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Scheda CX

ASPRo

Descrizione: aspro, selvatico, ostico, acerbo, amarognolo, detto soprattut-
to in relazione a frutti (Altamura 1968: 252; D’Ascoli 1979: 463; D’Ascoli 
1993: 553). 

Etimologia: 
(1) puóntëchë [ꞌpwond@k@]93: la forma aggettivale era adoperata dagli 

antichi greci per indicare una tipologia di noci dal sapore amarognolo, pro-
venienti dalle regioni del Ponto, pontikós (πουτιϰός), da cui il latino pontĭcus 
(D’Ascoli 1979: 463; D’Ascoli 1993: 553), dal quale discende la voce dialet-
tale campana, giunta a noi, probabilmente, attraverso il francese antico pon-
tique (Altamura 1968: 252); 

(2) àšpërë [ꞌaSp@r@] / àšprë [ꞌaSpr@] / ašpërùsë [aSp@ꞌrus@]: dal latino 
aspĕru(m) (www.garzantilinguistica.it);

(3) amàrë [AꞌmAr@]: (cfr. Scheda CIX);

Amalfi àšpërë [ꞌaSp@r@] (2) 
Pogerola (Amalfi) puóntëchë [ꞌpwond@k@] (1) 
Pastena (Amalfi) puóntëchë [ꞌpwond@k@] 
Lone (Amalfi) puóntëchë [ꞌpwond@k@]
Atrani amàrë [AꞌmAr@] (3) / àšprë [ꞌaSpr@] (2) 
Scala àšpërë [ꞌaSp@r@] (2)
Ravello puóntëchë [ꞌpwond@k@] 
Minori àšpërë [ꞌaSp@r@] / ašpërùsë [aSp@ꞌrus@] 

(2)
Maiori puóntëchë [ꞌpwond@k@]
Tramonti (loc. Corsano) vìscëtë [ꞌviSS@t@] (4)
 (loc. Paterno Sant’Elia) puóntëchë [ꞌpwond@k@] 
Cetara pùntëchë [ꞌpund@k@] 
Albori  (Vietri s. m.) pùntëchë [ꞌpund@k@] 
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(4) vìscëtë [ꞌviSS@t@]: dal latino tardo viscĭdus, attraverso l’accusativo 
viscidu(m) (www.garzantilinguistica.it), derivato di vĭscu(m) ‘vischio’ (www.
treccani.it).

Fono-morfologia: 
(1) puóntëchë [ꞌpwond@k@]: dittongazione metafonetica in sede tonica 

di [O] in [wo], che si riduce ad [u] a Cetara e ad Albori, e sonorizzazione di 
[t] post-nasale in [d]; 

(2) àšpërë [ꞌaSp@r@] / àšprë [ꞌaSpr@] / ašpërùsë [aSp@ꞌrus@]: i tipi 
àšpërë [ꞌaSp@r@] e ašpërùsë [aSp@ꞌrus@] ricalcano morfologicamente la 
base latina aspĕru(m) con l’aggiunta, nella seconda forma, del suffisso peg-
giorativo –usë, diversamente dall’esito àšprë [ꞌaSpr@], che è il risultato della 
sincope di –e- postonica, essendo questo un adattamento fono-morfologico al 
dialetto dell’aggettivo italiano àspro; 

(3) amàrë [AꞌmAr@]: (cfr. Scheda CIX);
(4) vìscëtë [ꞌviSS@t@]: nel passaggio dalla base etimologica al dialetto si 

segnala la desonorizzazione di –d- primaria in –t-. 
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Scheda CX

ASPRo

Descrizione: aspro, selvatico, ostico, acerbo, amarognolo, detto soprattut-
to in riferimento ai frutti (Altamura 1968: 252; D’Ascoli 1979: 463; D’Ascoli 
1993: 553).

Etimologia: 
(1) puóntëchë [ꞌwd@k@]: questo aggettivo era usato dagli antichi greci 

per indicare un tipo di noci dal sapore amarognolo, provenienti dalle regioni 
del Ponto, pontikós (πουτιϰός), da cui la voce latina pontĭcus (D’Ascoli 1979: 
463; D’Ascoli 1993: 553), dalla quale deriva quella dialettale campana, giunta 
a noi, con ogni probabilità, mediante il francese antico pontique (Altamura 
1968: 252); 

(2) àšprë [ꞌaS@]: (cfr. Scheda CVIII);
(3) amàrë [AꞌmA@]: (cfr. SCHEDA CIX);
(4) aciérvë [aꞌSjv@]: (cfr. Scheda CVIII).

Fono-morfologia: 
(1) puóntëchë [ꞌwd@k@]: forma aggettivale contraddistinta dal ditton-

gamento metafonetico in posizione tonica di –ò- in –uó- e dalla sonorizza-
zione di [t] post-nasale in [d]; 

Conca de’ Marini puóntëchë [ꞌwd@k@] (1)

Furore puóntëchë [ꞌwd@k@] /
àšprë [ꞌaS@] (2) / 
amàrë [AꞌmA@] (3)

Agerola (loc. San Lazzaro) puóntëchë [ꞌwd@k@] / 
àšprë [ꞌaS@] / 
aciérvë [aꞌSjv@] (4)

Praiano puóntëchë [ꞌwd@k@]53

Sant’Agnello (Sorrento) puóntëchë [ꞌwd@k@] (2)

Massa Lubrense puóntëchë [ꞌwd@k@]



278 Centro di Cultura e Storia Amalfitana – Paesaggio e identità 

(2) àšprë [ꞌaS@]: (cfr. Scheda CVIII);
(3) amàrë [AꞌmA@]: (cfr. SCHEDA CIX);
(4) aciérvë [aꞌSjv@]: (cfr. Scheda CVIII).
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Scheda CX

ASPRo

Descrizione: 
aspro, selvatico, ostico, acerbo, amarognolo, detto specialmente in rife-

rimento ai frutti (Altamura 1968: 252; D’Ascoli 1979: 463; D’Ascoli 1993: 
553). 

Etimologia: 
puóntëchë ['] 1: aggettivo adoperato dagli antichi greci per 

indicare una qualità di noci dal sapore amarognolo, che provenivano dalle 
regioni del Ponto, pontikós (πουτιϰός), da cui il termine latino pontĭcus (D’A-
scoli 1979: 463; D’Ascoli 1993: 553), al quale risale quello dialettale cam-
pano, arrivato a noi, probabilmente, per mezzo del francese antico pontique 
(Altamura 1968: 252); 

amàrë [']: forma aggettivale dialettale che corrisponde all’italiano 
amàro (Altamura 1968: 29) e che trova anche riscontro nei punti d’inchiesta 
722 (Ottaviano [NA] - amár ͦ ), 724 (Acerno [SA] - amár ͧ ) e 725 (Trevico 
[AV] - amáŗ) dell’AIS; 

’nzuarì [']: variante sincopata del verbo ’nzuvarì ['] 
‘diventare insensibile’ per la caduta di –v- intervocalica. Voce collegata 
all’aggettivo ’nzuvaràtë ['] ‘di sapore aspro, che pizzica la lin-
gua’ (Altamura 1968: 216). Le suddette forme risalgono al sostantivo sùvero/
sùvaro ‘sughero’, che, una volta addentato, produce in bocca una sensazione 
sgradevole (D’Ascoli 1979: 408; D’Ascoli 1993: 492).   

1 Termine adoperato a Capri, a differenza di Anacapri dove è considerato appartenente al 
lessico dialettale di area sorrentina: dunque è conosciuto, ma non utilizzato.

Capri puóntëchë [']

Anacapri amàrë ['] / 
’nzuarìscë ’a vócchë ['  ']


