
Parole derivate dal genitivo 

 

 ILLŌRŬ(M) ‘di quelli’ > loro /'loro/ 

 (EC)CŬ(M) (IL)LŌRŬ(M) > coloro /ko'loro/ 

 SANCTŌRU(M) (ellissi di DIES OMNIUM SANCTORUM ‘giorno di tutti i santi’, ‘Ognissanti’) > 

Santoro (oggi cognome, ma anticamente anche nome di battesimo) 

 CANDELĀRU(M), sottinteso FESTUM ‘festa delle candele’ > Candelora, festa della 

Purificazione della Madonna che ricorre il 2 febbraio, nella quale si benedicono le candele  

 FLORĔNTIAE (caso locativo di FLORĔNTIA) > ant. Fiorenze (con passaggio di FL- a /fj/ come 

in FLŌRE(M) > fiore) > Firenze (con riduzione del gruppo -io- nella sillaba protonica a i) 

 

Parole derivate dal nominativo 

 

 MŬLIER (genitivo MULĬĔRIS, accusativo MULĬĔREM) ‘donna’ > moglie /'moʎʎe/ (ma 

nell’italiano antico e nei dialetti meridionali mogliera /moʎˈʎɛra/ dall’accusativo 

MULĬĔREM) 

 HŎMO (genitivo HŎMĬNIS, accusativo HŎMĬNEM) > uomo /'wɔmo/ (ma al plurale 

regolarmente uomini /'wɔmini/ dal nominativo/accusativo HŎMĬNES) 

 RĒX (genitivo RĒGIS, accusativo RĒGEM) > re /re/ (la X corrisponde a velare + sibilante /ks/. 

Il nesso -KS- in posizione intervocalica evolve in /ss/ per assimilazione regressiva: SĂXU(M) 

> sasso, VĪXI > vissi; oppure evolve in sibilante palatale /ʃʃ/: CŎXA(M) > coscia /ˈkɔʃʃa/. Da 

RĒX si passa a *RĒS (/ss/ può sussistere solo in posizione intervocalica) e poi a re: la 

sibilante finale si assimila alla consonante iniziale della parola successiva producendo 

raddoppiamento fonosintattico) 

 SĂRTOR (genitivo SARTŌRIS, accusativo SARTŌREM) ‘rammendatore’ [da SĂRTUS, part. pass. 

di SARCĪRE ‘rammendare’] > sarto (nell’italiano letterario e regionale sartore /sar'tore/ 

dall’accusativo SARTŌREM: da sartore deriva sartoria /sarto'ria/) 

 

 DRĂCO (genitivo DRACŌNIS, accusativo DRACŌNEM) [dal gr. drákōn, connesso col verbo 

dérkesthai ‘guardare’ perché si credeva fosse dotato di uno sguardo paralizzante] 

DRĂCO > drago (con sonorizzazione della velare sorda intervocalica) 

DRACŌNE(M) > dragone ‘drago’ > drago (retroformazione: forma ricavata da un’altra che 

sembrerebbe la forma derivata, ma che invece è la base) 

 



 LĂTRO (genitivo LATRŌNIS, accusativo LATRŌNEM) ‘mercenario’ e ‘brigante’ 

LĂTRO > ladro (con sonorizzazione della dentale in posizione intersonantica, cioè tra vocale 

e /r/) 

LATRŌNE(M) > ladrone ‘brigante’ > ladro (retroformazione) 

 

 gotico flaskō > fiasco  

gotico flaskō > lat. tardo FLASKO -ŌNIS, accusativo FLASKŌNE(M) > fiascone ‘fiasco’ (con 

passaggio di FL- a /fj/) > fiasco 

 

L’opposizione tra vocali lungue e vocali breve 

 

Il latino aveva un sistema di 10 vocali, basato sull’opposizione di quantità:  

 

cinque vocali brevi: Ă Ĕ Ĭ Ŏ Ŭ 

cinque vocali lunghe, Ā Ē Ī Ō Ū 

 

L’articolazione di una vocale breve aveva una durata minore di quella di una vocale lunga. 

In latino l’opposizione di quantità aveva valore fonologico. 

 

 VĔNIT ‘(egli) viene’ ~VĒNIT ‘(egli) venne’ 

 LĔVIS ‘lieve’ ~ LĒVIS ‘liscio’ (alleviare deriva da LĔVIS ‘lieve’, levigare da LĒVIS ‘liscio’) 

 ŎS (neutro, genitivo ŎSSIS) ‘osso’ ~ ŌS (neutro, genitivo ŌRIS) ‘bocca’ 

 PŎPULUS ‘popolo’ ~ PŌPULUS ‘pioppo’ 

 PĬLUS ‘pelo’ ~ PĪLUS ‘giavellotto’ 

 SŎLUM (nome) ‘suolo’ ~ SŌLUM (avverbio) ‘solo, soltanto’ 

 PĂLUS (genitivo PALŪDIS) ‘palude’ ~ PĀLUS (genitivo PĀLI) ‘palo’ 

 

 

Vocalismo tonico 
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i e ɛ-jɛ a ɔ-wɔ o u 



Ī > /i/ 

 AMĪCU(M) > amico /aꞌmiko/ 

 FĪLU(M) > filo /ꞌfilo/ 

 VĪNU(M) > vino /ꞌvino/ 

 VĪTA(M) > vita /ꞌvita/ 

 

Ĭ > /e/ 

 DĬCTU(M) > détto /ꞌdetto/ (con assimilazione regressiva -CT- > -tt-) 

 FĬRMU(M) > férmo /ꞌfermo/ 

 LĬGNU(M) > légno /ꞌleɲɲo/ (con il passaggio di -GN- /gn/ a /ɲɲ/) 

 NĬVE(M) > néve /ꞌneve/ 

 

Ē > /e/ 

 LĒGE(M) > légge (sost.) /ꞌleddʒe/ (passaggio della velare sonora /g/ ad affricata prepalatale 

sonora /dʒ/ davanti a vocale palale; raddoppiamento dell’affricata prepalatale sonora in 

posizione intervocalica come in LĔGĬT > (lui) lègge, lat. tardo FUGĪRE [per il classico 

FUGĔRE] > fuggire) 

 MĒNSE(M) > mése /ꞌmese/ (con passaggio di -NS- a -s- come in PENSĀRE > pesare) 

 TĒCTU(M) [da TĒCTUS, part. pass. di TĔGERE ‘coprire’] > tétto /ꞌtetto/ (con assimilazione 

regressiva) 

 TĒLA(M) > téla /ꞌtela/ 


