opere di Ibn Óanalt e di Y�hlldA ben David l:layyüg, ma il traduttore 
li ha resi in modo diverso da Ibn Tibbon. Egli infatti rende con 
l'ebraico �!l:>n 1!lO (Fram. 48, fol. 2 r, linea 5) o �!l:m n,n,N 1!lO 
(Fram. 48, fol. 2 r, linea 11) !'opera di ljayyñg sui verbi geminati 
Kitab al-a.fa/ dawat al-miJ/ayn, reso invece con 7!l::>n '7)1:l 1!lO da lbn 
Tibbon e con 7!l:>n '7ll!l da Mo§eh ha-Kohen ibn Giqatilla. 11 Kttab 

al-musta/lzaq di Ibn Óanap, col quale l'autore si propone di comple
tare e correggere le due opere di ljayyñg sui verbi deboli, e reso dal 

35 N. ALLONY - D. S. LOWINOER, List of photocopies in the Institute of Hebrew
Manuscripts, parte III, Jerusalem 1986, n. 417. Ringrazio per le informazioni sul Ms. 
Vaticano Ebr. 417 l'amico B. RICHLER, di cui vedi la nota •0'!l0ll ,,-,:in:,o O'>'t>P 
nNl'l 'PN Nl' ,,) o,v,wn i!m )W )',,,-,,,):in cu,nn )W», K iryat Sef er 63 ( 1990/91' 
1327-1328. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://sefarad.revistas.csic.es



122 MAURO PERANI SEF LIII 1 (1993) 

nostro traduttore con o,��n 1!>0 (Fram. 48, fol. 2 r, linea 12 e 21) o 
con altri nomi della stessa radice come ,,0,,v.m 1!>0 (Fram. 49, fol. 1 
r, linea 22), ,,0,,w (radice grd) o o,,,w (radice h/1), mentre lbn 
Tibbon lo rende con nl�nn (L'obiezione) o con n!>oinn (11 comple
mento). Come osserva giustamente Richler, la designazione di 1!>0

oi,YJn deve essere intesa nel senso étimologico-letterale di m�?YiiJ 
'completamento' e quindi si deve leggere o���m nel senso di 'integra
zione, perfezionamento'. Questa interpretazione e confermata da 
una espressione usata dal nostro traduttore che alla radice h/1 cosi 
afferma: «oúwn 1!>0:l n,Nn O'l'll'n 'lYJ llnlN llY.)7YJl» (Fram. 48, fol. 2 
r, linea 12). 

Ancora !'opera di I:Iayyüg sui verbi deboli Kitab al-a.f al rjawat

t,,urüf al-lln, reso da lbn Giqatilla con 1YJr.,ni ,non nu,iN e da lbn 
Tibbon con ,,,!>in nlnlN, e tradotto nei nostri frammenti ,non 1!:>0

(Fram. 49, fol. 1 r, linea 22; fol. 2 v, linea 24). 11 Kitab al-luma< di 
lbn Óanap e reso dal nostro traduttore con o,0n,n 1!>0 (Fram. 49, 
fol. 1 r, linea 8), mentre Ibn Tibbon lo traduce con n0p1n 1!:>0.

Confrontando questa traduzione con la spiegazione che lbn Óanap 
stesso da di questo titolo 36

, in cui paragona i capitoli dell'opera a 
delle aiuole fiorite con macchie di diversi colori, si puo comprendere 
la resa del nostro traduttore. 

E possibile avanzare un'ipotesi su chi sia il traduttore di questa 
versione che, come dimostra il Fram. 172 di Nonantola, si fermava 
alla lettera lamed? Per tentare di rispondere a questa domanda e
utile riandare alle parole con cui nella menzionata postfazione alla 
sua traduzione Ibn Tibbon describe le caratteristiche delle tre tradu
zioni preesistenti alla sua. Egli vi aff erma che quella di Selomoh ben 
Parpan ha modificato l'ordine dell'opera, aggiungendovi delle cose 
tratte dai migrallm, dalla scienza medica e da altri ambiti che non si 
trovano · nell'originale pur attribuendole all'autore. Probabilmente 
lbn Tib9on considera una traduzione il Maf,bereJ he-<An2/í, composto 
da questo autore sulla base del lessico di Ibn Óanap. 

Del secondo traduttore, Y�paq ha-Levi, Ibn Tibbon dice che 
nella sua versione egli non ha strutturato la materia secondo l'ordine 

36 11 brano e riportato in traduzione italiana da G. Bus1, «Materiali per una storia 
della filologia e dell'cscgesi ebraica. Aba >1-Wafid Marwln ibn Óanlti ►►, Annali

de//'lstituto Universitario Orienta/e 46 (1986) 167-195, 170s, a cui rimando per una • 
bibliografía completa su lbn Óanap. 
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dell'opera, ma ha compiuto una scelta dei passi che riteneva piu 
interessanti, pur non aggiungendovi nulla. 

Del terzo traduttore infine, Yi�paq ben Yehftda Barceloni, che 
come il precedente si e f ermanto alla lettera lamed, Ibn Tibbon dice 
che ha seguito piu degli altri due l'ordine dell'originale non aggiun

gendo e non togliendo alcuna parte, benche abbia un po' sintetizzato 
il testo; per questo egli ritiene questa traduzione la migliore delle 

tre 37
• Mi sembra dunque di dover accogliere come assai verosimile 

l'ipotesi che l'autore della nostra traduzione sia Y�paq ben Yehuda 
(o, come si legge nel Ms. Escorial, YehO.da ben Y�paq) Barceloni. 

Dunque potrebbe darsi che il copista del manoscritto a cui 

appartengono i frammenti di Modena e Nonantola abbia trovato un 
manoscritto del Sefer ha-Sorafim nella traduzione di Ha-Barceloni 
(o di Yi�paq ha-Levi) che arrivava solo fino alla lettera lamed.
Dopo a ver copia to questa prima parte, f orse egli cerco di completare

l'opera e trovo la traduzione di lbn Tibbon che ricopio dalla lettera

mem alla fine.
Dunque ora ci troviamo in possesso di due manoscritti della 

traduzione di lbn Tibbon e di altri due della traduzione ora scoperta: 
cio significa che anche quest'ultima dovette godere di una certa 

notorieta durante il Medioevo. 

Avvertenza 

Nell'edizione del testo ebraico per ogni pagina si indica la segnatura 

del frammento e il f oglio; le linee del testo son o state numera te e le 

poche lacune sono state segnalate con alcuni puntini tra parentesi 
quadrata. Si e preferito non sciogiere le abbreviazioni. Le due che 

ricorrono con maggiore frequenza, ossia N"» e r.l'')J, stanno rispetti
vamente per inN 1'l)1 e ,p�r., ,)J. I due f ogli del Fram. 49 son o mutili 
delle prime quattro linee di testo in alto. Le citazioni bibliche sono 

state poste tra virgolette. La sigla ASC sta per Archivio Storico 
Comunale. Desidero ringraziare Benjamín Richler per aver rivisto la 

mia trascrizione dei frammenti. 

37 Ecco le parole testuali di Ibn Tibbon: ni,n, ,,:i pn�, ,, c:,nn r,pr,)'m ►> 

!)")'N )'il N,, ,,,:i, 'l'l)' ,)' r¡,o,n N� ,:, on,r,�c ,,,,., ,::inrJn ,,::i, ,,o ,» n,,,n 
p,r,)ln� 'l!)D ,n,:n ,�N nipr,)lnnr., n::i," ,npr,)ln, ")'D rnr.,lprJ::i m�,,cn ,ipr., "'"� 
«m� N,l ,10:,, W. BACHER, Sepher Haschoraschim, p. 550. 
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Modena, ASC, Frammento ebr. 48, fol. 1 verso

D'>YJ1YJn 1!>0D 'YJYm ir.>Ntm .1 

.2 

n l"llNl .3 

.4 

n 1l'YJ .s 

.6 

D''TD)ln '>YJN1:l 1YJN J'l!)Oll"ln en 2 « O'>'TDlln ,,, ». l ,,,n, n?l!>:m ,,n . 7

'>YJN1l 1YJN O'>?J'l?J'l:> 

1r.lN .n,:im Nnn nn .o,,'TlDn .s 

)ll1'n ?Nl ,'ll1l1' ll1P ln'> lr.l N'nYJ 3 l"lNln n,r.ln ?)I . 9 

0'lYJN1 l"l?lpl 

l'l)I l:l ll? pn, 1N .nDNnl p,�n N'>nYJ n,Jpn ,,,.):) nt ,,:,)l .10 

1)1l n,N 0))'>)'>)1? l'NYJ '>!)? ,nN 

nlDlPr.lr.l )111' Olpr.l OYJ Jnl ,:, 'Dl?l YJ1!)? ll? \U' 1::,,, :i,n:,l .11 

,,�,n, OlPD OYJ lll1N 1\UN:> 4 n!>lYJ 

l1nl onJ l1lnn N?YJ ll)l'>1ln, n,Nn l1lDlpr.>n ,,:,ln, lln:,n .12 

lNUJ nN ,�n ?N» 'r.lNYJ ir.,:, nr.ln?r.ll 

,,,u OYJ 1lr.lNn PlO!> ll1lN ?YJl 5 «nr.ln?r.l Ol ,mn ?Nl .13 

'TYJNl» 'r.lN 1::, inNl n,Nn Jilf.llpr.ln nln ,,:,u, 

nt '>)!)? 1r.lNl 6 «:lNlr.l ?l:ll? ll'YJll 1)1 l"llYJ? n\.)) 1\UN o,,nln .14 

l)IO) OYJr.l» 7 «11l ,nl:i lln'>l ll'Ol OYJ):)» 

p ?)I» ,8 «'>1l>-JNn ?l:tlr.l N�l'>n ,::i,nl 1YJN lll1N 1:l)lr.l un,, .15 

,:, ,9 «'lll O'>?nln 1YJNl» ,«'" nu::,n,r., 1!>0:1 1r.lN' 

'1lr.lNn ?l:llr.l N�l'M 1ll1N ,ru l1:1)1 'T1l ,nlr.l l)IOl 1YJN:, 'tlN .16 
?l:ll 1ll1NYJ►> '!>? 10 '1r.lNn �1Nr.l lll'>Nl 

1 L'ultima parola manca nella traduzione di Y�hQdA ibn Tibbon, cfr. W. BACHER, 
Sepher Haschoraschim, p. 126. 

2 Es 12,10 
3 Si riferiscc alla parola llJ) di Num 21,14. 
4 Cfr. Num 21,14. 
5 Deut 2,9. 
6 Num 21,15. Nel ms. la parola nlYJ, e stata corretta dal copista, essendo stata 

prima scritta in modo scorretto. 
7 Num 21,12. 
8 Num 21,13. 
9 Num 21,14s. 
10 Nella stessa linea questa parola e scritta una volta con la mater /ectionis e una 

volta senza. 
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Tavola l. Modena, Archivio Storico Comunale, Frammento ebr. 48, Yóna ibn Óanap, 
Sefer ha-Sorasfm, fol. 1 verso. 
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U-Jn7J N7l 12 «'1t.lNn l':ll JNU) l'l» )'�nnn .,,.,, 11 «JNlY.l .17

nN ,,., n,nn7n 1!>0J inN' p 7)1» l7lJltJ n,nYJ ,n, �'')' 

7)1 7N1�' lY.ln7l N7� 1ni,:, .13 «lll1N c,,nln J'1Nl n!>lt,J Jn, .18 

lN:>:i �,!) N'YJ !>")'Ni n:i ,,mn N,i n,r.npnn n,N 
14 «JNU) nN ,�n ,N» plt,!) nnn D\!.f Ol::>l Nin nln 1'l)'n n,N ,:, .19 

1lY.lNW ne ntn YJi1!>n ll'1'J P'lnr.lW nt.ll 
15 « 'ill JNlr.l J1N ,�n ,N ''N ,,, 1t.lN'l» n,u, MlYJY.)J ow .20 

l'l)Jn YJ1l!)t.) 1l)'l 16 «'llUl 11l ,nl nN l1J)ll UllP nn)ll» 

Jo,, ,,,,» 1r.lN, llr.l)' 'lJ 1,n ,N m,w:i nn!>' ,, ,)' ntn .21 

NJ'l JNlY.l '<1N J1Nl Ol1N '<1N nN 1J1r.ll ll .22 

1:l)'J llln'>l JNlt.l '<1N, YJr.lW nitcn .23 

lll1N ,:, lNlr.l ,,:in lNJ N,l lll1N .24 

YJ1!), l:>1�lnl 17 «JNlr.l 'lll .25 

:in, )'N� !l")INl nt ,:, .26 

ntn i!>on l'll'tJ . 2 7 

N, il'N ,,nw .28 

•
18 

••• o-rN JYJn' N,YJ 1lJ)IJ YJl1!) ,, n,n,w OYJ N,, ,)ll!) .29 

Modena, ASC, Frammento ebr. 48, fol. 2 recto, 

l'llPll►> 1J:> ')l!)l 19 «1:i, o:,n ON 'l:l>► .Ot!lnl c,:,n, nnn .1 

o,r.l:,n . 20 « o:,n, 

c:,nnn ,z--n» 21 «i, n>::l:>nnl n:in» llt.l>'J ,l'!lnnn, o,>'.l:,intJ .2 

,22 «in,,

11 Num 21,13. 
12 lbtd. La prima parte della linea 17 manca nella traduzione di Y!hddA ibn 

Tibbon, ma e presente nell'originale arabo. 
13 Num 21,14. 
14 Deut 2,9 . 
., lbid .. 
16 Deut 2,13. Nel testo masoretico dopo lil>'l compare e:,� omesso nella citazione. 
17 Giud 11,18. L'inizio della citazione e libero: nel testo masoretico si ha ... lt"l 

1:111.l:l p,,. 
18 Le linee 21-28 nel manoscritto sono scritte in modo ornato sl da formare una 

figura di triangolo con il vertice in basso (vedi Tavola 1). 
19 Prov 23,15. 
20 Sal 105,22. 
21 Es 1,10. 
22 Qoh 7,16. 
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Tavola 2. Modena, Archivio Storico Comunale, Frammento ebr. 48, fol. 2 recto

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://sefarad.revistas.csic.es



128 MAURO PERANI SEF LIII 1 (1993) 

nnn . 23 «'n!> nr.,,:,ntJ nlt.lNl ,,, nrT)h► ,nN -rJ:>l .3 

,l'►► ,
24 «nn,,n ,n,,n n,n» .,n,n,

'l'» . n,i!>:>n -rn,n, nnn . 25 «�Dn en, n,,n .4 

i!>tn 1'll'n nt ,:,u 1l:> . 21 «Jin ,,,n » . 26 « 'l1Pl ,,n . s

nun , 28 ,!>:>n

'l1!>l 29 «1l'?)J l'D' nllYJ N'M ,n,,n» 1N 't.llNl ,,�N 1'l)'M .6

o�,� nr.m�n n,v, ,,:,tn i'1"ll N'llMYJ '!J' 't.llN 1'l)Ji'1

• 30 «non n�:,, ooNn» 't.lNW ir.,:, '''l' DW!>l ,�,p, n,,1n . 7

ONl 't.ll�:> , 32 «N'n ,n,,n ►► 't.llNl ,,,nN 'r.lN 31 <ÓN n,:,n n:,wn»

,,,)lt.) ,i:>tN» D?l)JM 'llO nllW 4T)J ''!>lll ,,,w:>r.l J1Nl 't.llN .8 

1)1 ,,,,1n nt ,:, inN, 'l' ,N '1'l'Wi'1l 'r.ll,:> 33 «n, 

04>)!),D ll'')J l'tln, l1l ,,,,)lt.ll nn,N nN,!ll 1l:>lN n,,,-rn 'llO 9. 
,,:,, 'YJlN' ,,,,,, ,n,pn ptnnn nNt::n 

n,n, .35 «o:>nN 'llNYJl» nir.,v, 34 «,N nun» t.l"ll N�' n,,n, .10 

,nn nnn O)A')n n,n,v, ,n,,:, ,
36 «,n,:,ni» in:, )'1,tl n,,n, ,,N,

'!>m �u, ,n,n ,N o)'t)n c,p,n n,,ll�n N'n n,0 'l!>n 1N .11 

cv, ,:,u iw, . 39 «1,�nr:, ,,:,.» , 38 «lin ,,,nn» 37 ,rJ:,n 'UllN
41 c,,v,n 1Dm n�Nn D'l'l)'M ,:,v, llNN ur.,,v,, ..o «c,lln ,nn» .12

iwN:> Vll"Tn, nnn t>!>Vlt.ll n,nn in Nln ,nn, 

23 Sal 19 ,8. Questa prima parte della linea 3 manca nclla traduzione di Y�ht1dA ibn 
Tibbon ma e presente nell'originale arabo. 

24 Num 15,20. 
25 Lev 7,13.
26 Sal 109,22. 
27 Espressione usa ta quindici vol te nci prof cti, tra l'altro in Is 22,2. 
28 Nella traduzione di Y�ht1dA ibn Tibbon: >.,:,n ,� i1ml.

29 Sal 77,11. 
30 Sal 77,9. 
31 Sal 77,10.
32 Sal 77,11. 
33 Sal 77, 12.
34 Sal 77,10.
3' Ez 36,3.
36 Gb 19,17. 
37 Questa menzione manca nella traduzionc di Y�hlldA ibn Tibbon. 
38 Lam 4,9.
39 Ez 28,9. 
40 Num 17,11.
41 Nella traduzione de Y�hQdA ibn Tibbon mvml.
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43 «o,,,nJ. o,,,nD» ,42 «,.,,m 'ln» o� 1:,u N"lJl ,llW,!l .13

l1p)J 4s «nJ.nn ,,,n JlN►> ,,�N ll'>l)Jl lYJ1WDl .44 «1!l)J n,,,mJJ.l» N")Jl

,!l:>n n,,nu-t nnN nY,»l 46 «1Dn ,,��nJ.» D"l' ,,,,n n,m, .14

n>-JD Ol'>l)J J.�nDl l11NWln ,D,n lllYJl1J. n,)J,,J.nl 

Pl 48 º'"n 0'lPl ,47 o,l)J ,YJ ,,,n O'llYJN, l10NYJ .15 

l'P1PJ. n,nD nYJll n,,nD 'lOlN ,0 nnNn ,,w,:i 49 'DN

'DN 1llll .50 «uJ,.,N,, ,, o,n,nl» .,,,n ,0 o,J., ,,w,, .16
s2 ,«,n:i 10yni» .s1 «nDlnl ,n» 0,3:,n, ll, ,:,n,, .«n,Mn n,l,nn:,»

�ln OYJ 0'1!llnYJ nl'Nln OYJl1!l nm,, ll'l)Jr.ll nl YJ,YJD .17 

lYJll» •nin, ,,3yn J.l1P .n,,M J.1pn ,n,J., nmn, 

N,m ,:, S4 «NYJl' N'l ,:,» ,u,n, ,Nn,n:i NlJ.n,, 53 «N'lJ. .18

pn, N, s7 «1,,n:i ci,YJ ,n,» ,56 «n,o, o:,:i, ,n,w 1N» ,ss ,,,,rn, 

42 Is 5,12. 

l1DN 1YJN:>l lll ,n D")J ,n n,DYJ '!l' ,,)Jn ,ru ON ,:, on,m, .19 

'Dl7 'lN1 n,n p lllYJl,l 58 «in�n nu:i» lln
,,,., nn,n '7lNl nln YJ1YJD ,m ON J1lYJl1l 59 1'�',:l� ni,,, .20

n,,n, ,,:,lm , (JO 7!l:>n n,,n,ND nnN n,,nn 

43 1 Re 1,40. 
44 Is 2,19. 
4s Gen 8,6.
46 Gen 14,7; cfr. anche 2 Cr 20,2 dove la localita e identificata con En Gedi.
41 Talmütj bab., D'nOD 64. 
48 Ta/mütj bab. , ni:,i:i 60. 
49 Talml2tj bab., m:iu,:, 111. 
so Ez 40,25; nel manoscritto si legge l'D�lN�l. 
st Lam 2,8.
s2 2 Sam 20,15. 
53 Deut 3,29. 
S4 Is 40,4.
s5 Da correggere in ,,DNi'. 
56 Sal 48,14. L'ultima parola e vocalizzata nel manoscritto. 
s7 Sal 122,7.
ss Giud 6,37.
59 Le due parole sono cosl vocalizzate nel manoscritto. 
M Tutto il brano compreso tra l'ultima parte della linea 17 e questa parola manca 

nella traduzione ebraica di Y�ht1dA ibn Tibbon mentre e presente nell'originale 
arabo. 
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63 «'' O)'» ,62 «i, ,,,nnn, ,,,, en» 1)1Wn ntJ 61 ,,, p .21

,,,nnn, n,,n, pr,,� 64 c,,�m 1!>0J ,r,wi!> 'lNl ,,n,, Wt.JW 

1\)Y.):, ,,n,,» o� l)1Ul .65«WlJ 1)' l,,n,l» ,,))'Y.) ,,)'n nl .22 

W1WY.l N")I CW ll1:>ln Cll . 67 «1:11 onp, l?n'>l» , 66 «''

,,,ni» ,68 «n,,n, ,,n ,:,» Nlnl n,,n, ,,,:,tn N?YJ ntn .23

1WN 'l.'lt.lYJn ,p,nY.l p,n lN:>3 c,,:,n llnlN nlnl . 69 « 1l1)'!)'> 

,,,n ?)'!) Y.l"Y 0'>1J:>n lt.l ¡,,n Nlnl CYJ ,,,:nn, ll'lW .24 

,wit.l C)IJYJ ,n:m, Jin 1Y.l1,:, ,11 «?:> ,,,nt.l J1» ,7° «,n,,,n» 

't.ll,:> 72 «0'>1:ll)' 1:>lYJl ,,o:, 1:,lYJl» . lll�1 '>!):, ,:,J 1�l)'l .25 

?\:>lll U1l1:l)IJ ll"llN 0'>):,t.) n?YJt.ln ,,o:,nw 1)1 

º'Yt.llYJ Ol'NW l'lJ10:, nYJl)I 1:>l 't.ll7:> ,,:,wn 1J)I:, 1:,w .26 

1Jl)I:, Ol1lN 1:>lWW -,y on:i ,,�)') ,,,N 

l1N 1Jl)' nnN )ll1t.l» ,t.) nl 'Wl1'!>J n,nnp, O'iJl)I l1?t.ll .27 

,,,nt.l l1?t.ll .Jl10 l'l)' NlnYJ 73 «1?t.li1 l1l�Y.l

ntlll . 75 «1?Y.ln ,:i,i» l'l)'Y.l Ji n,1.Jl 74 «ni,,N ,,,nh► l'l)'Y.l .28

N?:>'l OWln n,,:,,, 'r.ll?:> 76 « OWl ,,nn ,,!)� n,, » l'l)'n

'>!)? , 77 «niln' ,,n ,:,» ,,))'Y.) n,,n, l'lYn nlr.J Jl1Pl . l'l!lr.J .29 

... ON ,:, r,,nn N? ,:i, '>ll:ll 'lll l'l)' Nln ,,n ri,r.J YJ1!lYJ 

61 Si tratta di YehtldA ben Davtd ljayyüj, morto a Cordova verso la fine del 
secolo X o agli inizi di quello successivo, considerato il vero fondatore della scienza 
grammaticale ebraica; YónA ibn Óanap, continuatore della sua opera, a lui spesso si 
riferisce. 

62 Sal 37,7. 
63 Gb 29,21. 
64 Nell'edizione di W. Bacher m�n::i sulla scorta dell'originale arabo; cfr. sopra 

alla linea 12. 
65 Giud 3,2S.
66 Gb 29,23. 
67 Ez 13,16.
68 Mal 2,11. 
69 Ez 28,7. 
7
° Cfr. Sal 51,7.

71 Prov 26,10.
72 Prov 26,10. 
73 Est 3,3. 
74 Sal 29,9. 
75 Ger 41,1. 
76 Prov 25 ,23.
77 Mal 2,11. 
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Tavola 3. Modena, Archivio Storico Comunale, Frammento ebr. 49, fol. 2 verso
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Modena, ASC, Frammento ebr. 49, fol. 1 recto

..... [n,:m, �,n, nnn] 
N, 1\'-IN o,n, o,,n' ►> ,,lJ!l ,:nn N,w, , 78 «1Nr.l ,:i,n» .s 

:,,,inN» , 80 «:i,,nn ni,nln ,:,i» i:ilJnr.ln 1:i:,ni , 79 «i:i,n 
Jl1n» nl l'lllr.l ,n�n, 82 «'lJ1 ,y '1llJ :,,in» N"Yl 81 «O'> .6 

i:,,inl»] ,Y!llnl .84 «n,,y ,:, ,:i,n» 83 «on,,nN o,nm 

, ss [ « o,:,,r.3n
nn:i nl�r.lpn, . 86 « o,:,,on 1:,,inl :,,inn» ni:,,:, 'llr.l ,,pnn, . 7

l1l'l11NJ OlillD ')!)::) n,nn 1N!l, r,,n ,:,,, :,,inn 
nmn ,,:,, lN . 87 O'>Dn:,n 1!l0:J 'l1�1!l ,�N:, nYlll1? n,,,N,n . 8 

,Y!ln D"Y ,,Y!l i:,tn N,w ,lJ!lD ,n ,,pn n,nn 
89 «n,nnn N, ,nnni» 88 «1'1ll'' 1lln 1lln ,:,» in:, . 9 

[ ................... ] 
nNl n,r.nnn nN onn ,o,n, iwN ,t,:in ,,:, n,n�, 10 

[ ... ] :i,n:i �[ ............. ] 
on,n:,,,n:,, ,,r,!)) 1lJl lllJDWl 0'1!:>Nl n�l)'J '1)1ll» ,,�N .11 

nt:i 1ll'l .:i,:io on,rn:i,n:i ,�nl •tJi,:, . 90 «:i,:,,o 
n,,�10:i ,r.,,,:, .91 «:iinn ,Ni n,,,,on ,N o,�,nln» ,,�N .12 

O'llNn J'lN ,:i�n, on:i ,�N º'�'\:>!>n lN1P p, .:i,nll 
llJt.l'» Mt.lt.l� l'llJ 1llll .92 «n,,lJ J'l!llM 1:i,n ,:,» C11JN:, :i,n .13

78 Ger 2,12. 
79 Giud 16,7s. 
80 Naum 1,4. 
81 Is 50,2. 
82 Zac 13,7. 
83 Ger 50,21. 
84 Ger 50,27. L 'ultima parola e un erro re del copista che va corretto in n'1!>. 
85 2 Re 3,23. L'integrazione, riscostruita sulla base della traduzione di Y�h-QdA ibn 

Tibbon, corrisponde allo spazio della lacuna, dovuta nel manoscritto ad una lacera
zione della pergamena, ed e conf ermata da una mem final e conserva ta. 

86 2 Re 3,23. 
87 Nella traduzione di Y!hftdA ibn Tibbon nr.,p,n i!>Ol, titolo ebraico dato dal 

traduttore al Kitllb al-luma< che costituisce la prima parte dedicata alla grammatica 
dell'opus magnum di lbn Óanap e cioe il Kitllb al-tanq1/,, di cui il Kitáb al-uJü/ (in 
ebr. c,w1vm 1!>0) costituisce la seconda parte dedicata al lessico. 

88 Gios 9 ,24. 
89 Ez 16,4. 
90 2 Cr 34,6. 
91 Ger 33,4. 
92 Es 20,25. 
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o,1ym» ,94 «01N 1'Nn Nm :i1n» l1'l:inm ,93 «UJ'l'N'' ,:i1n., 
iN:i, nnn n,�np, ,96 «rn:i1nn o,1yn mmn» p 95 «m:i1nn 14. 

,:,,n il,1nn» 1:i:,n ?Y!>m .olmr.l::> niN!>?i n,on 
o,1y» ,98 «n:i,nn nN,oN» ,,Y!> i:,u N,�, .97 «ii'l'N .15 

101 «n:i1m 1'>)1» ?)'!llm 100 «:i1n '1Y i'l'im» o'l'm . 99 «m:i1nn
,,1yi» 

u1n,,» .,o.,lm 'l'1m nnn . 102 «nilim o,1y 1inl .16 
1t.l '1,nm , 103 

« on,n,1n,r.m
'l'1m nnn . ,n,pol ,nu't'1!>l iiln,, .17 

.n,,m 
l1'>):ll1nl . 105 

« O'>Yli, ,,1n, » , 
104 « ,,1nN ,,1n Ol'n ,,, » .18

• 
106«\UPUl ,n, 01N n11n» 

'!>' 101 «nNm n11nn ,:, nN ,l.,,N n11n mn» 1:iynom .19 
01Nn in!>,, ,,n., ON ,:, ;,,n, N, inlnlm ,:i,n ,,pn\!J 

nmlon n1� Nm niilnm n1ilni nYiln il'>lY ,,,!> 1,n ,,,y . 2 o
,:, nN il,,N n11n nm» ,nn1,on, 

Nin n1,"n ,:, nl n1," ,:, nN nn," 'r.ll?:> 108 «l"INln n11nn .21
\U1nl nnn .mmn ,,, ,y 

u,, 110 ,non 1!>0:i 1:,n 109 «'>!>N n1n c,)1,1n ,y» .Nnm .22

93 Ez 6,6. 
94 Ger 33, 10. 
95 Ez 36,38. 
96 

/bid. 

97 2 Re 19, 17. 
98 Ez 26,2. 
99 Ez 29,12. 

100 Is 61,4. 
101 Ez 26,19. 
102 Ez 30,7. 
103 Sal 18,46. 
104 1 Sam 13,7. 
105 Ez 26,16. 
106 Prov 29,25. 
107 2 Re 4,13. 
108 2 Re 4,13. 
109 

Zac 10,3. 
110 Nella traduzione di Y�hQdA ibn Tibbon ,,,n,n J1l'1lN int1:i, cfr. in questo stesso 

frammento, fol. 2 verso, linea 24. 
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• 
112 « Tl 1 n l ') 1 n N » 

pn,, 111 ,,0t,YJn ,no:i 
n l l ., l )' r., n , ., n , .23 

11Nl� » . ,,,n, YJin, nnn 
,,�hl ,m,,N N1PlTl cn�m '>)lNl 1\UN º'Pl)'n 113 «o,n,n:i .24 

nl:>l J1)' 
'>nJ lN1Pl T1lr.ll nn n1lr.lJ1 'l'Nn 114 «1n,1J1t.ll 0'l1Nl» .,,�N .25 

,,,,,:i,, [ .... ] p ,o:,, n,n,n ,,\Un 
,�.,,►► .nt>nl YJirn nnn .D'l1 ,\U n,n,nrJ .26 

:i,n:n 0l!)1l ,.,.,� . 115 «t>in:i lnlN 
l'lJ\'J� 111 "l'"',n 'l\UJ." .Olr.l,p , 116 «\Ul.lN \'),n:i» ,,,y .27

rnnn\')t.ln» 
. , ., l , , o , :i , \U , n 118 « o , t> ., , n n , .28 

r,,r.l,n \U'N 'Dl,:, , 119«li� n,r.l, ,,n, N,» .',:,n, YJ1n, nnn 
,:,, [ ......... ] lnt>,,\U., N, ,n,,:, ,.,,�., N,l ,,� l"lN ,\UJ' N, .29

... [... ] 

Modena, ASC, Frammento ebr. 49, fol. 2 verso

..... [in,n, nt>n] 
y,J) l"llYJl1n nlYJ 'Dl, n:, l'Nl , 12º «l'J1l1'P l1Nl lll nN ... » .5 

il n,n ,,YJ,n ?JJ 0'N�lr.> llN l'NYJ ,n:, ll 
lr.l 0'J.1n ',OlNl l1r.lN ,,�n '�lN 1N n, n J1lt.ll1 ,,,.,,,,N YJ,YJ .6 

111 Nclla traduzione di Y!hddl ibn Tibbon 1�nm :n1pn 1!>0::i, formula con cui egli 
rende il titolo dell'opera Rislllat a/-taqtlb wa->/-tasil (Epistola dell'avvicinamento e 
della f acilitazione) che lbn Ganati scrisse come introduzione ai passi difficili della 
due opere maggiori di 1-Jayyüg. La resa della nostra traduzione W.Jl��r, 1!>0 (Libro 
dei complementi) sembrerebbe in vece rif erirsi al Kit'llb al-musta/f,aq con cui Ibn 
Ganati si propone di correggere e completare le duc opere di }JayyilA sui verbi 
dcboli, rcso in ebraico da lbn Tibbon con nl�nn (L'obiezione) oppure con n!>olnn (11 
complemento). 

112 Ne 3,20. 
113 Ct 1,10. 
114 Ez 27 ,24. 
115 Es 32,4. 
lt6 Is 8,1. 
117 2 Re 5,23. 
118 Is 3,22. 
119 Prov 12,27. 
120 Es 30,3. Nell'ultima parola della citazione il copista ha scritto per errore 

,,11,1�\:). 
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m:m . º'''" ,y 

135 

,,rn,,¡, 1'r.ll'' ,r.3,,:, ,
121 «u,,".,, ill:t' Nm» .n,i!>:m 1r.l,m .7

, 
122 «,n,,p ,�:i» ,u,n, 

m:m .,,,"�n 123 «Ni:i n,,n ''"n» ,lJ, .,n,,YJ ''":i .s

,c,n, 

125 «nU-bl"rJl m,:i J1l7lJll» 124 «Nl'"' ipl» . 'l7Nnl . 9

,.,l)I n,N ,:, , 126 «l1lNl?" mr.l:t»

YJ1YJn nlr.ll n:,,nn ,r.3,,:, 121 
,u ,w n,"r.l mwr.lll .o,,�!l .10

[ .......... ] 'rJNYJ '!l? 12s «n7"l :tNl» 

,,., n1lr.ll1 'l?Nnw 'tll7 il, pn, N?l . 129 « 0'N'" �lP')) llr.lt.l .11

-,,, l11lr.ll'"I 130 «'31:JlYJ>-J? 0'Nl?l1 'tl)ll» 'l?NYJ lt.l::> 

121 Ne 3,15. 

131 «mNltl» n,r.l:i Pl .,,,,,, n,n N�Y.ll 0'Nl7l1 l17Y.llYJ '!l' .12 

Pl 132 «nnN M)t)» llN�Y.lYJ '!J' n,.,lc ,"!JYJt.)

N7YJ nr.l ,,.,l ,:i,, N�'YJ 'l!Jt) ,,., l11lt.ln 133 «YJ'N» 'l?N .13 

,numm nlw>:m .,,lJ:i 1N D'N'"' "'" n,>-J:i p N�tll 

º''"" n:,w,r., "'" .,, lN'lnl lN� 134 011.)N:J Nnn '7)1!J 7)1 .14

DYJ .,,�N Nln 136 «0'N7":J 01P!J'l» . 135 0'lPl nlp Y.l")J

n:ill» n,Y.l:i m>-J:> nilt.lNn ,)1 ir.,,r.,n n,:in n,nn!Jl oipt.l .1s 

122 Gen 19,8. 11 copista ha scritto per errore ,ni,p. 
123 Dan 4,9. 
124 Gen 30,32. 
125 Is 9,5. 
126 Ez 16,16. 
127 Milnd o,�:, 26,2.
128 Is 65,25. 
129 Is 40,11. 
130 Os 11,7. 
131 Ne 12,44. 
132 1 Sam 1,5. 
133 Mic 6,10. Nel testo masoretico si legge VJNn.
134 Milnd, ,,r.,r, 3,3.
135 11 testo contenuto nelle linee 13-14 costituisce secondo W. Bacher un'aggiunta

esplicativa di Y�hddA ibn Tibbon assente nell'originalc arabo. Ma la sua presenza 
anche nella nostra traduzione puo far pensare ad una diversa recensione del testo 
arabo in cui qucsta parte era presente e alla quale i due traduttori possono aver 
attinto, dato che non dipendono l'uno dall'altro e che la riostra traduzione � con 
tutta probabilita anteriore a quella di lbn Tibbon. 
. 136 1 Sam 15,4.
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DDm m:,n . 

137 «ip,p::i )l)D?�, 

137 

ON nnmi» ?)l!>lm .,::i,y ?)I!) 138 «l1U NtJ\:) ,:,» -'l?Nm .16

?)l!>J'lnnl . t 39 « nNtJ\'.>l 

«nND\) ?:>» º"-'m . iND\)J1i1 ,,py , 140 «U�r.)\)]1 n,N,i» .17

'11"-''i» , 143 «n!>nn l'lN NtJ\)l» , 142 «i,,y lnND\)i»

,,oNn n,y::i ,,�,:n .nDD� 1'l)I , 144 «lnNY.l\)'>, nllr.li1 ?)I .18

N")I Nlm .

147 «il,,lli» D")I 146 «0:>'l')ll il'>r.J\:>l» .Nnm .19

149 

l'lYn '!>:>l ND\'.> VlY n,n ,y 

. 0:>'l'l'l ll?:>Ol 

«1!>Yl lD\:>m» ,Y!>lm .148 «?�)I 1D\:>» . ium onm n\:>n
1s1 «llY.>\:>l �,:in on,l!>» o�m . ,so «il'r.J"'l i:,,,i» 1:i:>m 

m,n 

. ? t, 1 
s2 « l N l \:> 1 l 1 l» 1i li1l 

.20

.21

.22 

156 

n:>:>'N» .N!>m ,,m, n\:>n 
.nl!>ll\:>r.>n rnNlltJ 154 ,,,tJ,n ,,�,t.l , 153 «o!>l\:>N .2 3

,non 1!>0:i 1:>u , 155 «'DY nN lY"n» .Nnm l'Ym n\:>n .24 

:i,,p N"l'l 157 «Olln ,, 0)1\:> N?l►> .01.lnl l'l'nl J'l\:>n .25

137 Giud 8,10. L'ultima parte della linea 14 e la 15 mancano nella traduzione
ebraica di Y�hOdA ibn Tibbon mentre sono presenti nell'originale arabo. 

138 Num 6,12.
139 Num 5,27. 11 copista ha scritto erroneamente nNt>rJl.
140 Lev 11,24. 
141 Giud 13,7. 
142 Lev 7,20. 
143 2 Re 23, 10. 
144 2 Re 23,16. 
145 Deut 24,4. 
146 Gb 18,3.
147 l Sam 14,8.
148 Prov 19 ,24.
149 Is 2,10. 
aso 2 Re 7,8.
151 Gb 40, 13. 
152 Deut 28,5. 
153 Ct 5,3. 
is.. Tósefta< , rn:,i:i 2, 17. 11 copista ha scritto erroneamente 'J"n>'J�l"I. 
155 Ez 13,10.
156 Nella traduzione di Y�hOdA ibn Tibbon 1l'!liN mrnN ,�o:i, cfr. questo stesso

frammento, fol. 1 recto, linea 22. 
157 1 Sam 14,24. 
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Tavola 4. Nonantola, Archivio Storico Comunale, Frammento ebr. 171 
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, 159 «l)'J)J\) J'lN lJ'lllVJl» , 158 «np, O'lPl 0)1\)l» rn, .26 

J1)J1 l'lY 160 «10lJ\) 1l1ll»
161 «0::,1,)Jl nN l))J\)» .,llin l'l'i1l 31\)n .n�)Jl .27

n,llln NnnVJ ,,:, 162 ,,r,1:i, llVJ?t.l

.l,n ,,p,o , 163 «:iin ')))J\)t.)» N")Jl .O'llN Tlll)JUl n:>,nt.l .28 

.O'>?Ul ,ul 'J11l0 , 164 «O'VJll 'l"» .N!)i1l l1\)i1 .29 

. n,i!>:>n N!)nl nun 

Nonantola, ASC, Frammento ebr. 171 165

..... [lun, ,,y,ni it.l,n] 

niwli:i 166 «lnl'i ,rio:i 'lVJ?D» n,,n, n:>!>VJDl ,:i, nt.l t.l"l' .1 

l1l!>1? Oli1lt.l:> ,pn, n,!),n, ,,y,;,

nll!>n ,,w,n lD» n,�Dp:i ,o,n lY'lnl ,pn, ,,:, niVJnn .2 

,,�, 168 n!>,:, ,u,n, ,nn ,,VJ, , 
167 « n:ill

, 171 «WN ,,w,» .lnl n:,nr., 17
º lnln ,,�, , 169 )Jl1l º' .3 

. ,,�, ,,o:, n:,nn :inl ,,�, nln, 

,o,,:, ,
112 «nnn,on ,y iwN,» .nnn, ,nn, ,o,n .4 

,nnni» 10 ci,no Nin, ,o,w,:i,on

'ONVJ ,n:, O'>VJll?>:ln 'lll? OVJ n,,n, pn,, . 173 «n,r,n N? .s 

158 Gb 12,20.
159 Sal 34, l.
160 1 Sam 25,33.
161 Gen 45,17.
162 Miln4, N1Ji:l N:l:l 3,8. 
163 Is 14,19.
164 Est 3,13. 

,u,rin 

165 11 testo che segue presenta qualche integrazione rispetto a quello dello stesso 
frammento pubblicato da B. RICHLER, «c,tm cu,n». 

166 Sal 101,5.
167 Gios 15 ,2.
168 Nel Targ,1m N!>':,.

169 Cfr. Is 11, 15: o,,�r., º' ,,'l.'�.
17
° Cfr. Gios 7 ,21: ::im ,,��l.

171 Is 5,24. 
172 2 Re 10,22. 
173 Ez 16,4. 
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mm 1>:J,n .n:im Nm :i,� ,,'l',:i 114 1">:Jpi ,N'1t>>:Jp ,y .6 

• 175 «[0,1,]Y\!J 1n,i» .,,:,m

nwn,r.l» . ,,)In, u,m -r>:J,n . ,,:m . 7
, O'l'l'n nnoi>:J cm 1'll iN ,,:i:, ,,n,:i, ,,'l.',:i , 116 « o,,,!>:> . s 

[... ] 
u,,,:in , 177 «Wl"ll 0'1'!>:> 'l\!J,» 1'l)Jn nl>:Ji . ,:i ,,)J,lp\!J . 9 

[ ... ] n,r.l:i np, ir.l, ll''?:m 1'l.'N:> ,n:i 1>:J,n 
,,,,l •>:Ji,:, «il'l1l o,,,!>:> 'lVJ, ►► ,:i i\!Ji!>, . 1n\!J np>:Ji ,n¡,, .10 

[ ... ] Nm\!J ,:i VJ1!>, ,,�N pn,, ,,nwn,>:J:i 
N?l o,,,,l ,r.3,, 'l1" '1lr.l? lll)ll1?tl ,,�:i onVJ ,r.3,,:, 0'1'!>:>? .11 

\Ql1!>n ,N pl1 ,:i,, .O'l"P 

ll\!J? [ ... ] n,r.ln\!J '!J' 1l\!JN1n 'lll1!>n 1l1l!>:> 'l'NVJ !>")J!>Nl .12 
[ ... ]l'Nl i>:J�)J ,)J O"P ')J!> 

n,N ,,)l,l)'J l1lll:>l1 '31\!J ,,)J ,nn lllNr.l nl'n 1l'VJ:l l:l ,,:nN, .13 
. om,N ,,�,::i 

.14 
. ')Jl1nl .15 

.16 
n,rtl» 1r.l ,i!l:> lN n,,mN l':l1N ,:i rtim, pn, 178 «n,n,ntJ:>» .17 

•179 «[l)ll:> �1N]l 0'1�>'J �1N

�nn, 1l''lll ,,n,:,tn .18 

174 Il copista ha scritto erroneamente N'1'-'r.m e 1'-'r.ln.
175 Os 3,2.
176 Sal 58,7. 
177 Gb 4,10. 
178 Prov 26,18. 
179 Gen 47,13. 
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RESUMEN 

En este artículo se describe la historia de la investigación y se presentan los 
resultados obtenidos en el marco del proyecto nacional de registro y catalogación de 
los fragmentos de manuscritos hebraicos utilizados en la encuadernación de libros. 
Hasta el día de hoy se han censado más de 5.500 fragmentos de los siglos XI-XV de 
la llamada << Gen1zd italiana». Se presentan los descubrimientos más significativos, 
entre ellos, decenas de folios de la Mi/na, centenares de folios del Talmu<J y de 
diversas composiciones litúrgicas y comentarios bíblicos desconocidos hasta ahora; 
entre ellos, restos del auténtico comentario de Yosef Qara a la Tora. En la segunda· 
parte se publica el texto de una traducción hebrea desconocida del Sefer ha-Sorafim 
de YónA ibn Óanab. 

SUMMARY 

The author presents here the account of the history of the research and the results 
obtained within the f rame of the national project of registering and cataloguing the 
fragments of Hebrew manuscripts used for binding books. Up to now, more than 
5,SOO fragments of the llth-lSth century from the so-called <<ltalian Gln1z4» have 
been regis.tered. Very si¡nificant discoveries are presented, among them, tens of folios 
containing the Miln4, hundreds with the Talmdtj and with various liturgical works 
and biblical commentaries unknown hitherto; among them, the remains of the 
authentic commentary to the Tdrd. of Yosef Qara. In the second part of this article, 
the text of an unknown Hebrew translation of YónA ibn Óanab 's Sefer ha-�ora!im is 
published. 
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Tavola 5. Bologna, Archivio di Stato: il fondo dove sono stati temporaneamente 

riuniti i 650 registri notarili e volumi ricoperti con fogli di manoscritti 

ebraici. (Autorizzazione n. 158 dell' 11/IV /1989). 
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Tavola 6. Bologna, Archivio di Stato: Ms. ebr. n. 35. Fondo «Foro dei mercanti»: 

registro di atti del notaio Glavarini Cristoforo rogati nel 1574 ricoperto 

con un bifoglio di un manoscritto del Talmu(j babilonese contenente 

l'inizio del trattato Pesaf¡zm. (Autorizzazione n. 158 dell'l 1/IV /1989). 
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