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Premessa 

L 'edizione principe dei papiri greci dell'archivio di Babatha, rinve
nuti dall'archeologo Yigael Yadin nel 1960-61 e che da lui hanno 
preso ii nome, e stata pubblicata nel 1989; quella dei documenti in 
ebraico, aramaico e nabateo nel 2002. Ne! periodo intercorso fra le 
due pubblicazioni, relativamente breve, numerosi studi su questio
ni sia generali sia di dettaglio hanno restituito un quadro abba
stanza chiaro de! contesto da cui ha tratto origine questo singolare 
insieme documentario, unico per ii modo in cui vi emergono le va
rie interazioni - linguistiche, giuridiche, culturali - che interessaro
no i vari gruppi residenti fra la Giudea meridionale e /'Arabia set
tentrionale tra la fine de! I e l'inizio de! II secolo d. C.

I documenti riferiscono, in primo luogo, delle vicende giudizia
rie e umane svoltesi nell'ultima fase de/la vita di una donna giude
a, Babatha, coinvolta negli eventi che segnarono la fine della rivol
ta antiromana de! 132-135, capeggiata da Sim'on bar Kosiva, piu 
noto come Bar Kokhba. Attraverso questa documentazione, per lo 
piu relativa a problemi de/la vita quotidiana di Babatha, si dispone 
pero anche di materiale ampio e originate su varie prassi vigenti nel 
diritto giudaico pre-misnico e, sempre grazie a esso, si e giunti a 
una visione hen piu netta, rispetto a qualche decennio fa, della ra
pida trasformazione della Provincia di Arabia: facendoci apprez
zare dall'interno ii grado di penetrazione degli istituti culturali e 
giuridici greco-romani nella vita di una comunita socialmente e 
culturalmente mista, quale fu quella giudaico-nabatea residente in 
un'area prossima alla sponda meridionale de/ Mar Morto, cui Ba
batha e almeno parte della sua famiglia appartennero. 

L 'esame della letteratura filologica e critica 'sinora prodotta mo
stra come, sin dalla pubblicazione dei primi documenti - che data 
ai primi anni '60 de! secolo scorso - l'attenzione degli studiosi si sia 
rivolta verso piu direzioni. Indubbiamente, i due principali indi-
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rizzi di ricerca sono stati gli aspetti giuridici - particolarmente 
complessi, anche per l'interferenza, d'intensita non sempre distin
guibile, della prassi locale con il diritto romano - e quelli legati, piu 
in generate, ai vari aspetti della romanizzazione de! territorio. At
tenzione decrescente hanno invece ricevuto gli aspetti prosopografi
ci, paleografici e linguistici, sia per quanta riguarda i testi in ebrai
co, aramaico e nabateo, sia per i documenti in greco. N el ventennio 
1991-2009 la maggior parte degli studi sull'archivio di Babatha, 
nonche su altri archivi privati della stessa area, e stata elaborata da 
Hannah Cotton; in seguito le indagini sono tornate a convergere 
sugli aspetti giuridici, soprattutto per la collocazione dei dati nel 
diritto ebraico e romano (cf Katzoff 2005; Oudshoorn 2007). Per 
quanta riguarda !'Italia, i materiali non sono mai stati presentati 
nel loro insieme, benche non siano mancate analisi specifiche in 
ambito per lo piu giuridico-amministrativo (Biscardi 1972; Mi
gliardi Zingale 1999, 2002; Chiusi 2005) e paleografico (Crisci 
1991); ne era sinora disponibile alcuna traduzione integrale dei te
sti, se si eccettua il P. Yadin 1 (nabateo, in Martone 2005; cui si de
ve anche, in questa stessa collana, la traduzione integrale delle epi
stole di Bar Kokhba) e alcuni escerti dai documenti greci (per esem
pio in Migliardi Zingale 2002, per i PP. Yadin 10 e 18). 

In questo volume sono dunque presentati per la prima volta in 
traduzione italiana tutti i documenti greci dell'archivio di Baba
tha, accompagnati dal testo originale secondo l'edizione principe a 
suo tempo curata da Naphtali Lewis ( 1989), della quale, come si 
vedra, poco e stato cambiato. Il testo greco qui riprodotto, infatti, 
non esime dalla consultazione delle edizioni di riferimento, tutte 
segnalate in bibliografia, e ha il solo scopo di permettere al lettore 
un confronto immediato della traduzione con il testo originale, an
che per cogliere le particolarita stilistiche e linguistiche dovute sia 
alla natura tecnica e amministrativa dei documenti, sia alla scarsa 
cura e conoscenza della lingua greca da parte di alcuni scribi. Con
siderata la loro diversita rispetto ai documenti greci, nel volume 
non sono inclusi i pochi documenti aramaici e nabatei presenti nel
l'archivio, che esigono un diverso approccio traduttivo e orienta
mento introduttivo non solo sotto il profilo linguistico, ma anche 
per contenuto, sfondo socio-culturale e contesto giuridico. Per que-
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sto si e deciso, opportunamente, di collocare i documenti aramaici e 
nabatei in un volume a parte, con l'unica eccezione della ketubbah 
di Babatha - il suo contratto matrimoniale - utile per la compren
sione di vari documenti e perche piu volte menzionata nell'intro
duzione. I documenti greci qui presentati sono completi, anche in 
traduzione, delle sottoscrizioni e delle firme in nabateo e in ara
mazco. 

Desidero ringraziare Giuseppe Camodeca, Riccardo Contini, 
Gian Luigi Prato e Amneris Roselli che, con il loro aiuto hanno 
contribuito, in vari momenti, alla preparazione di questo lavoro. 



NEGEV 

• ITUREA

Cesarea di Filippo 

•1otapata
fforis Tiberiade 
GALILEA 

• 
Sebaste 

SAMARIA 

GIUDEA 

'EnGedi • 
Naba}l:lever• 

Masaru: 
IDUMEA 

Zoanf 

BATANEA 

• 

Gerasa 

PEREA 

• Macheronte

NABATEA 

Fig. r. La Giudea e i territori circostanti al tempo di Babatha. 

Menaseh 
Y osef Zaboudos Mena�em Y ehosef Y ehudah 
Yo,dL.,Ju,' J.o•-rJ= Ek'"�L.Ufilon B,',yw
Yosefl Yesua'- oo-BABATHA- oo-Yehudah J_ Yesua' 

Somala 

l T--- Mll}',m i;T,h 
�elam�ion -- oo --Y ehudah Kimber 

Yesua' 

Fig. 2. La famiglia di Babatha e dei suoi due mariti, Y esua' e Yehudah. 



lntroduzione 

I. I DOCUMENT! DELLA GROTTA DELLE LETTERE

1. 1. Scoperte e pubblicazioni 1 

Poco meno di dieci anni dopo il ritrovamento dei rotoli di Qum
ran nel 1947, nel corso di ulteriori esplorazioni nel Deserto di Giu
da, alcuni beduini della tribu Ta'amireh rinvennero in una grotta 
del Wadi Murabba'at dei papiri in frammenti. I testi dei frammen
ti, in seguito, si rivelarono d'eccezionale interesse storico, perche 
contenevano il nome di Sim'on bar Kosiva, ossia Bar Kokhba, or
ganizzatore e capo dell'ultima rivolta ebraica contro i Romani, e 
ultima guerra giudaica. Successivamente, nel proporli in vendita al 
Palestine Archaeological Museum (poi Rockefeller Museum) di 
Gerusalemme, i beduini asserirono di aver rinvenuto anche altri 
papiri in loro possesso presso un altro sito, il Wadi Seiyal (Na�al 
�e'elim nella toponomastica israeliana): 2 questi documenti hanno 
poi costituito la raccolta detta Seiyal (11) e fra essi fu rinvenuta, fra 
l'altro, un'altra lettera in ebraico diretta a Bar Kokhba, oltre a vari 
documenti in aramaico e greco. 3 La localizzazione data era pero 

r La storia delle scoperte nella Grotta delle Lettere e stata scritta piu volte, talora 
con alcune discordanze. Senza indicare tutta la bibliografia, che si avra modo di ci
tare in seguito, si rimanda per ora, in primo luogo, all'ampio resoconto dello sco
pritore, Y. Yadin (1971), alla sintesi in Cotton 2000c e alla ricostruzione dei fatti, 
seguita all'ultima esplorazione archeologica de! sito, in Freund 2004. Come intro
duzioni in italiano, cf. Cotton 1999d (trad. it. 2001); Migliardi Zingale 1999 e 2002 
(ampiamente ripresa in Di Nucci 2006). 
2 Sulla duplice denominazione Wadi Seiyiil/Na�al $e'elim, che ha dato luogo a 
qualche confusione, e sulle definizioni multiple degli stessi insiemi documentari, cf. 
Cotton 200 1 a. 
3 Otto dei quali, come poi si e accertato, appartenenti all'archivio di una donna, Sa
lome Komaise (su cui cf. sotto). Si noti come in nessun documento de! Deserto di 
Giuda �im'on bar Kosiva sia indicato con ii nome messianico di Bar Kokhba. Sulle 
lettere che lo riguardano, cf. le traduzioni introdotte e annotate in Martone 2006 e 
2013. 



falsa, in quanto i Ta'amireh avevano indicato quale luogo del rin
venimento il W adi Seiyal, in territorio israeliano, solo per non es
sere accusati di aver violato le leggi giordane sugli scavi illegali di 
antichita. 1 N el 19 5 2, Pierre Benoit e Josef Milik erano gia in grado 
di puhhlicare i papiri del Wadi Murahha'at e, fra questi, vari docu
menti riguardanti Bar Kokhha.2 Stimolati da queste scoperte - di 
evidente rilievo per la storia nazionale ehraica - e dalle voci d'inin
terrotte ricerche condotte dai Ta'amireh, che minacciavano di di
sperdere ulteriore e preziosa documentazione, alla fine degli anni 
'5 o le autorita israeliane disposero la ricognizione sistematica di 
tutta l'area lungo la sponda occidentale del Mar Morto: non limi
tando l'indagine al Wadi Murahha'at, ma estendendola all'area in
torno a 'En-Gedi e, specialmente, quattro chilometri e mezzo un 
po' piu a sud, nello scosceso vallone del Na}:i.al I:Iever, ove furono 
identificate varie grotte occupate dai rihelli o fuggitivi giudei del 
tempo di Bar Kokhha. La missione, condotta contemporaneamen
te su piu fronti da quattro diverse squadre, guidate rispettivamente 
da Nahman Avigad, Yohanan Aharoni, Pessah Bar-Adon e Yigael 
Y adin, riscontro purtroppo quasi suhito, e non senza delusione, che 
in vari siti i heduini avevano gia preceduto gli archeologi, aspor
tando un numero imprecisahile di oggetti e di documentazione 
scritta. 

Di particolare importanza, tuttavia, furono i ritrovamenti effet
tuati nel 1960 sulle grotte del lato nord del Na}:i.al I:Iever, ove si e
rano concentrate le ricognizioni di Y adin e gli scavi nella grotta 
piu grande, chiamata poi Grotta delle Lettere. Nella stagione 1960-
61, la grotta, lunga circa 150 metri, risulto suddivisa in tre amhien
ti, nell'ultimo dei quali si rinvennero, oltre al piccolo involto con-

, Almeno una parte di tali documenti derivano certamente, infatti, dalla stessa grot
ta de! Nal}.al I:Iever da cui proviene l'archivio di Babatha. Alcuni dei documenti 
nella raccolta «Seiyal» provenivano da altri siti che pure sono stati identificati (co
me ii Wadi l:lammamat), ma nessuno di essi sembra sia mai stato rinvenuto effetti
vamente nel Wadi Seiyal. Sulle complesse vicende della collezione, comunque or
mai nota come «Seiyal (n)», cf. Greenfield 1992a; Yardeni 1995; Cotton - Yardeni 
1997: 1-8; Eshel H. 2012: 382-385. II prospetto piuampio e aggiornato dei documen
ti dell'intera area, con concordanza delle rispettive sigle, si trovera in Fitzmyer 2008: 
287-288 (NaJ:ial l:lever), 288 (Wadi SeiyalJNaJ:ial �e'elim), 289 (PP. Yadin 1-64). 
2 Benoit et al. 1961. 

tenente l'eccezionale raccolta delle «lettere di Bar Kokhha» di-
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ciannove scheletri, vari oggetti di hronzo e un frammento ehraico 
dei Salmi (P. Yadin 40). 

Nella seconda stagione presso lo stesso sito (1961), si approfon
di la ricerca di materiali minuti. Come primo risultato, presso l'in
gresso della grotta si rinvenne un frammento ehraico del lihro dei 
Numeri (P. Yadin 41) e resti di un papiro in scrittura nahatea, in 
seguito riconosciuti come appartenenti a un documento puhhlica
to anni prima da Jean Starcky e che si credeva trovato nel Wadi 
Seiyal (P. Yadin 36). 1 Nell'amhiente 2 dell'antro si rinvenne, insie
me a vari oggetti d'uso quotidiano, l'ampio frammento del con
tratto matrimoniale greco di una certa Salome Komaise (P. Yadin 
37), su cui avremo modo di ritornare.2 

Il rinvenimento piu significativo si verifico, tuttavia, ancora una 
volta nel terzo amhiente della grotta: ove insieme a vari oggetti 
personali dei rifugiati fu trovata, hen nascosta, una horsa di pelle 
con un involto in cui erano conservati dei papiri ancora hen arro
tolati e chiusi. Benche i documenti si presentassero molto danneg
giati, la maggior parte di essi era sostanzialmente hen conservata, 
anche perche erano stati archiviati con cura e suddivisi per conte
nuto. Dopo lo svolgimento dell'involto e una prima ricognizione 
dei testi (su cui cf. Polotsky 1962), risulto che si trattava di un pic
colo archivio privato, composto da 37 papiri distrihuiti nell'arco 
cronologico di circa trent'anni - dal 93/4 al 132 - e redatti in tre 
lingue: greco (di gran lunga l'idioma piu usato), nahateo e aramai
co. Proprietaria e protagonista della nuova documentazione era 
Bahatha, piccola possidente giudea residente nel villaggio nahateo 
di Ma}:i.oza: localita nel d�stretto di Zo'ar, sul versante meridionale 
del Mar Morto, dal 106 coincidente con l'estremita nord-occiden
tale della Provincia di Arabia. Tutti di contenuto legale e persona
le, con alcuni titoli di proprieta, i papiri erano per Bahatha ahha
stanza importanti da portarli con se quando, in circostanze ignote, 

1 Sul «Papiro Starcky», ossia ii P. Yadin 36 (= XI:Iev/Se nab 1), cf. Starcky 1954; 
Cotton - Yardeni 1997: 3, § 3; Yardeni 2001; Beyer 2004: 244-247. 
2 I PP. Yadin 36 e 37, pur non facendo parte dell'insieme, sono comunque elencati 
nel prospetto generale dei documenti dell'archivio di Babatha in Lewis 1989: 29, 
ove ii secondo e anche pubblicato e tradotto (cf. sotto, pp. 45 s. n. 3). 



si rifugio insieme ad altri nel grande speco di Na}:ial I:Iever, dove 
poi probabilmente tutti trovarono la morte. 1 

A differenza dei primi documenti del Wadi Murabba'at, la pub
blicazione dei papiri della Grotta delle Lettere, piu numerosi e di
somogenei, non e stata particolarmente rapida. Y adin pubblico 
tempestivamente un resoconto della scoperta (1962) e, poco dopo, 
un ampio resoconto degli scavi e dei ritrovamenti, limitato pero 
agli oggetti e senza i documenti (1963a). Solo dopo un lavoro pre
paratorio lungo e, per varie ragioni, intermittente, qualche anno 
dopo segui il volume divulgativo Bar Kokhba (1971), che com
prendeva una dettagliata descrizione di tutte le scoperte, inclusi i 
documenti. Tuttavia Yadin non riusci a· concludere l'edizione dei 
papiri che, dopo la sua scomparsa (1984), fu interamente rivista e 
portata a termine dal papirologo N aphtali Lewis. lncentrata sui 
testi greci, l'edizione di Lewis (1989) non trascurava le sottoscri
zioni e le firme in aramaico e in nabateo, pubblicate, in base agli 
appunti di Y adin, da Jonas C. Greenfield. I papiri in ebraico, ara
maico e nabateo, erano stati intanto assegnati allo stesso Green
field e all'epigrafista Joseph Naveh, in seguito sostituito da Ada 
Y ardeni. L' edizione finale di questi ultimi documenti e stata infine 
pubblicata in collaborazione fra i vari curatori (Yadin et al. 2002).2 

r .2. Le lettere di Bar Kokhba 

Come si e vista, a determinare il proseguimento delle ricerche 
nelle grotte di Na}:ial I:Iever e stata la scoperta dei documenti ri-

1 Uno degli altri rifugiati era forse quell'Ele'azar bcn Semu'el di 'En-Gedi, de! qua
le, non distante dal luogo in cui e stata trovata la borsa di Babatha, sono stati rinve
nuti sei documenti aramaici ed ebraici con contratti d'affitto fondiario. I testi di 
questo quarto archivio - oltre a quelli di Babatha, Salome Komaise e di Yehona
than ben Be' ayan (le «lettere di Bar Kokhba») - sono stati pubblicati in Y adin et al. 
2002: 37-70, 142-168. 
2 Va osservato che la ripartizione dei documenti in due volumi, con i materiali in 
lingua greca distinti dagli altri in lingue semitiche, non rispecchia ii progetto edito
riale di Yadin, ii quale aveva previsto l'ordinamento dei testi in ordine cronologico 
entro un solo volume. Questo intento si riflette nella sua numerazione progressiva 
dei documenti (PP. Yadin 1-37), rimasta anche in seguito, in cui solo i papiri non 
datati o di datazione incerta si trovano per ultimi. Conseguenza della successiva di
visione dei materiali su base linguistica, e che ii volume con i testi greci inizia dal 
papiro 5, mentre i papiri 1-4, 6-10 e 36 appaiono nel volume successivo, ma anche 
qui in disordine, suddivisi per lingua. 

guardanti Sim'on bar Kosiva, il capo della seconda rivolta giudaica 
(132-135 d.C.). I primi testi direttamente connessi alla guerriglia e 
al suo leader erano stati portati alla luce dai Ta'amireh gia nel 
1952: si trattava dell'archivio privato del capo ribelle Yesua' bar 
Galgula, in cui erano presenti due lettere di Bar Kokhba. Le lettere 
piu famose sono pero quelle rinvenute dalla missione di Yadin a 
Na}:ial I:Iever, fra il 23 marzo e il 6 aprile 1960.' 

Prima che i testi venissero letti, di «Bar Kokhba» era ancora in
certo persino il nome; non si sapeva, infatti, se il nome «Sim'on», 
da tempo vista su monete in circolazione a Gerusalemme al tempo 
della rivolta, appartenesse proprio al capo dei ribelli o a un co
mandante locale. Si e infine accertato che il suo vero nome era 
Sim'on bar Kosiva - scritto K:::lO::l i:::l JW�tl/ (sm'wn br ksb') talora 
ebraizzato e scritto in forma piena ii:::l01::l (kwsbh); nell'epistola gre
ca 17, P. Yadin 59, �t[J-WV Xwcri�ii)- e che il soprannome Bar Kokh
ba, «figlio della stella», era basato sull'assonanza fra Kosiva e 
Kokhba, suggerito dall'identificazione del capo ribelle con il messia 
che sarebbe stato annunciato da una stella - in ebraico kokav, in 
aramaico kokvii - secondo l'oracolo di Balaam (Num. 24,17; su cui 
si veda anche sotto, 2.3). 11 contenuto delle lettere non ha permes
so di stabilire se la forma bar Koziva (K:::lT::l i:::l br kzb' e ii:::lT::l i:::l br 
kzbh, «figlio della menzogna» ), attestata nelle fonti rabbiniche, sia 
stata data al combattente a causa delle violenze che gli si attribui
vano; per le sue pretese messianiche, dai piu considerate scandalo
se; 2 da una diversa ortografia e pronuncia del nome o, eventual
mente, dal suo villaggio d'origine.3 

Delle quindici missive trovate nella Grotta delle Lettere, dieci 
sono in aramaico, tre in ebraico e due in greco. Fuorche in un ca
so, le lettere sono indirizzate a due soli individui: Y ehonathan bar 
Be'ayan, detentore dei documenti - la cui sorella, Miryam, ritro-

1 L 'edizione finale delle lettere, anch' essa a lungo posticipata, e in Y adin et al. 2002: 
277-366. Per gli aspetti linguistici dei testi aramaici, cf. Fomela - Alarcon Sainz
2006 e ora Martone 2013 per un'introduzione generale alle lettere e la lorn tradu
zione integrale. 
2 Cosi Rabbi YoJ:ianan a proposito de! nome de! personaggio: «Non leggere ko/sav 
(stella), ma kozav (bugiardo)» (Lam. rabbah 2,2). 
3 Su quest'ulima ipotesi, gia considerata poco probabile, si vedano i nuovi dati in 
Zissu - Gass 2012 ( specialmente 41 1-41 7 ). 



viamo nell'archivio di Babatha in quanta ex moglie del suo secon
do marito - e il comandante Masabala. E possibile che Yehona
than e Masabala, entrambi capi dei rivoltosi a 'En-Gedi, abbiano 
portato le lettere del loro capo nelle grotte in cui si rifugiarono e 
verosimilmente morirono. 

1.3. I documenti di Babatha 

Come si e gia accennato, le carte dell'archivio di Babatha sono 
state rinvenute nel marzo del 1961 nell'ambiente 3 della Grotta 
delle Lettere, chiusi in una piccola borsa di pelle avvolta con spa
go. All'interno della borsa i documenti erano ordinati in pieghi se
parati in base al contenuto, poi legati singolarmente con strisce di 
stoffa o di spago. Cosl Yadin (1962: 235) distinse i sottoinsiemi dei 
papm: 

fascia A: documenti riguardanti la custodia di Y esua' ('I riaouc; 
nei documenti greci, ma a volte scritto, come del resto quasi tutti i 
nomi propri, in maniera diversa), figlio di Babatha e del suo primo 
marito, chiamato anch' egli Y esua'; 

fascia B: documenti riguardanti le proprieta di Selam�ion (�e:
Acxµ.ljitwvri), figliastra di Babatha e figlia del suo secondo marito, 
y ehudah ('Iouocxc;); 

fascia C: citazioni contra la famiglia del defunto Y ehudah, a pro
posito della successione; 

fascia D: documenti riguardanti proprieta varie. 
Solo tre documenti, probabilmente considerati di particolare 

importanza, non erano negli involti, ma conservati singolarmente; 
si tratta di: 

1. l'atto di donazione in cui il padre di Babatha dona a sua mo
glie tutti i sui beni; 

2. la ketubbah, ossia il contratto nuziale, del secondo matrimo
nio di Babatha; 

3. il contratto nuziale della figliastra di Babatha, Selam�ion bat
Yehudah. 

Nel complesso, l'archivio e formato da 36 papiri I datati tra il 93 

, Ma numerati 1-35, per la presenza del n. 32a con cui Lewis (1989: 124) ha distinto 
sette frammenti, forse da piu di un documento, gia da Yadin accorpati al n. 32. 
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e il 132 d.C. e tutti anteriori, quindi, all'esplodere della seconda ri
volta. Per quanta riguarda le lingue, 1 8 sono in greco; 9 in greco 
con sottoscrizioni in nabateo e/o in aramaico; 6 in nabateo; 3 in 
aramarco. 

1+ L'archivio di Salome Komaise 

Oltre alle lettere di Bar Kokhba e all'archivio di Babatha, in un 
altro punto della stessa grotta - per la precisione, entro un vano di 
passaggio fra l'ambiente 2 e 3 (o B e C) - l'equipe di Yadin rin
venne alcuni frammenti di un papiro scritto in greco, contenente il 
contratto matrimoniale di Salome bat Levi, detta Komais o Ko
maise. I1 papiro, inserito da Yadin alla fine dell'archivio di Babatha 
col numero 37, fu pubblicato da Lewis pur sapendo, tuttavia, che 
doveva appartenere a un nucleo diverso (1989: 130). La sua 
supposizione e stata confermata quando si e avuto accesso ai 
papiri della collezione Seiyal (n), in cui ricorreva il name della 
stessa donna: si e quindi compreso (Cotton 1995a) che i frammenti 
del P. Y adin 3 7 appartenevano originariamente a un ulteriore 
archivio privato, poi attribuito appunto a questa Salome 
Komaise.' I frammenti del contratto matrimoniale rinvenuti nella 
Grotta delle Lettere provano peraltro che anche quei documenti 
erano stati portati via dallo stesso sito nel corso di esplorazioni 
clandestine (Cotton - Yardeni 1997: 3.4). 

L'archivio di Salome Komaise appare oggi molto piu ristretto di 
quello di Babatha, ma in origine potrebbe essere stato piu ampio 
per la presenza di altri documenti, dispersi o distrutti durante il 
trafugamento. Attualmente esso si compone di almeno otto papiri, 
variamente datati ( dal 12 5 al 13 1 ), di cui sei in greco e due in ara
maico. 2 Al lotto sembra che siano da aggiungere anche alcuni do
cumenti nabatei, quali il P. I:Iev 1 (= Yadin 36, il «P. Starcky») e 
gli altri testi nabatei rimasti a lungo inediti.3 

, Su questo insieme cf. fra gli altri Cotton 1995a e 2000b; Katzoff 2005; Oudshoorn 
2007: 12-16, 423-433 e passim. 

2 La loro sigla e P. I;Iev 2, P. I;Iev 12 (aramaici) e PP. I;Iev 60-65 (greci), tutti in 
Cotton - Yardeni 1997: 1-5, r 5 8-165. 

3 Sul P. I;Iev 2 come parte dei documenti di Salome Komaise, si veda Eshel H. 2002 
e cf. ivi anche per gli altri frammenti nabatei. 
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Non tutti i papiri menzionano direttamente Salome Komaise e 
alcuni sembra infatti che appartenessero al suo primo marito; si e
anche ipotizzato che dell'archivio abbiano fatto parte vari altri 
frammenti documentari di provenienza incerta o ignota, quali i nu
merosi frustuli greci ritrovati fra le carte di Y. Yadin.' 

2. IL QUADRO STORICO

2. 1. Le rivolte giudaiche

II territorio in cui s'inseriscono i documenti e le vicende perso
nali, legali e finanziarie testimoniate dall'archivio di Babatha, e co
stituito da due aree che, sino alla fine del r secolo, erano state net
tamente distinte per lingua, abitanti e, soprattutto, storia naziona
le. Si tratta della Giudea - particolarmente della sua parte orienta
le, il Deserto di Giuda, e meridionale, il Negev - e della Nabatea, 
nell'estremo angolo nord-occidentale della Penisola arabica. I ri
spettivi regni furono entrambi soggiogati dai Romani a distanza 
di pochi decenni: la Giudea nel 70, la Nabatea, ossia l'«Arabia Pe
trea», nel 106; ed e anche sull'incontro culturale, sociale, giuridico 
e amministrativo fra le genti coinvolte in tali annessioni - Giudei, 
N abatei e Romani - che ha fornito informazioni del tutto nuove 
l'archivio di Babatha, insieme agli altri testi documentari dello 
stesso periodo rinvenuti nel Deserto di Giuda. 2 Lo sfondo storico 
e invece rappresentato da quel settantennio di ribellione e lotta ar
mata contro i Romani che si videro in Giudea sin dal 66, ove la 
conquista del territorio era pero iniziata gia nel 63 a.C., con l'in
gresso di Pompeo nel tempio di Gerusalemme. 

Dal 6 d.C., dopo l'esilio di Archelao - erede legittimo di Erode 
il Grande - Giudea, Idumea e Samaria furono incorporate nella 
Provincia Syria e controllate da prefetti romani (che solo in segui
to, con Claudio, ebbero il titolo di procuratores). La provincia ro
mana autonoma di / udaea, la cui ea pi tale fu stabilita a Cesarea e 
non nella citta santa di Gerusalemme, ebbe sempre vita alquanto 
infelice per la popolazione giudaica, sottoposta a frequenti abusi 

1 Si veda al riguardo Cotton - Yardeni 1997: 5-6, con riferimento ai frammenti se-
gnati in tale edizione Xfj.ev/Se (gr) 1-58; nonche Eshel H. 2002. 

2 Cf. Cotton 1999a, 1999.b; Goodblatt 1999. 
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nella pressione fiscale e turbata da continui conflitti interni di or
dine religioso e sociale. Gia prima del 66 si erano verificati piccoli 
moti di rivolta, specialmente nelle aree rurali, dove il controllo 
romano era meno capillare. Concluso il breve regno di Agrippa r 
(41-44), per quasi un decennio la Giudea fu amministrata diretta
mente dai procuratori Cuspio Fado (44-46), Tiberio Giulio Ales
sandro (46-48), Publio Ventidio Cumano (48-52), Marco Antonio 
Felice (52-58). Sotto il malgoverno di quest'ultimo, in particolare, 
maturarono le condizioni per l'aggregazione di gruppi armati, de
terminati a condurre una decisa guerriglia antiromana. 

L'ascesa al trono di Marco Giulio Agrippa rr (ea. 52-66) - la cui 
sorella Drusilla ando in moglie proprio al procuratore Felice - non 
giunse a migliorare la situazione, dal momento che la Giudea resto 
in pratica governata dai procuratori romani: dopo Felice, Porcio 
Festo (58-60) e Lucceio Albino (60-64), sotto il quale la corruzio
ne e la violenza dilagarono, alimentando le ideologie e il rancore 
dei rivolto�i. Nel 66 scoppio la rivolta, di cui Roma ebbe ragione 
con inattesa difficolta e che si concluse, ma solo temporaneamente, 
nel 70 con la distruzione di Gerusalemme.' 

Gli ultimi focolai di resistenza, presso le fortezze erodiane di 
Herodium e Macheronte, caddero non molto tempo dopo e nel
l'aprile del 73 fu presa Masada. E hen noto il resoconto di Flavio 
Giuseppe sulla sorte degli ultimi ribelli, capeggiati da Ele'azar hen 
Ya'ir, che avrebbero preferito il suicidio alla resa.2 Tuttavia, la 
conquista della Giudea non poteva certo sedare gli animi e la cre
scita delle antiche tensioni fra Greci e Giudei, unita all'aumento di 
voci e attese messianiche, determino il manifestarsi, alla fine del 
principato di Traiano (98-u7), di una nuova rivolta che interesso 
le comunita diasporiche in Libia, Egitto, Cipro e Mesopotamia.3 

1 Per una prima informazione sulle rivolte giudaiche, H!!ngel 1976a; Firpo 1999; 
Berlin - Overman 2002. 

2 Ios. Bell. 7,320-406. Dell'epopea di Masada, su cui le fonti rabbiniche tacciono 
(cf. Cohen 1982), cf. Yadin 1966; Hadas-Lebel 1995. 

3 Su quest'ultima insurrezione, cf. Pucci 1981 e 2005. 
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2.2. La nascita della Provincia di Arabia'

Rispetto alla storia della Giudea, la situazione dell' Arabia antica 
e, specificamente, del regno dei Nabatei, e assai meno conosciuta. 
Alla fine del II secolo a.C. il regno nabateo, con capitale nella citta 
nascosta di Petra, era diventato importante e competeva con i To
lomei. Come nel caso della Giudea, l'ingresso di Roma nella re
gione risale ad antica data: ai tempi di Strabane la p�esen�a di �o� 
mani a Petra era gia consolidata, insieme a quella d1 altn stramen 
(cf. Geogr. 16,4,21) e la citta era da tempo un ricco emporio inter
nazionale. 2 

Per circa centocinquant'anni, i rapporti fra Roma e la Nabatea 
furono distinti da un alternarsi di condizioni in cui i Nabatei per
sero progressivamente la propria autonomia. I primi tentativi di 
sottomissione risalirebbero al tempo del re Areta III (85/84-62 a.C., 
seguendo la sequenza cronologica di Flavio Giuseppe), ma solo 
dopo aver creato ad Antiochia, nel 64, la Provincia Syria, Pompeo 
avrebbe deciso di dirigersi contro Petra, fermandosi tuttavia a Ge
rusalemme e rinunciando al progetto. Il proposito fu ripreso dal 
legato Marco Emilio Scauro, il quale rinuncio all'assedio in cam
bio di una cauzione. Il successivo allentarsi della pressione romana 
diede modo ai N abatei di riconquistare, almeno in parte, i territori 
perduti. Il re Mako r (59-?), dapprima schieratosi con Antonio, 
dopo vari tentennamenti si alleo infine con Ottaviano e i Nabatei 
entrarono ufficialmente in buoni rapporti con Roma. Nondimeno 
sotto Oboda III (30/29-9/8) Augusto inferse un duro colpo alle 
economie locali, inviando contro l'Arabia meridionale nel 26/25 il 
prefetto d'Egitto Elio Gallo. Com'e noto, il prefetto falli nell'as
sedio di Marib, capitale del regno di Saba, ma nel corso della spe
dizione si riuscl a organizzare una via marittima controllabile dai 
Romani per le merci in transito fra l' Arabia e l'Egitto, escludendo 
cosl la via di terra Petra-Gaza.3 

Malgrado numerose limitazioni, il successivo e lungo regno di 

1 Sartre 1991; Millar 1993; Ball 2001: 30-73; nonche i saggi in Millar 2006. 

2 Come introduzione alla storia de! regno nabateo, nell'ampia bibliografia cf. Star
cky 1966; Hackl et al. (edd.) .2003 per le fonti; Politis (ed.) .2007. 

3 Cf. von Wissmann 1976; Bowersock 1983: 59-75. 
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Areta rv (9/8 a.C. -39/40 d.C.) vide una relativa prosperita per il 
paese; colonie mercantili nabatee sono attestate, in questo periodo, 
fra vari centri del Vicino Oriente e del Mediterraneo: da Sidone a 
Puteoli e nella stessa Roma. Areta rafforzo inoltre il presidio di 
I:Jegra in Arabia Centrale e, probabilmente, riuscl ad allearsi con 
le tribu nomadi che da sempre insidiavano il transito carovaniero. 
Il figlio di Areta, Mako II (40-71) pote regnare su un territorio an
cora abbastanza ampio, ma i cui confini erano sempre piu incerti; 
verso il 50 l'avamposto militare di 'Avdat, nel Negev, inizio a esse
re dismesso. 

L'ultimo re nabateo, Rabbel II (70/71-105/106), sall al trono 
troppo giovane e per anni fu guidato in coreggenza dalla madre, 
Saqilat II. Sotto Rabbel il territorio nabateo meridionale, sempre 
piu difficile da difendere dalla pressione dei nomadi e dagli attac
chi dei predoni, probabilmente divento incontrollabile: dal 75 la 
base di I:Jegra, come gia 'Avdat, vide dissolversi la sua guarnigione 
e la stessa Petra, in declino economico, perse il suo ruolo di capita
le a favore di Bostra, centro del I:Jawran, nel nord, piu vicino alla 
rete viaria che in pochi anni avrebbe contribuito all'affermarsi di 
i.m'altra «citta carovaniera», Palmira.

La fine del regno dei Nabatei giunse in eta traianea, quando l'A
rabia Petrea, gia da quakhe anno dipendente dalla Provincia Syria,
vi fu annessa nel 105 dal governatore Cornelio Palma. L'erede di 
Rabbel II, Oboda - la cui esistenza e stata peraltro rivelata da uno 
dei documenti nabatei dell'archivio di Babatha (P. Yadin 2, 11. 1, 

19) - non divenne mai re; capitale della nuova Provincia di Arabia
fu confermata Bostra, sede della Legio III Cyrenaica; e la nuova
datazione provinciale, nelle epigrafi e nei documenti variamente
definita «era di Bostra» o «dell'eparchia», inizio ufficialmente il 22 

marzo 106, con il passaggio dall'antico calendario lunare a quello
solare.' Citta quali Petra, Madaba, Adraa, Charachmoba (Kerak),
Areopolis (Rabbath Moab) ebbero lo status di poleis; Petra ebbe il
1 Per le diverse denominazioni dell'era provinciale, cf. Cotton 1997d; Cotton -
Yardeni 1997: 148 s. Per quanto riguarda il calendario, e stato dimostrato (Stern 
.2001: 38-40; Id . .2012: .291 s.) che ii nuovo sistema imposto dai Romani consisteva, 
almeno per quanto riguarda la denominazione dei mesi, in una combinazione de! 
calendario giuliano con quello macedone, spesso espressa nei documenti con l'inse
rimento di una duplice data. 
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ruolo di caput viae. Visitata nel 130 dall'imperatore Adriano, ot
tenne il titolo di «metropoli adrianea». 

2.3. La rivolta di Bar Kokhba' 

Se la cornice geografica dei papiri di Babatha comprende prin
cipalmente la Giudea meridionale, il regno dei Nabatei e la Pro
vincia di Arabia, sullo sfondo degli ultimi eventi descritti nei do
cumenti si staglia la seconda rivolta antiromana, il cui epilogo e di
rettamente collegato alla storia dei testi. 

La «guerra di Bar Kokhba» esplose due anni dopo la visita di 
Adriano a Gerusalemme: fu indubbiamente preparata da decenni 
di risentimento, ma parte non trascurabile vi ebbe la decisione di 
rif�ndare la citta santa come colonia romana, cambiandone il no
me in Aelia Capitolina ed erigendo, sul luogo del tempio distrutto, 
il Capitolium. Nel 132 la promulgazione del divieto di circonci
sione, teso in effetti a evitare le pratiche religiose di evirazione in 
tutto l'impero, fu inteso come un ulteriore provvedimento anti
giudaico e fornl lo spunto finale per il sorgere della reazione arma
ta. Intorno a un nuovo capo, Sim'on bar Kosiva, giunto quasi dal 
nulla, si aggrego un folto gruppo di ribelli ed egli si attribul il tito
lo di nasi' Yisra'el, «capo» o «principe di Israele», che in seguito 
sarebbe stato utilizzato anche ufficialmente, sia sulle monete e
messe nei tre anni della rivolta, sia nelle lettere. A questo titolo, gia 
con un significato messianico, 2 si affianco poi il soprannome non 
meno significativo di «Bar Kokhba», «figlio della stella».3 

, Yadin 1971; Mildenberg 1984 e 1984-85; Eck 1999a; Oppenheimer 2000; Schafer 
2003. 
2 ln base a Ez. 37,24-25: «e ii mio servo David sara re [ebr. melek] su di essi e vi sa
ra un unico pastore per tutti ... e abiteranno nel paese che io diedi al mio servo, a 
Giacobbe, dove abitarono i vostri padri ... e ii mio servo Davide sara loro principe 
[ebr. nasi'] per sempre,., Per l'uso della formula da parte di Bar Kokhba, Yadin et 
al. 2002: 369-372. 
3 Dall'esegesi di Num. 24,17: «giunge una stella da Giacobbe, sorge uno scettro da 
Israele ... », e cf. anche sopra, 1.2. II ruolo messianico di Sim'on bar Kosiva trovo 
l'appoggio de! celebre Rabbi 'Aqiva, ma ii trattamento riservato al leader dei ribelli 
nella letteratura rabbinica mostra che si tratto forse di un apprezzamento pressoche 
isolato. Sulle correnti messianiche de! periodo, entro le quali la figura di bar Kosiva 
pote confondersi, cf. Neusner et al. 1987; Collins 1992. 

La risposta del procuratore Quinto Tineio Rufo, dapprima in
certa, divenne in seguito estremamente dura, ma non sedo la rivol
ta; punto di forza dei ribelli era infatti una tecnica di guerriglia, con
dotta specialmente in aree isolate e desertiche, innanzi alla quale i 
soldati romani erano impreparati. Constatata l'inef:ficienza della re
pressione, nell'inverno del 133/134 venne inviato dalla Britannia 
in Giudea il generale Sesto Giulio Severo, con quattro legioni e un 
numero ingente di truppe ausiliarie. lmitandone la strategia, Seve
ro riuscl infine ad avere ragione dei rivoltosi, eliminandoli a pic
coli gruppi e stanando i fuggitivi con una minuziosa ricerca dei lo
ro rifugi nel Deserto di Giuda. 

I ritrovamenti di Nal).al I:Iever confermano quanto indicato dal
le fonti: l'accampamento romano sopra la Grotta delle Lettere a
veva, fra l'altro, la funzione di controllare gli accessi alla gola e 
d'impedire l'uscita dei rifugiati dalle grotte, destinati a morire di 
stenti o soffocati da piccoli incendi appiccati dai soldati all'ingres
so degli antri. Benche i testi di Nal).al I:Iever non contengano dati 
di particolare rilevanza per la cronologia e la ricostruzione degli 
eventi (a parte ovviamente alcune delle lettere di Bar Kokhba e 
forse il P. Yadin 27), e evidente quanta essi illuminino la scena su 
cui si svolsero gli utimi eventi della rivolta e agirono, quali attori 
altrimenti sconosciuti, persone normali come le famiglie di Baba
tha, di Salome Komaise e di tanti altri.' 

Nell'inverno del 135/136, con la caduta della fortezza di Bethar 
e la morte del «figlio della stella», la rivolta finl. Com'era gia avve
nuto in Egitto dopo i moti del .116/117, Roma decise di porre un 
argine alla presenza giudaica nella regione, la cui popolazione fu 
oggetto di una massiccia riduzione in schiavitu. A Gerusalemme, 
divenuta Aelia Capitolina, i Giudei non poterono piu risiedere. 

1 Pare peraltro significativa, in questo contesto, la differenza tipologica riscontrabi
le fra le varie raccolte di documenti conservati dai rifugiati all'interno delle grotte. 
Com'e gia stato osservato (Ilan 1998; Oudshoorn 2007: 17-19), gli archivi delle due 
donne - Babatha e Salome Komaise - si caratterizzano per una maggiore presenza 
di documentazione privata e inerente al matrimonio, alla famiglia, ai problemi della 
success1one. 



3• L'ARCHIVIO 
3.1. La vita di Babatha' 

I papiri del principale archivio rinvenuto nella Grotta delle Let
tere riguardano direttamente la vita complicata di Babatha figlia di 
Sim'on, donna giudea nata non si sa quando - forse negli ultimi 
anni del I o all'inizio del II secolo - nel villaggio di Mal_ioza, al sud 
di Mar Morto.2 Quest'area poco ospitale, ma sede di varie attivita 
produttive e gia parte del regno nabateo, dal 106 fu ricompresa 
nella Provincia di Arabia e, con Zo'ar/Zo'ara, Mal_ioza ricadde nel 
distretto amministrativo di Petra.3 Il nome del villaggio, Maw�a nei 
documenti greci; in quelli nabatei m�wz 'gltyn (Mal_ioz 'Eglatain) 
significa «porto» e la sua ubicazione esatta non e ancora nota.4 

Il nome di Babatha, non molto comune, deriverebbe dal sostan
tivo aramaico per «pupilla» definendo, quindi, qualcosa di prezio
so.5 L'origine idumea di almeno parte della sua famiglia, apparte
' Se _si prescinde da alcuni e_lementi di dettaglio, sui quali si e ora meglio informati, 
la b10grafia della protagomsta dell'archivio si trovera gia hen delineata in Yadin
19_71: :22-253; quindi in Goodman 1991; Saldarini 1998; piu recentemente in Ha
m1dov1c 2014. 
2 L'ipotesi di una possibile estraneita di Babatha al giudaismo (Goodman 1991: 170 
e 175 ), non ha trovato consensi e in effetti, alla luce delle vicende familiari e dell' e
v!denza interna dei papiri, essa appare de! tutto inverosimile: oltretutto, nel P. Ya
dm 12 suo figlio Yesua' e definito esplicitamente «giudeo». 
3 II sito di Zo'ar, nella valle di Siddim, e nominato piu volte nella Bibbia (Lot vi a
vrebbe trovato rifugio dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra: cf. Gen. 14,1-12; 
ls. 15,5; Ger. 48,34). 
4 Sul sito � ii t?ponimo, cf. Cotton - Y ardeni 1997: 16 3-16 5. Per le origini della 
presenza g'.uda1ca nell'area, che sarebbe iniziata solo nel 1 secolo a.C., cf. Schiffman 
2012 (spec1almente 177 s.) e, sui limiti della provincia, Bowersock 1983: 90-109. 
5 Sul nome, scarsamente attestato, cf. Ilan 2002a: 419 (bbt'); alle occorrenze indica
te (palmireno bbt e iscrizione dipinta nella necropoli di MareshaJBeth Govrim in
Or�n - Rapp�port 198�: 144, n. 8, Bll�<X't'll�), occorre aggiungere un'epigrafe fune
rana dalla Sma settentnonale, collocata alla fine de! I secolo d.C., in cui si menzio
n� un_a fanciulla con doppi? nome, H�lltll � xlll Bll�12-81Ir,: ii padre·si chiama Kuvll
yor, e 11 contesto sembra etmc_amente m1sto (testo e commento in Rey-Coquais 1998:
�95 fig.:' 198). Per quant� nguarda la pronuncia, nei documenti greci dell'archivio
1! nome e generalmente scntto Bll�ll't'll, e solo nei documenti redatti dallo scriba Ger
ma�os �ppare, _i�variabilmente rispetto al caso, come Bll�ll-81lr, ·(Lewis 1989: 19). 
Ne1 test1 arama1c1 e nelle sottoscrizioni in aramaico e nabateo si ha bbt', bbth, in un 
solo _documento, bbtyh. In alcuni scritti, Lewis ha usato la forma Bll�ll..9ii (per es.
Lewis 1978: 101), ma nell'uso si e affermata la pronuncia «Babatha» sebbene la co
stante omissione dell'alpha media nel P. Yadin 16 (Bll�..91l; scritto d�l tutore Yehu-

nente alla locale elite rurale, e stata suggerita, ma non sufficiente
mente provata.' Di certo, i genitori di Babatha, Sim'on bar Mena
l_iem e Miryam bat Y ehosef bar Menaseh, vivevano a Mal_ioza al
meno sin dal 99, quando Sim'on vi acquisto quattro palmeti da dat
tero, di cui Babatha conservava ancora gli atti d'acquisto in nabateo. 

Al tempo del primo matrimonio della figlia, Sim'on lascio i suoi 
beni alla moglie e in seguito Babatha divenne, se non ricca, quanto 
meno agiata. La vita familiare della donna fu, nondimeno, abba
stanza inf elice: si sposo una prima volta, prima del r 20, con un 
certo Y esua' bar Y ehosef, di cui si sa soltanto che aveva alcune 
proprieta e che ebbe con Babatha un figlio, chiamato anch' egli Ye
sua'. Il secondo marito di Babatha, Yehudah bar Ele'azar detto 
Kthusion,2 sposato verso il 124/125, proveniva da una grande fa
miglia di 'En-Gedi ed era residente a Mal_ioza.3 Mod tuttavia poco 
dopo il matrimonio, lasciando a Babatha - secondo Lewis allora 
poco piu che ventenne 4 

- altre proprieta, di cui la famiglia d'origi
ne contesto alla vedova il diritto alla successione. Babatha e Y ehu
dah non ebbero prole, ma Y ehudah aveva una figlia, Selam�ion, 
avuta da un precedente matrimonio con Miryam barat Be'ayan. A 
differenza del figlioletto di Babatha, Selam�ion era all'epoca gia in 
eta da marito e infatti sposo in quegli anni un uomo di 'En-Gedi, 
Yehudah detto Kimber, figlio di }:Iananyah bar Somala; e noto an
che un fratello di Y ehudah, Y esua', premorto e di cui si ricordano 
i due figli. 

dah bar Ele'azar) sembri indicare una semivocale, analogamente al termine giudeo
aramaico per «pupilla», babtii, quindi «Babtha» (o forse meglio, «Bavtha», «Bavta» 
nel caso di taw non aspirata). II significato di «pupilla» e accolto in Beyer 2004: 204
e 359 (sotto bbh); e anche possibile che si tratti di una versione femminile de! nome 
maschile Bava (bb').
1 Un accenno alla questione e nel commento alla gia menzionata iscrizione di Ma
resha in Oren - Rappaport 1984: 144, nota 68; ripreso in Marshak 2012: 126.
2 II soprannome Kthusion da kts «schiacciare» (Ilan 2002a: 387).
3 _I documenti attestano piu di un legame fra i Giudei residenti a MaJ:ioza e quelli di 
'En-Gedi. La ragione di questo collegamento non e ancora stata chiarita: secondo 
Cotton (2001 b: 15 2-1 54) si tratta di famiglie parzialmente rlfugiatesi oltreconfine, a 
MaJ:ioza, nelle fasi finali della prima rivolta o subito dopo; in ogni caso, i documen
ti attestano che i rispettivi vincoli rimasero piuttosto saldi. 
4 Lewis 1989: 22. L'eta e stata contestata da Sadow 2001: 303 nota 39; sebbene man
chino elementi decisivi a sostegno, l'ipotesi appare verosimile.



I primi documenti dell'archivio, in nabateo, sono anteriori al 
trasferimento a Ma):ioza dei genitori di Babatha e, in genere, ri
guardano proprieta acquisite da suo padre, Sim'on. Fa eccezione il 
documento piu antico (P. Yadin r), datato all'«otto di Elul del
l'anno ventitreesimo di Rabbel, re dei Nabatei»: poiche deve trat
tarsi dell'ultimo re nabateo, il gia menzionato Rabbel n, la data 
dovrebbe corrispondere al ro settembre 94. 1 L'atto risulta rogato a 
Moab, ancora nel regno nabateo, e contiene un'obbligazione fra 
due coniugi, Moqimu bar 'Au!illahi e 'Amat'isi barat Kamanu.2 
Ne le persone menzionate, ne i beni richiamati nell'atto mostrano 
legami evidenti con gli elementi noti dagli altri documenti dell'ar
chivio, quindi la presenza di questo testo in mezzo agli altri e un 
enigma al quale non e stata data ancora risposta. 

La relazione di Babatha con i due successivi documenti nabatei 
(PP. Yadin 2 e 3) e invece chiara, perche si tratta delle transazioni 
riguardanti un palmeto entrato nel 99 fra i beni del padre di Baba
tha, Sim'on, il quale lo aveva acquistato da una donna nabatea, 
'Abi'adan.3 Degli altri due documenti nabatei, il primo, riguardan-

1 L'esatta scansione de! calendario nabateo e, in effetti, a tutt'oggi ignota (cf. Stern 
2001: 38-40; Id. 2012: 291-292). Secondo i primi studiosi dei Nabatei e, in partico
lare, di Cantineau 1932: 24, 170 s., l'anno nabateo iniziava in primavera, col mese di 
Nisan; in seguito, in base a evidenze numismatiche, e stato indicato l'autunno e 
quindi ii mese di Tisri (Meshorer 1975), ipotesi che qui seguiremo. Tutti ritengono 
che si trattasse di un calendario lunare; Stern, favorevole a un inizio dell'anno a Ni
san, ha insistito, in base ai nomi dei mesi, su una sua probabile origine dal sistema 
calendariale babilonese. 
2 E opportuno ricordare che, per la vocalizzazione dei nomi nabatei, non vi e una 
regola stabilita, ne una tradizione condivisa cui fare riferimento. Alcuni studiosi 
vocalizzano in base all'antroponimia araba classica, altri fidando sui dati ricavabili 
dall'epigrafia greca della regione; i repertori sono pochi (Wuthnow 1930; Harding 
1971; Negev 1991) e comprensibilmente, date le considerevoli variabili che possono 
entrare in gioco, spesso non si prende posizione e si lasciano i nomi in traslittera
zione. Quest'ultima soluzione e tuttavia oggettivamente scomoda per ii lettore me
dio e, pertanto, sara qui seguita solo per i nomi non attestati in fonti coeve o dello 
stesso contesto. 
3 Meno chiara, anzi oscura, e la ragione per cui i due documenti rechino ii testo, 
molto simile, della vendita di uno stesso bene a due diversi compratori: nel primo 
caso al nabateo Archelao; nel secondo caso al padre di Babatha. II primo atto, ov
v_ia�en�e, deve considerarsi non valido, anche se sul papiro non appaiono segni vi
s1b1h d, annullamento. Del problema hanno discusso Yadin et al. 2002: 202-205; 
Oudshoorn 2007: r r, 93-97 e passim, ove anche si collega dubitativamente ii P. Ya
din 3 al P. Yadin 4, di contenuto incerto ma formalmente simile. 

te il secondo marito di Babatha, Y ehudah, e un accordo di usufrut
to stipulato verso il r r 9/120 con un altro giudeo, Yo):iana bar Me
sullam (P. Yadin 6). 1 Nel secondo caso (P. Yadin 9) si ha invece un 
altro documento d'incerta collocazione, riguardante l'acquisto di 
un asino avvenuto nel 122, in cui le parti in causa sono un certo 
Y osef bar Sim' on e suo fratello, (?) bar Sim' on, il cui nome non si 
e conservato neanche nell'altra versione dello stesso atto, stilata in 
aramaico.2 La ragione per cui Babatha conservava questo docu
mento, senza evidenti legami con la sua famiglia, e rimasta a lungo 
ignota: solo recentemente e stato ipotizzato che i due bar Sim'on 
fossero in effetti due fratelli di Babatha.3 

Documento invece, certamente significativo per Babatha - e in
fatti conservato singolarmente in una custodia di pelle - e l' atto (P. 
Yadin 7) con cui suo padre fece dono di tutte le sue proprieta, pre
senti e future, a Miryam, madre di Babatha; e datato al 120 ed e,
come il P. Yadin 8, scritto in un aramaico fortemente influenzato 
dal nabateo.4 L'importanza del documento consisteva, probabil
mente, nel fatto che esso conteneva un elenco dettagliato di pro-

r Sulla circostanza specifica posta dal P. Yadin 6 - ma che dobbiamo immaginare, 
in quel tempo, ordinaria nella regione - di un documento riguardante soggetti giu
daici e redatto interamente in nabateo, cf. Oudshoorn 2007: 97-107. 
z Sull'esatta tipologia di atto prcservata nei PP. Yadin 8 e 9 sono intervenuti diver
samente, dopo gli editori (Yadin et al. 2002), Newman 2006 e Oudshoorn 2007: 
ro7-II6, i quali hanno entrambi rilevato l'origine comune dei due documenti, seb
bene con una diversa opinione circa la loro sostanziale funzione, se atti di vendita o 
ricevute d'acquisto, o due attestazioni d'acquisto (favorevole alla prima definizione 
anche Dusek 20II: 868). 
3 Cf. Wise 2015: 15 5 e passim; si considerano, in pratica, tutti i bar Sim' on presenti 
nei documenti dell'archivio quali attori o testimoni, come fratelli di Babatha, giun
gendo a contarne almeno cinque: Ele'azar, Sammua', Tomah, Yo]:ianan, Yosef. La ri
lettura prosopografica offerta da Wise per tutti i personaggi attestati nei documenti 
della Grotta delle Lettere, muovendo principalmente dalle epistole di Bar Kokhba 
ma assumendo come strettamente interconnessi tutti gli archivi rinvenuti nel sito, 
implica una notevole riconsiderazione di vari aspetti della vita di Babatha e dclla 
sua famiglia; ma le nuove ipotesi, appena divulgate, non sono state ancora discusse. 
Lo schema presentato sopra (fig. 2) tiene dunque conto solo delle relazioni familia
ri sinora accertate. 
4 II P. Yadin 7 e spesso indicato come aramaico o giudeo-aramaico, ma lo scriba na
bateo (o giudeo-nabateo: cf. sotto) non dominava la lingua e, pertanto, ii documen
to e linguisticamente al confine fra i due idiomi: cf. Beyer 2004: 217 (nabateo in 
scrittura aramaica); Oudshoorn 2007: 98 e passim (giudeo-aramaico con nabatei
smi). Le stesse considerazioni valgono per ii P. Yadin 8. 



prieta familiari: case, cortili, piantagioni, con indicazioni sm n
spettivi confini e dei diritti sull'acqua. Sim'on dono il suo patri
monio a Miryam a condizione che restasse sua moglie e riservan
dosi il diritto di usufruire dei beni e di abitare nelle proprieta fino 
alla morte. Egli dispose, inoltre, ·che nel caso in cui Babatha fosse 
rimasta vedova, potesse abitare in una casa della famiglia, speci
ficata nel documento, finche non avesse contratto un nuovo ma
trimonio, lasciando poi libero il bene. Da tale indicazione conse
gue che nel 120 Babatha era gia sposata; due o tre anni dopo rima
se, pero, effettivamente vedova: e in un documento greco del 124 
(P. Yadin 11) fa la sua prima comparsa Yehudah, di li a poco suo 
secondo marito, come debitore di 60 denarii a un centurione ro
mano, Magonius Valens, a proposito di una proprieta di suo padre 
Ele'azar. 1 

Il contenzioso fra Babatha e i tutori (bd-rpo1tot) dell'orfano Ye
sua' - la cui compagine cambiera nel corso del tempo - avrebbe 
impegnato la donna per diversi anni. La nomina di tutori era im
posta dalla legge sia per garantire buone condizioni di vita ai mi
nori rimasti orfani di padre, sia per evitare che la madre, risposan
dosi, ne disperdesse l 'eredita.2 I primi due tutori di Y esua', Y o]:ia
nan bar 'Egla e 'Abd'obodat bar Illu1a - rispettivamente un giu
deo e un nabateo -furono nominati nel 124 dal senat(! di Petra (P. 
Yadin 12) e avevano l'obbligo di versare a Babatha, per il manteni
mento del ragazzo, l'interesse del capitale loro affidato. Insoddi
sfatta della rendita, nel 125 Babatha cita il primo dei due, Yo]:ia
nan, davanti al tribunale del governatore a Petra (P. Yadin 14). 
Nello stesso anno, la donna propone di prendersi essa stessa cura 
del capitale, asserendo di essere in grado di farlo fruttare assai me-

1 Sul documento, cf. Oudshoorn 2007: 156-168. Per Adams (1999: 133), Magonius 
Valens sarebbe stato arameofono o, quanto meno, bilingue; ii fatto che avesse un 
documento sottoscritto (non parzialmente scritto) in aramaico dalla controparte, 
non sembra tuttavia un argomento sufficiente. Per i rapporti fra donazioni e diritto 
successorio, cf. Cotton 1997c e 1998; un tentativo di proiezione del P. Yadin II nel 
contesto di un episodio narrato nel Nuovo Testamento (ii dialogo di Gesu con ii 
centurione in Mt. 8,5-13), ora in Esler 2014. 
2 Su tale istituto, Cotton 199p. Per la struttura generale del procedimento proces
suale quale risulta dai papiri, cf. gia Lemosse 1968; quindi Norr 1998a e 1998b; 
Levy 2012. 
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glio (P. Yadin 15), 1 I beni rimasero invece nelle mani degli stessi 
tutori e, nel 1 32, la somma per il mantenimento del ragazzo risulta 
invariata (P. Yadin 27). Nel corso della disputa, Yehudah bar Ele
'azar, gia prima di diventare il nuovo marito di Babatha, assunse il 
ruolo di suo tu tore o dominus, come richiesto dal diritto romano. 2 

Nella sottoscrizione in cake al P. Yadin 15 c'e un'indicazione 
piuttosto ambigua sull'alfabetizzazione di Babatha: «lo Ele'azar 
figlio di Ele'azar ho scritto a sua richiesta poiche lei non conosce 
le lettere» (otcx 'rO CXU'rl)c; [J.� E(t)oi::va(t) ypa[J.[J.Cl'rCX); ma che Si tratti di 
una dichiarazione di analfabetismo e tutt'altro che sicuro.3 Certo e 
che tutte le dichiarazioni e sottoscrizioni a nome di Babatha sono 
state vergate da altri: dapprima, nel caso appena richiamato, da 
Ele'azar bar Ele'azar; quindi dallo stesso Yehudah (PP. Yadin 16-
18); infine da un certo Babeli bar Mena]:iem (P. Yadin 27). Consi
derato l'obbligo di avere un tutore, la circostanza puo non essere 
significativa per quanto riguarda l'alfabetizzazione di Babatha e, 
comu�que, forse la donna sapeva almeno apporre la propria firma,
se e d1 suo pugno il nome bbt', in scrittura aramaica semicorsiva, 
al verso del P. Yadin 16.4 

Un altro papiro che Babatha conservava con cura speciale, sem
pre in una pelle a parte, era la propria ketubbah, ossia il suo con
tratto matrimoniale, che malgrado le lacune si puo attribuire al se
condo marito Yehudah bar Ele'azar, estensore materiale dell'atto.5 

1 J?al testo non si evince chiaramente se, con questo atto, Babatha si proponesse di 
ch1edere cont�stu�lmente la s�sti.tuzione dei due tutori: Cotton (199p: 105) e di
parere contrano; s1 vedano Ch1us1 2005: 125-129; Oudshoorn 2007: 317. 
2 Sul punto anche sotto, 3.2.4. 
J P. Yadin 15, I. 35. Sull'espressione si e soffermato Greenfield 1993; anche secondo 
Cotton (1997a: 270) si avrebbe qui un'indicazione di analfabetismo, e non che Ba
batha semplicemente non conoscesse ii greco o la scrittura greca, come la formula 
potrebbe far pensare; Lewis (2003: 192) non nutre dubbi e parla di una «illiterate 
countrywoman»; la stessa posizione sembra condivisa da Hamidovic 2014. Si veda 
anche sotto, 3,3,3. 
4 U�'altra possibi_le firma di Babatha e in cake al suo contratto matrimoniale (P.
Yadm 10); anc�� m questo c�so, pero, none certo che ii nome sia stato vergato di
rettamente dall mteressata ( s1 veda sotto, alla traduzione ). 
5 II momento di redazione de! documento, compreso probabilmente fra ii 122 e ii 
125, e stato posticipato al 127 o 128, con argomentazioni poco convincenti, da Koff
mahn 1968: 97 e Hanson 2005= 90 (cf. anche Oudshoorn 2007: 127 s.) . 
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Nel 127, come risulta dal P. Yadin 16, accompagnata da Yehudah 
quale tutore, in seguito al censimento della Provincia indetto dal 
governatore T. Aninio Sestio Florentino, Babatha si reco nella cit
ta transgiordana di Rabbath Moab per dichiarare le sue proprieta 
innanzi a un ufficiale romano chiamato Priscus. Nella sua dichia
razione, Babatha indica fra i suoi beni in Mal).oza delle piantagioni 
di datteri, descrivendone confini, quantita di raccolto annuale e im
poste pagate. Secondo Yadin (1971: 245) Babatha avrebbe dichia
rato meno cespiti di quelli eff ettivamente posseduti, noti da altri 

• • I papm. 
Nell'anno 128, Yehudah risulta marito di Babatha in un docu

mento in cui attesta il prestito di 300 denarii d'argento da parte 
della donna, promettendone la resa in qualsiasi momento; in caso 
contrario, Babatha avrebbe recuperato il denaro rivalendosi sulle 
proprieta del consorte (P. Yadin 17).2 

Un terzo papiro accuratamente avvolto nella stoffa, un docu
mento greco ancora del 128, e il contratto matrimoniale di Selam
�ion, figlia di primo letto di Yehudah (P. Yadin 18). Dal momento 
che tale contratto si trovava in possesso di Babatha, appare chiaro 
che dopo la morte di Y ehudah era Babatha a occuparsi degli inte
ressi della ragazza, non necessariamente solo perche Ininorenne. 3 

Stando al testo, Selam�ion aveva sposato un certo Y ehudah bar 
I:Iananyah, detto Kimber, di 'En-Gedi. Nell'atto Kimber ricono
sce di aver a suo tempo ricevuto dal suocero monili per un valore 
di 200 denarii e di tenerli in deposito insieme ad altri 300 denarii 
d'argento quale insieme della dote; come assicurazione su tali beni 
dava in controvalore tutte le sue proprieta in 'En-Gedi. In un altro 
documento dello stesso anno (P. Yadin 19), Selam�ion riceveva dal 

1 Nell'archivio di Salome Komaise vi era almeno un'altra dichiarazione resa in 
occasione dello stesso censimento: cf. Cotton 1991 e 1993b; Cotton - Yardeni 1997: 
n. 61. Sul censimento sotto Sestio Florentino, ii lessico monetario impiegato e ii si
stema di tassazione applicato, cf. Isaac 1994; Weiser - Cotton 1996; Cotton 2003b.
Considerazioni di carattere per lo piu generale sul P. Yadin 16 anche in Murphy
2002: 364 s. e passim. Per un'analisi de! formulario (anche nabateo) nei testi riguar
danti la proprieta terriera, cf. Cotton 1997b.

2 Su questa attestazione di deposito, analoga solo per alcuni versi a quella de! P. 
Yadin 5, cf. l'estesa discussione in Oudshoorn 2007: 127-15 5. 

3 Sulla questione, cf. Wasserstein 1989: 110; Oudshoorn 2007: 406 s. 
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padre meta di una proprieta in 'En-Gedi: bene che pero doveva 
appartenere anche ad altri membri della famiglia, i quali infatti do
po la morte dell'uomo ne contestarono il testamento. 

Nel 130 Babatha, all'eta di 25 anni circa vedova per la seconda 
volta, dovette fronteggiare nuovi problemi collegati all'eredita di 
Y ehudah. Dalle proprieta di questi, Babatha aveva infatti rilevato 
varie piantagioni di datteri - in cambio della restituzione della do
te nuziale, come previsto dalla legge ebraica - di cui inizio a ven
dere il raccolto. Da qui le liti con la famiglia del marito, di cui re
sta parte del carteggio, in cui sono inclusi gli atti di vendita dei 
datteri (PP. Yadin 20-26). 

Chi erano questi fainiliari? Yehudah aveva almeno un fratello, 
Y esua', il quale era gia morto da tempo, ma che aveva lasciato due 
figli i cui tutori legali contestavano sia l'eredita di Selam�ion sia 
quella di Babatha; probabilmente i due fratelli, Y ehudah e Y esua', 
avevano lasciato ancora indiviso il patrimonio paterno ( ossia, di 
Ele'azar Kthusion). La proprieta fu infine divisa giudiziariamente 
tra gli orfani di Y esua' e Selam�ion: i primi avrebbero ceduto i di
ritti sulla casa a Selam�ion, e questa avrebbe rinunciato alle pianta
gioni di datteri a 'En-Gedi. In seguito, tuttavia, il tutore in carica 
dei due orfani Besas bar Y esua' e il suo «supervisore», Iulia Cri
spina, citarono Babatha sostenendo che anche una delle piantagio
ni di Mal).oza spettasse ai nipoti di Yehudah (PP. Yadin 23-26). 1 Se 
e corretta l'identificazione di questa lulia Crispina con la figlia di 
C. Giulio Alessandro Bereniciano, console romano nel 116, o an
che con la nipote della regina Berenice di Cilicia (ultima principes
sa della stirpe di Erode il Grande), e chiaro come, in ogni caso,
l'avversaria fosse molto superiore al rango e alle forze di Babatha.2 

Nel 130 Besas e lulia Crispina citarono Babatha innanzi al gover
natore Haterio Nepote, accusandola di detenere una piantagione
che non le spettava (P. Yadin 20). La causa si prolungo fino al 131,
quando Iulia Crispina cito una seconda volta Babatha, e anche
quest'ultima la cito, accusandola di diffamazione innanzi al gover
natore a Petra (PP. Yadin 21-26); in tale circostanza Babatha appa-

r L'identificazione de! bene contestato nel P. Yadin 19 - un «cortile» a 'En-Gedi
con un oggetto analogo disputato nel P. Yadin 20, e stata messa in dubbio da Cot-
ton (1996: 200). 2 Su Iulia Crispina si veda meglio sotto, 3.2.3. 
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re rappresentata da un tutore nabateo, Maras figlio di Abdalgos
(nab. mr' br 'bd'lg') di Petra.

Una terza fonte di problemi si presento a Babatha con l'improv
visa apparizione della prima moglie di Y ehudah, Miryam, origina
ria di 'En-Gedi, con pretese sull'eredita. Dai documenti non e
chiaro se Y ehudah avesse in precedenza divorziato da Miryam, o 

se invece fosse stato bigamo: rivolgendosi a Babatha, Miryam defi
nisce il defunto «mio e tuo marito» (P. Yadin 26); e anche Baba
tha, in un testo purtroppo assai frammentario (P. Yadin 34), usa
l'espressione «marito suo e mio».' In ogni caso, nel 131 Babatha
cita Miryam accusandola di aver svuotato la casa di Y ehudah a
'En-Gedi; accuse cui Miryam risponde contestando a Babatha il
diritto sulle proprieta gia appartenute a Yehudah (PP. Yadin 26 e
34), da lei reclamate non si sa in base a quale titolo, forse una do-

• 
2 naz10ne. 

L'ultimo documento datato, risalente all'agosto 132 (P. Yadin
27), riguarda di nuovo il problema della scarsa rendita dell'orfano
Yesua', ancora minorenne. Babatha conferma di avere ricevuto il
dovuto del mantenimento per tre mesi dal tutore in carica, Sim'on
figlio di Yo}:ianan bar 'Egla (con il quale la donna aveva gia dispu
tato in tribunale nel 124). E interessante che la somma corrisposta
sia sempre la stessa: forse sei anni di querele e di citazioni non ave
vano prodotto alcun cambiamento nella situazione.3 In questo 

1 Sulla presunta bigamia di Y ehudah le opinioni sono discordanti. In una nota pub
blicata dopo l'edizione principe dei papiri, Lewis (1997) rivedendo in pane quanto 

sostenuto in precedenza (1989: 23 s.), ha sostenuto che ii secondo matrimonio di
Babatha fosse effettivamente in regime di poligamia e che la bigamia di Yehudah
con Miryam e Babatha sia da imputare ai costumi « nabatei» che anche i giudei resi
denti nei territori arabici evidentemente adottavano. La tesi di Lewis si oppone a 

una precedente ipotesi di Katzoff (1995), secondo ii quale si dovrebbe parlare in 

questo caso non di poligamia, ma di « monogamia seriale». Si vedano, ancora piu
recentemente, gli interventi di Murphy 2002: 380 s.; Kraemer 2003; Oudshoorn 

2007: 222-226 . 
2 Sulle varie possibilita sottostanti alle rivendicazioni di Miryam, cf. Katzoff 1995;
Oudshoorn 2007: 393-396 (per l'ipotesi di una donazione). Lewis (1996b) ha negato che Miryam, oltre che originaria di 'En-Gedi, vi fosse anche residente ancora al
tempo della controversia, ma gli argomenti non appaiono particolarmente convin
centi.
3 Lewis 1989: 116. 0 forse, com'e stato ipotizzato piu recentemente (cf. Chiusi 2005:
u 6; Oudshoorn 2007: 345), ii fatto che la ricevuta della somma sia indirizzata a 

34 

frangente, quale dominus di Babatha appare un nuovo
_ 
pers�nag

gio, Babeli bar Mena}:iem; forse nel frattempo B�batha s1 era nspo
sata, 0 stava per farlo per la terza volta. Sono, mfine, fors� d� at
tribuire all'anno 132, o dopo, le tre copie di una formula d1 az1one
processuale per l'actio tutelae (PP. Y�din 28_-30{' modificata da un
modello latino pertinente a un caso d1 depos1to. . . . Da questi ultimi documenti, e particolarmente da _quelh relat1v1
al contenzioso con Miryam, si evince che Babatha s1 trovava, alla
vigilia dell'insurrezione antiromana, a '�n-�e_di;_ e �or

_
se a�c�e 

_
a

causa della parentela indiretta con alcum fam1han de1 nbelh, s1 n-
trovo collegata alla rivolta.2 . . . Nel 132, quando Bar Kokhba si faceva gia chiamare «p�mc1pe d1
Jsraele» y ehonathan bar Be'ayan e Masabala assunsero 11 coman
do dei ;ivoltosi di 'En-Gedi e avrebbero dovuto inviare aiuti a Bar
Kokhba, gia inseguito dai soldati di �evero. Tuttavi�, ins�eme a
Bar Kokhba anche tutti gli abitanti di 'En-Gedi erano m pencolo _e
dovettero cercare rifugio nelle gole ai margini del deserto: veros1-
milmente, Yehonathan trovo riparo a Na}:ial I:Iever, in un g�ande
antro certo gia noto, portando con se le lettere del capo e 11 suo 

gruppo familiare, con la sorella Miryam, Babatha e forse Selam-
�� 
· Su quanto avvenuto in seguito, in man�anza di do��mentaz10-
ne, non vi e alcuna certezza. I ritrovament1 archeolog1c1 sembrano
uno solo dei due tutori, potrebbe suggerire che si trattava solo di meta de! dovuto:
e che, penanto, le precedenti rimostranze di Babatha erano andate a bu�n �ne: 1 La fonte e Gaius, Inst. 4,47 (actio depositi in factum)._Su�la pr�senza e 1l .. s1gmfica
to della formula nell'archivio di Babatha, cf. fra gli altn B1scard1 1972; Norr 1995 e 

1999; Turpin 1999; Migliardi Zingale 1999;Jackson - Piattel!i 201_0; 1�8-110; Rowl
ing_ Llewelyn 2012: 145-153. Si ritiene in gener� che que!t1 papm nsal�ano_ al 125
circa, ossia all'inizio della causa sulla tutela de! mmore Y esua ; sembra_ tuttav1a stra
no che Babatha conservasse tre copie de! formulano ancora sette anm dopo, a me
no che non intendesse servirsene in vista di ulteriori ricorsi. 
2 Come si e gia accennato, ii fratello di Miryam, Yehona�han bar Be'ayan, e fra i
destinatari di quasi tutte le lettere di Bar Kokhba (PP. Yadm 49-56, 58-6o). 
3 Sul rifugio va ricordata l'ipotesi di Freund (2004, ma gia divulgata in precede?za�,
ii quale ha identificato la Grotta delle Lettere c?� la «_G�titta della Colonna» mdi
cata nel Rotolo di Rame, uno dei piu problemat1c1 test!_ d1 Qu�r�n (3Q1_5, col. 611: 1 -6), in base alla tipologia della grotta e di alcuni deg!� oggett1 �1�v:e��t1: Sulle tesi
di Freund (anche in Id. 2009) si vedano tuttavia le amp1e e cond1vmb1h nserve ma-
nifestate, per esempio, in Eshel E. 2007.
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indicare che gli occupanti della grotta vi lasciarono documenti ed 
effetti personali - piccoli utensili e oggetti domestici (anche di 
bronzo e d'argento), contenitori vari, vasellame, chiavi e qualche 
indumento - pensando di recuperarli in tempi piu sicuri; oppure, 
come ad alcuni e sembrato piu probabile, l'intero gruppo mori al
l'interno dell'antro, la cui unica via d'uscita era presidiata dai Ro
mani. Nel corso degli scavi, in un cunicolo sono stati infatti ritro
vati gli scheletri di una decina di corpi, fra cui alcuni bambini e sei 
donne, la piu anziana delle quali non aveva piu di trent'anni. Tutti 
i resti furono riuniti in un unico sito gia in antico, disposti all'in
terno di ceste a cura di qualcuno che aveva voluto assicurare a 
quelle spoglie una specie di sepoltura. Forse un membro della fa
miglia scampato all'eccidio; certo non Babatha, che avrebbe cer
tamente recuperato i suoi preziosi papiri. 

3.2. I dati sull'amministrazione della Giudea 
e dell'Arabia in eta romana 

3.2.r. Leggi imperiali e leggi locali 

Gli effetti della romanizzazione dell'Arabia Petrea nella nuova 
Provincia di Arabia sono ben visibili attraverso tutto l'archivio, 
specialmente per quanto riguarda gli aspetti istituzionali, giuridici 
e amministrativi, sebbene filtrati - dato il contesto orientale - dal
l'uso non del latino, ma del greco. Come si e gia accennato, appa
rentemente prima del ro6 gli atti erano rogati localmente solo in 
nabateo; solo all'interno delle comunita giudaiche era usato anche 
l'ebraico e piu spesso l'aramaico. 1 

Dopo l'annessione della Nabatea all'impero romano, molte fun
zioni proprie della corona furono assume dal governatore della 

1 Sulla persistenza dell'ebraico nella regione in rapporto ai documenti de! Deserto 
di Giuda e al loro multilinguismo, cf. Cotton 1999b; Mor 201 r. Aramaico ed ebrai
co sono usati insieme in un documento, recentemente pubblicato, datato all'«anno 
4 dalla distruzione della Casa d'Israele» e che e parso collocabile non dopo la di
struzione de! Tempio di Gerusalemme (la «Casa»), come sembrerebbe suggerire la 
formula, ma dopo la fine della rivolta di Bar Kokhba, quindi nel 140: si veda l'edi
zione e gli argomenti addotti in Eshel, E. et al. 2009 e 201 r. In questo testo una ve
dova, Miryam barat Ya'aqov, attesta al cognato di non avere nulla a pretendere dal
la famiglia de! defunto marito; ii documento e vergato da uno scriba professionista, 
Yosef hen Ya'aqov. 

Provincia, il quale doveva anche presiedere le assisi giudiziarie e di 
arbitrato. Tecnicamente, i residenti senza cittadinanza romana non 
avevano l'obbligo di conformarsi al diritto romano: ed e noto che 
in varie aree dell'impero gli usi giuridici locali durarono a lungo, 
ben oltre l'editto di Caracalla che, nel 212, estendeva comunque la 
cittadinanza a chiunque risiedesse nell'impero.' Mancando tutta
via, come appare nel nostro caso, qualunque indicazione sull'esi
stenza di tribunali indigeni rimasti in uso dopo l'annessione, non 
restavano molte alternative. In caso di controversie, gli abitanti 
della P�ovincia di Arabia dovevano rivolgersi esclusivamente al 
governatore, il cui consiglio poteva riunirsi anche al di fuori della 
sua sede ordinaria o prestabilita, ove se ne fosse presentata la ne
cessita e l'occasione.2 

Varie sono le tipologie d'istituti giuridici e amministrativi ro
mani che emergono dai documenti. Vi si nota l'uso sistematico 
delle indicazioni cronologiche consolari; il giuramento finale per 
la ,uxr, dell'imperatore (P. Y adin 16); la pratica della testatio (µ.a.p
,up01t0ir,µ.a.); la preparazione di documenti in tre copie; l'uso for
mulare della stipulatio (PP. Yadin 17, 21-22). Quanto alle firme dei 
testimoni, si rileva che sono in varie scritture e lingue (cf. i PP. Ya
din 5, 1 1, 1 5, 19, 20). 3 Questione di primaria importanza, e il mo
do in cui venivano conciliati gli usi tradizionali con la legge vigen
te e in quale misura l'ufficiale romano dovesse (e potesse) tener 
conto delle consuetudini e specificita della societa locale. 

A tal proposito, non vi e dubbio che i documenti della Grotta 
delle Lettere forniscano una testimonianza significativa su un con
creto tentativo di equilibrio, in ambito provinciale, fra Reichsrecht 
e Volksrecht. Chi ha studiato piu recentemente la questione, e
giunto alla conclusione che, almeno in base ai testi documentari 
del Deserto di Giuda, diritto e consuetudini locali non costituiva
no soltanto un elemento opzionale, ma continuavano a operare, 

, Lo sfondo storico-giuridico di tale situazione e stato hen riassunto, piu recente
mente in Jackson - Piattelli 2010. Per l'eventuale persistenza di istituti giuridici 
nabat:i, cf. anche Cotton 2009 e, per la precocita nella ricezione locale de! diritto 
romano rispetto ad altre aree orientali, cf. per esempio Rabello 2001: 53 3-5 52; Lo 
Cascio 2007: 90-94. 
2 Cf. P. Yadin 26, II. 2-11. 3 Cf. Cotton - Yardeni 1997: 141 s. 
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pur entro le linee-guida della normativa romana: dando luogo, di 
fatto, un regime misto in cui a un diritto «sostanziale» - soprattut
to quello giudaico - si sarebbe sovrapposto, in effetti affiancando
lo, un diritto «formale» (quello imperiale).' Nel caso delle consue
tudini ebraiche appare che, come in Giudea, norme tradizionali 
«interne» - quali l'uso della ketubbah - o legate indirettamente al
la religione, fossero sostanzialmente mantenute e rispettate; colpi
sce tuttavia nei documenti l'assenza di qualunque riferimento a 
istituzioni amministrative giudaiche locali.2 

Per quanta invece riguarda i Nabatei, la �ouA� di Petra menzio
nata nel P. Y adin 1 2 e chiaramente espressione di un ceto dirigente 
locale,3 ma hen poco si sa delle consuetudini giuridiche vigenti
prima del 106 e magre sono, purtroppo, anche le informazioni de
ducibili dai vari atti nabatei in possesso di Babatha e di Salome 
Komaise.4 Fra i non molti elementi che e possibile spigolare, per 
esempio, in tema di ammende, dai PP. Y adin 1, 2 e 3 risulta che, se 
il sottoscrittore di un contratto ne violava le condizioni, avrebbe 
dovuto pagare la penale non solo all'altra parte, ma anche «al re», 
ossia all'erario.5 Tipico esempio di sopravvivenza di un uso estra
neo al mondo romano e, invece, il deposito degli originali degli at
ti pubblici presso determinati templi, antica prassi archivistica at-

1 Oudshoorn 2007: 40-42, 188-204. Ampliando le catogorie gia a suo tempo intro
dotte da Mitteis (1891), l'autrice usa per ii livello giuridico locale, contrapposto alla 
«formal law», l'espressione «substantive law». Sulla questione dei tribunali locali si 
veda pero la discussione in Cotton 1 99 Ja e, sui limi ti dell a posizione della Ou
dshoorn - tendente forse a sopravvalutare ii ruolo e soprattutto la forza de! sostra
to legislativo locale contro quello imperiale - cf. le varie o�servazioni in Gr_u?bs 
2009 e Jackson - Piattelli 2010 (specialmente 102-105). Per 11 problema de! dmtto 
provinciale in Arabia, cf. in generale Wolff 1980. 
2 Isaac 1992; Cotton 2002a. Secondo Oudshoorn (2007: 31 e pa�si�) nei papiri si 
troverebbero espressioni di diritto ebraico anteriori a quelle eh� s1 ns�ontrano nella 
redazione conclusiva della Misnah (fine 11 - inizio III secolo ): s1 veda 11 caso de! for-
mulario della ketubbah. 3 Goldblatt 1999: 11 3. 
4 Com'e stato, tuttavia, gia in parte notato (cf. qui sopra, n. 1), secondo l'ampio la� 
voro della Oudshoorn (2007) pressoche tutto ii diritto non romano emergente da1 
papiri sarebbe diritto giudaico. In questa prospettiva, la componente nabatea ne 
viene drasticamente minimizzata. 
5 Cf. ad esempio ii P. Yadin 2, I. 14. Questa condizi�ne �r_a p�raltro g_ia �ota da!
formulari giuridici nabatei apposti come clausole nelle 1scnz10m funerane d1 I;Iegra 
(cf. Healey 1993; Alpass 2013: 133-139). Su lessico e formule _legali nei _ documenti 
nabatei dell'archivio, cf. Levine 2000; Dusek 2011: 866 s. (per 1 PP. Yadm 2 e 3). 

testata non solo in Oriente, ma anche in Occidente.' Se ne ha te
stimonianza nel P. Yadin 12, anno 124 (e forse anche nel P. Yadin 
34), dal quale risulta come le delibere del consiglio cittadino di Pe
tra fossero esposte in originale - e quindi, presumibilmente, ivi an
che depositate e conservate - ev -rcj) ev IIi-rpCf 'Arppoowriqi, ossia 
presso il tempio locale di Afrodite, dea che si ritiene sia stata 
assimilata alla divinita locale al-'Uzza.2 

3.2.2. La tutela del minore 

Nella vita di Babatha, centrale e stato il problema della tutela 
del figlio avuto dal primo marito, Yesua'. La necessita di questa tu
tela non risulta nel diritto locale - o almeno, non si hanno fonti al 
riguardo - e appare come istituto proprio del diritto romano, se
condo cui si rendeva necessario nominare un tutore (tutoris datio) 
per il minorenne (impuber) qualora non ne fosse stato indicato 
uno nel testamento del genitore - si trattava in tal caso di un tutor 
testamentarius - o non vi fosse alcun parente prossimo che potesse 
fungere da tutor legitimus. Compito del tutore era difendere gli in
teressi del minore e, all'occorrenza, rappresentarlo legalmente. 

Secondo il diritto romano, una madre vedova non poteva essere 
tutrice dei propri figli, nemmeno nel caso in cui fosse stata nomi
nata tutrice testamentaria.3 Si tratta di una norma che, in verita, 
non risulta sempre rispettata nelle province: in Egitto, per esem
pio, sono attestati casi in cui la madre vedova appare riconosciuta 
nel ruolo di tutrice in seguito all'esplicita disposizione testamenta-

1 Alcuni esempi in Posner 1972: 44-46 (Vicino Oriente antico), 115 s. (Grecia), 154 
(Egitto greco-romano ). 
2 Le fonti non sono chiare sull'identita di Afrodite nell' Arabia antica, ma una bi
lingue greco-nabatea trovata a Kos (9/10 d.C.) associa Afrodite e al-'Uzza (Zaya
dine 1981 ). Piu incerta e l'identificazione de! tempio indicato come «tempio di 
Afrodite» nel P. Yadin 12: secondo Yadin (1963b: 235-237) lo si dovrebbe ricono
scere nel cosiddetto Qa�r al-Bint (Yadin pero identificava l'Afrodite nabatea con 
un'altra dea, Allat); secondo altri si tratterebbe invece de! «Tempio dei Leoni Ala
ti» (per esempio, Bowersock 1983: 86 s.). Sul culto di Afrodite a Petra, si veda an
che Alpass 2013: 6 s., 57-59, 107 s., con richiamo ai testi di I;Iegra nei quali si indica 
ii deposito di documenti presso strutture templari. 
3 Dig. 26,1,18 (feminae tutores dari non possunt); 26,2,26 (iure nostro tutela com
munium liberorum matri testamento patris frustra mandatur). 
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ria del marito. 1 Il diritto giudaico riconosceva la nomina di una 
donna quale tutrice testamentaria, anche se in pratica l'opzione 
non sembra fosse applicata regolarmente. 2 

Dal P. Yadin 13, purtroppo mal conservato, risulterebbe che sia 
stato Y osef, fratello del defunto Y esua', a svolgere inizialmente la 
funzione di tutor legitimus dell'orfano. Tuttavia, solo dopo quat
tro mesi - e forse in seguito a proteste di Babatha per mancati pa
gamenti - furono nominati quali tutori di Y esua' iunior due indi
vidui estranei alla famiglia, Yo}:ianan bar 'Egla e 'Abd'obodat bar 
Illu!a, i quali versarono regolarmente a Babatha la somma stabilita, 
comunque insoddisfacente, di due denarii al mese. I nuovi tutori 
di Y esua' furono nominati dal senato di Petra, sebbene secondo il 
diritto romano allora vigente tale nomina spettasse ai magistrati 
municipali; nei casi di donne e impuberi occorreva infatti un de
cretum decurionum. 3 Singolare appare, comunque, che il senato di 
Petra abbia nominato due tutori e non uno (sebbene il diritto ro
mano non avesse una regola fissa al riguardo).4 Si e suggerito che 
questa fosse una consuetudine nabatea, ipotesi al momenta impos
sibile da dimostrare. 5 Appare, forse, piu verosimile che nel nostro 
caso la nomina di due diversi tutori, uno giudeo e l'altro nabateo, 
sia stata determinata dalla specificita della circostanza: se e vero 
che il tutore doveva appartenere alla stessa nazionalita del tutelato, 
un solo tutore - in questo caso, giudeo - per Yesua' sarebbe stato 
sufficiente,6 mentre troviamo qui, invece, la compresenza del na-

1 P. Oxy. 487 (= M. Chr. 322), citato in Cotton 1993a: 96. Per la situazione riguar
dante la tutoris datio in Egitto, si veda in generale Taubenschlag 195 5 e, per la tute
la muliebre, Gagliardi 2006: 482 s. 
2 Cotton 1993a: 99. Per la questione e l'analisi di casi specifici, cf. Pucci Ben Zeev 
1998; Rabello 2000; Oudshoorn 2007: 300-3 54. 
3 Ulp., Dig. 26,5,3 (ius dandi tutores datum est omnibus magistratibus municipali
bus.). Cotton (1993a: 95) cita esempi dalla Lex Municipii Salpensani e dalla Lex Ir

nitana, dove l'assegnazione del tutore agli impuberes risulta concessa, entro parti
colari circostanze, ex decreto decurionum; si veda inoltre Camodeca 2006-7 per i 
nuovi dati offerti dalle Tabulae Herculanenses.

4 Chiusi 2005: 107. 
5 Cf. Cotton 1993a: 100 (su Lewis). Secondo Oudshoorn 2007: 314-JI6, si tratte
rebbe, anche in questo caso, di un istituto giudaico; per questa ragione nel P. Yadin 
12 Y esua' iunior sarebbe stato definite chiaramente come «giudeo». 
6 Cf. Juster 1914: 24 (cui fa riferimento Cotton), in cui si cita Dig. 27,1,15,6, sui tu-

bateo (almeno in base al nome) 'Abd'obodat. La situazione po
trebbe dunque essere stata determinata dalla natura mista della co
munita di Ma}:ioza e dall'opportunita - se non dall'obbligo - di 
avere in casi del genere rappresentanti di entrambe le etnie. 1 

3.2.3. Ladonna quale «supervisore» delta tutela 

Benche alle donne fosse normalmente precluso l'esercizio della 
tutela,2 a un certo punto nei papiri di Babatha appare una donna, 
Iulia Crispina, quale tutrice dei due nipoti di Babatha orfani del 
cognato Yesua', fratello del secondo marito, Yehudah. 

Questa Iulia Crispina fa la sua prima apparizione nel P. Yadin 
20 assieme a un giudeo, Besas, anch'egli tutore dei due minori. 
Probabilmente Besas non era imparentato con gli orfani, o almeno 
non era un parente stretto; era stato invece nominato dal tribunale, 
com'era avvenuto anche per i tutori del figlio di Babatha. A diffe
renza di Besas, pen'>, definito regolarmente bti,ponoc;, cioe «tuto
re», Iulia Crispina appare come enicrxonoc;, ossia «supervisore». 
Nel P. Yadin 23 Besas agisce da solo; nel P. Yadin 25 e Iulia Cri
spina a citare Babatha innanzi al tribunale del governatore, a Petra, 
spiegando che Besas era assente perche ammalato. I due ruoli ap
paiono quindi complementari, ma certo non equivalenti.3 

In un primo momenta, viste le funzioni svolta da Iulia Crispina 
secondo il carteggio, Lewis (1989: 92) ne ha inteso il ruolo come di 
tutrice legale a tutti gli effetti - e forse anche a maggior titolo, in 
quanto cittadina romana; in seguito tuttavia ha ammesso le critici
ta dell'ipotesi.4 E evidente che la posizione di Iulia Crispina con
tori di Giudei in possesso di cittadinanza romana, i quali che devono essere an
ch' essi appartencnti alla nazione giudaica. Va notato che Yohanan bar 'Egla e 
'Abd'obodat bar Illu!a - rispettivamente un giudeo e un nabateo residenti in un'a
rea provinciale in eta anteriore all'editto di Caracalla - non erano necessariamente 
in possesso della cittadinanza romana. Sui limiti della giurisdizione giudaica sotto 
l'amministrazione romana, Cotton 2002b. 
1 Su cui Cotton - Greenfield 1995 e la nuova messa a punto di Schiffman 2012. 
2 Nell'ampia letteratura al riguardo, cf. fra gli altri Masiell'? 1979; Gagliardi 2012. 
3 Da segnalare l'avviso de! tutto diverso della Cotton (1993a: 97), secondo cui ii ter
mine E7dcrxor.o�, non attestato in altre fonti dello stesso genere, non avrebbe alcun 
significato legale specifico e sarebbe solo un titolo dato per l'occasione. 
4 Lewis 1994: 245, secondo Cod. lust. 5,35,2. 



trasta con quella di Babatha; la quale, pur vivendo con il proprio 
figlio, non pote mai esserne tutrice legale, benche cio fosse am
messo dal diritto ebraico.' 11 fatto che Iulia Crispina fosse cittadi
na romana, rende il caso ulteriormente anomalo: poiche appare 
strano che una matrona romana si occupasse degli interessi di or
fani giudei, e stato proposto che la donna fosse in qualche modo 
imparentata con la famiglia di 'En-Gedi o che avesse origini giu
daiche, forse come pronipote della regina Berenice.2 

Nel P. Yadin 25, laddove si fa riferimento a una citazione di Ba
batha presentata a Rabbath Moab a carico di Iulia Crispina, que
st'ultima avrebbe risposto che si doveva attendere l'altro tutore 
degli orfani; cio indicherebbe che Iulia Crispina, da sola, non po
teva prendere parte al processo. E possibile che il suo ruolo fosse 
simile a quello della i1ta.x0Aou.S.�'t"pta., attestato nell'Egitto romano, 
riferito a una donna con il compito di tutelare gli interessi degli 
orfani.3 11 ruolo della i1ta.xo)-ou.S.�'t"pta., simile a quello del tutore, 
nacque in quel contesto probabilmente dall'esigenza di adattare il 
diritto romano al costume locale, visto che quest'ultimo vietava 
l'incarico alle donne.4 

3.2.4. II tutore della donna 

Oltre alle limitazioni gia incontrate, il diritto romano vietava al
la donna di apparire in tribunale se non accompagnata da un uo
' Sebbene la pratica non venisse apparentemente incoraggiata, ma riconoscendo co
munque ii ruolo di tutrice de facto nel caso di una madre vedova convivente con i 
figli. La normativa misnica infatti vieta o sconsiglia che una donna abbia ii ruolo di 
tutrice: la posizione e tuttavia ammessa ove si tratti della madre o di una persona 
convivente (Cotton 1993a: roo; Ead. 2002b). 2 Ilan 1992. 
3 lpotesi di Lewis ( 1994: 24 5 ). Ampio riassunto della situazione in Oudshoorn 2007: 
346-354; Gagliardi 2012: 427 s. 
4 E vero che ii termine bczxolou./)�-rptcz appare nei papiri egiziani solo dalla meta del
II secolo: ma Iulia Crispina agisce fuori dall'Egitto e in un diverso contesto. Osta 
maggiormente all'identificazione proprio l'uso del termine i1t1axo1toc;, che alcuni 
(per esempio Zamfir 2012: 204 s.) considerano una funzione e non una carica. Es
sendo tuttavia improbabile che, in un ambito giuridico e in questioni oltremodo
delicate, si potesse usare con disinvoltura un termine al posto di un altro, si puo ri
tenere che, nel caso di Iulia Crispina, i1t1axo1toc; non sia un rozzo sinonimo di i1tcz
xolou./)�-rptcz, ma piuttosto l'adattamento di una funzione corrente nel mondo na
bateo, eventualmente rappresentata in origine da un termine specifico del lessico 
legale, forse *pqyd' (paqida).
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mo, definito per l'occasione suo dominus nel senso di tutore lega
le.' Si e gia rilevato (Cotton 2002a) che nei papiri di Babatha la 
donna appaia accompagnata in tribunale da un tutore solo nei do
cumenti greci, mentre tale figura e assente nei documenti nabatei. 
Nei documenti aramaici della Grotta delle Lettere il tutore e chia
mato adon, «signore», mentre nei testi greci e detto E1tt't"po1toc;, ana
logamente al tutore dei minori.2 In contesto egiziano il lessico era 
piu preciso: normalmente xuptoc; era il tutore della donna ed i1tl
't"po1toc; quello del minore.3 

Piuttosto singolare risulta il fatto che, sebbene il termine adon 

sembri rappresentare abbastanza fedelmente l'idea di xuptoc;, in al
meno una sottoscrizione aramaica dei papiri di Babatha il tutore 
della donna sia definito con il prestito dal greco 'ptrp ', ossia i1tl
't"po1toc; (P. Yadin 20).4 Siccome la figura del tutore legale di una 
donna maggiorenne era sconosciuta nei sistemi giuridici orientali -
certamente e assente in tutti i papiri amministrativi e legali rinve
nuti nel Deserto di Giuda - tale istituzione puo essere considerata, 
in tale territorio, inesistente prima della conquista romana: l'im
piego del termine E1tt't"po1toc; sia per il tutore del minore sia per 
quello della donna, fu probabilmente dovuto a un appiattimento 
nell'assunzione dei due istituti: provocato dal fatto che, in latino, il 
termine tutor era valido per entrambi i casi e che nel diritto roma
no non vi era distinzione formale tra i due tipi di tutela, quantun-

' Su tali norme si veda Cotton 1997a: 268 e 2000a; Oudshoorn 2007: 354-371. 
2 _Nei documenti semitici del Deserto di Giuda la persona che sottoscrive per conto 
d1 una donna non e necessariamente ii suo tutore. II firmatario o sottoscrittore per 
gli analfabeti e chiamato nei documenti egiziani u1toypczqm,c;: ruolo richiamato in 
uno dei papiri dell'archivio di Salome Komaise (P. Xl;lev/Se gr 61) con ii termine 
')(.ELPO'X.P�a-r11c;, di cui sinora non si avrebbe altra attestazione (Cotton 1995b· Cotton 
- Yardeni 1997: 144 s.; si veda tuttavia sotto, fra le firme del P. Yadin 18). ' 
3 Tale dis_tinzione sembr� 1erivar� dal f_atto �he mentre 1'E1t1-rpo1toc; era principal
mente chiamato ad amm1mstrare 11 patnmomo de! suo protetto, ii xupwc; tutelava 
un soggetto che poteva anche essere nullatenente; nell'Egitto romano la donna po
teva avere un patrimonio personale, ma ii termine rimase comunque in uso. 
4 (ldiin puo si�nific�re anche «marito»: e in effetti Y ehudah era probabilmente gia 
d1ventato manto d1 Babatha nel 125, quando nel P. Yadin 15 sottoscrive come 
«:ehudah, ,figlio di Kthusi�n, tutore (adon) di Babatha». D'altra parte, nel P. Ya
dm 22, dell anno 130, lo scnba Yoh'ana bar Maku!a firma come «tutore» (adon) di 
Baba�a, ��· per quanto ne sappiamo, non fu mai suo marito; pertanto ii termine 
ha ne1 papm aramaici dell'archivio lo stesso significato di xupwc;. 
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que avessero obiettivi diversi. Risulta pero che gli scribi incaricati
di preparare i documenti ne conoscessero bene la diff erenza, dal
momenta che nelle sottoscrizioni aramaiche dei papiri greci l'uso
dei due sostantivi appare differenziato; anche se, come si e notato,
quando redigevano i documenti greci gli scribi continuavano ad
applicare indirettamente la terminologia latina. 1 

Altra singolarita e che nel P. Y adin 26, un documento in greco,
Babatha e Miryam sembrino apparire in tribunale senza tutore; o
almeno costui non e nominato, pur dovendo essere probabilmente
presente. 2 In effetti nei PP. Yadin 20 e 25 anche Iulia Crispina ap
pare senza tutore, il che si puo spiegare in vari modi.3 Tuttavia, la
sua figura appare del tutto diversa rispetto a quella delle altre don
ne menzionate negli atti - anche per essere, probabilmente, in gra
do di scrivere e firmare da sola 4 

- ed e, comunque, in evidente
contrasto con la situazione svantaggiata di Babatha, soggetta a va
rie limitazioni e quasi sempre accompagnata dal suo dominus, Ma
ras figlio di Abdalgos. Interessante e che nello stesso giorno - 9 lu
glio r 3 r - Babatha appaia anche innanzi al tribunale presieduto da
Haterio Nepote, legatus Augusti pro praetore, per la contesa con
Miryam e, in tale occasione, per entrambe non appaia alcun tutore.
Similmente, nell'atto in cui Sim'on bar Yesua' compra da Babatha
un raccolto di datteri, il tutore della donna non e neanche menzio
nato (P. Yadin 21).5 Nel P. Yadin 19 Selam�ion non ha tutore; in
questo caso, tuttavia, trattandosi di una donazione da padre a figlia,

r Wolff 1978: 78; Cotton 1995b in generale e 1997a: 269. Per i  documenti egiziani, 
posteriori, cf. Arjava 1997. 
2 Oudshoorn ha discusso ampiamente la questione, che rimane tuttavia aperta, an
che a causa de! danneggiamento dei documenti e della mancanza di datazione. 
3 Secondo Ilan (1992), la mancanza di un tutore legale per Iulia Crispina potrebbe 

essere connessa alla sua posizione, ipotizzata, di principessa erodiana. Ma la Lex 

tril!m liberorum, introdotta da Augusto, affrancava dalla tutela le madri di almeno 

tre figli liberi e questo puo essere stato anche ii caso di Iulia Crispina. 
4 Cf. Cotton - Yardeni 1997: 172, a commento de! P. Yadin 20, I. 13; si ipotizza pe
ro che l'attestazione di Iulia Crispina possa non essere autografa. 
5 Quando esplicitamente richiamato, ii tutore risulta nominato all'inizio de! docu
mento - 1tcxp�vyEt[AEV Bcx�cx.Scx :Elµ.wvo<; i:ou Mcxvcx]�µ.ou, otri emi:po1tou cxui:[ij<; i:]oi:ioE 
"COU 1tp1Xyµ.[cxi:o<;] (P. Yadin 14)- 0 alla fine: ... [eµ.cxp]i:upo7tOL�O"Cl"CO Yi �cx�cx-8� w<; 7t�O
ytfypcx7t"CCXL OLrt em "Cp07tOU CXU"CYj<; "COUOE "COU 1tp1Xyµ.cx,:o[ <; 'louoou X],Sou<rLWVO<; o<; 1tcxpwv 
u1ttfypmj,Ev (P. Yadin 15). 
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forse il tutore non era necessario. Come si e visto, infine, il marito
poteva essere tutore della moglie: Y ehudah fu tutore di Babatha.

Tutto cio premesso, va detto che, nel contesto di cui ci stiamo
occupando, la presenza del tutore della donna appare generalmen
te formale e con un ruolo, in sostanza, irrilevante. H. Cotton ha
individuato alcuni dei suoi compiti: nei casi in cui la donna era
parte �ttiva del processo e la homologia era data a suo nome 1 

_ per 

esemf 10 quan_do Babatha cita Y ol,ianan bar Y osef 'Egla, uno dei
tuton del figho, davanti al governatore (P. Yadin 14); 0 quando
Babatha cita Iulia Crispina a Rabbath Moab (P. Yadin 25) - appa
r: la formula oia_ E7tt't'p07tOU cxth[iJi; 't']OUOE 't'OU 1tpciyµ.[cx't'oi;] (P. Ya
�m 14); quando mvece la donna riceve la homologia, una formula
ncorda la mera presenza del tu tore. 2 

3.2.5. Matrimonio, successione

. Nell'archivio appaiono due diversi tipi di contratto nuziale: laketubbah in aramaico di Babatha e i1 contratto matrimoniale ingreco, di Selam�ion. 3 Si tratta di due documenti alquanto diver;i, enon solo per l'aspetto linguistico.
r Cotton 1997a; Oudshoorn 2007: 204.
2 Si veda ii P. Yadin 17, attestazione di deposito fra Babatha e ii secondo marito Y_e�ud,ah, in ,cui e in1icato_sol� che ii tutore della donna era presente (rruv1tcxp[o]vi:o<;CXU"C7J<; e[mi:po1t]ou i:ouoe i:ou 1tpcxyµ.cxi:o<;). 
3 A fini co�par�tivi, �i ricordi che dalla Grotta delle Lettere proviene anche ii con-trat�o matnmo�ial� d1 Salome Komaise (P. Yadin 37 = P. I:£ev 65), pertinente in effett1 a una coa�1taz1�ne p'.,ematrimoniale (&ypcxqio<; yaµ.o.;) che aveva de facto lo stesso status matnmomale_ (eyypcxqio<; y(i.µ.o<;). Tale evidenza e stata discussa da Ilan (1�93) �Ila luce della M1snah, dove si rimarca ii divieto di coabitare con una donna pnva d1 una ke�b_bah. Si dubitava in passato (cf. per esempio Cotton 1995a: 2o6)c�e le norme m�smche sulle ketubboth f�ssero gia vigenti al principio de! u secolo - 11 doc�mento e stato redatto a Ma�oza 1! 7 agosto 131 - ma la ketubbah di Baba

, tha ha d1mostrato che formulari analoghi erano effettivamente in circolazione. Perun a!tro d�cumento grec� dello stesso genere stilato in Giudea, cf. Cotton 1994a.Per l  att� d1 Salome Koma1se (testo in Lewis 1989: 130-133, tav. 40; quindi in Cotton � Yardem 1997; n. _65, nonche p. 140 per la scrittura), si veda anche Cotton 1995a per1! contesto, qumd1 Katz?ff 2005; Ou�shoorn 2007: 423-433. Questa la traduzione de! do�umento: «Sotto 1! consolato d1 Sergio Ottavio Lena Ponziano e di MarcoAntomo Rufino, _set�e g!orni p_rima delle Idi di agosto, oppure secondo ii computo della nuova Provmc1a d1 Arabia nell'anno ventiseiesimo, ii diciannove de! mese diLoos, a Maoza nella Zoarene di Petra metropoli d 'Arabia [- - -] Iesous figlio di Ma-
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11 contratto matrimoniale di Babatha, redatto i� occa�ione del
suo matrimonio con Y ehudah bar Kthusion (P. Y a�m 1 o) e _un� ve-

. ketubbah ed e redatta integralmente m arama1co. La
ra e propna . . d ketubbah - letteralmente, «scrittura» - e l'atto m c�1 sono_ eter-
minate le condizioni economiche del matrimonio e, m �artico�ar�,
la somma da versare alla donna in caso di morte del manto o_ d1 d1-
vorzio che poteva essere ottenuto dal coniuge anche senza il_con-

, 

• 
2 Il formulario delle ketubboth stabilito dalla M1snahsenso uxono. · d.

si data alla fine del n secolo: la ketubbah di Babatha, an_tenore 1
diversi decenni, ne include gia varie caratteristiche e, se s1 es�ludo
no i contratti matrimoniali di Elefantina del v secolo a.C., s� tratta
della ketubbah piu antica e piu completa, e�sendo 1� success1�a da
tata solo al 417 d.C.3 11 documento, la cm data d1 st�sura e pur
troppo perduta, appare vergato da Y ehudah b�r Ele azar Kthu
sion, la cui scrittura e riconoscibile dai PP. Ya�m 1 5,_ 17 e 18; tale
elemento concorre a indicare che il contratto nguard1 come sposo 

proprio y ehudah, il cui nome appare forse in un frammento erra-

. mos abitante nel villaggio di Soffathe nel distretto della citta di Livias nel [- - -�
�::ver preso Salome chiamata Komais, donna di Maoza, cosi_ che loro []- -11] e cos1 

che Iesous conviva con lei come anche prima di questo penodo [ - - - a a stessa 

Komais, come sua dote, novantasei denarii d'arg�nto. E _l� ��esso sposo lesous ha 

ammesso di aver ricevuto da lei oggi gli ornament! fem�1mh m_ ar�ento. e oro e �e-
. · 1 · tt

. femminili d'argento [- - - ]  e insieme d1 curars1 d1 nutnre e vest1re 
stltl e a tn ogge 1 I' 11 f de lei

. e 1· figli che nasceranno, in accordo con la legge greca e uso greco, slu a e 'I 1 ·' 11 h ha ne SUOVldello stesso Iesous e a rischio di tutte e sue propneta, que e c _e d l . laggio nativo di Soffathe e qui, e quelle che potrebbe �n:ora acquistare, �ven1 o e� 
facolta di riscossione su lesous stesso e sulle sue propneta ovu�qu� _[- � - ] e�a me�. 
te nel modo che scegliera la stessa Komais O qualu�que mo O I ns�ossione r�
see! a O chiunque agisca in suo nome o in sua vece. �g�ardo a questo e st�to sv� , 
to b!ne: in fede la questione e stata posta ed e stato d1chiarato [ che la quest10ne s1 e
svolta legalmente - - - ]». 
1 Discussione generale sulla ketubbah di Babatha in Oudshoorn 2007: 37�-3_98.
2 La misura era anche tesa ad arginare i casi di ripudio e, in tal se;5ir· ctst1�1�a u�a 

forma di assicurazione a tutela della donna. Per una raccolta e e ont1, s1 ve a 

Grubbs 2002. . . 
3 Si tratta della «ketubbah di Colonia» (in effetti da Antin�opolis, �g1tto), su CUI

Sirat 1986. Su formule e aspetto delle antiche ketubboth, s1 �eda Friedman 198o.
Fra i documenti del Deserto di Giuda, altre due ketubb�th d1 n_ s�co�� sono state 

trovate nelle grotte di Murabba'at (PP. Mur 20 e 21), i:na m �ond1�1f�1 ramme(;;
rie· dallo stesso sito provengono anche due contrattl matr1moma '. m greco 

M�r u5 e u6), anch'essi frammentari; e in greco un frammento d1 contratto ma-
trimoniale nella collezione Seiyal (P. XI:Iev/Se gr 69). 

tico. Alla stessa conclusione condurrebbe, secondo Lewis, il fatto 

che la somma indicata per la dote di Babatha sia di 100 sicli o sela

'in, come indicato nella Misnah per una divorziata o una vedova, 
mentre per una prima sposa dovrebbe essere di 200 sela'in: il pun
to e tuttavia controverso. 1 

Formalmente hen distinto e l'atto matrimoniale di Selam�ion 
con Yehudah Kimber (P. Yadin 18), in greco, datato al 5 aprile 
128. Sulla valutazione di questo documento le posizioni sono al
quanto divise: per alcuni esso puo essere considerato alla stregua 
di una ketubbah, mentre per altri, ponendo l'accento su vari ele
menti ostativi, si tratterebbe di un contratto nuziale secolare che, 
al piu, attesterebbe l'adeguamento di alcuni Giudei della Provincia 
di Arabia al sistema giuridico vigente.2 11 testo e eff ettivamente 
privo di riferimenti alla religione e al calendario giudaico, oltre che 
di tutti gli elementi specifici delle ketubboth (per non parlare della 
lingua); vi si fa, inoltre, menzione esplicita del mantenimento della 
moglie e della prole «secondo la legge greca», H.Al]Vtxcj, VOfJ-ep. 11 
documento e sostanzialmente integro, ma le clausole dotali ap
paiono alquanto elaborate e anche altri elementi restano d'incerta 
interpretazione, come l'ammontare della dote stabilito dal padre 
della sposa. 3 

Dai papiri dell'archivio si ricavano, infine, varie indicazioni sui 
meccanismi di successione. Le regole risultano pero, anche in que
sto caso, abbastanza complicate e soggette a variabili (per esempio, 
in base alla presenza o assenza di figli, specialmente se maschi, del 
defunto ); talora non si distingue chiaramente se la prassi adottata 

, Yadin et al. 1994: 77. Si e infatti notato (Safrai 1996) che la somma stabilita nella Misnah e, per i due casi summenzionati, espressa non in sela'im (tetradracme), ma in zuzim, ossia in denarii: una tetradracma valeva quattro zuzim. Se ne ricava che a 
•1 Babatha era destinata una somma quattro volte piu grande di quella stabilita - comunque successivamente - dalla norma rabbinica e, pertanto, da essa non si puo inferire se si trattasse de! primo o de! secondo matrimonio. 

2 Per la discussione, alquanto intricata, cf. Katzoff in Lewis et al. 1987; Wasserstein1989-90; la replica di Katzoff 1991-92; quindi Oudshoorn 2.007: 398-422. 
3 Si tratta di una somma compresa fra i 200 e i 500 denarii - la differenza di 300 denarii sembrerebbe connessa all'analoga cifra indicata nel P. Yadin 17- che, in ogni
caso, risulta un ammontare notevole, confermando I' agiatezza della famiglia di Ye-hudah: cf. Lewis 1989: 77; Satlow 2005; Oudshoorn 2007: 132,417. 
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sia di matrice giudaica, romana, o eventualmente nabatea. 1 In ogni 
caso, la legge non garantiva che la moglie ereditasse il patrimonio 
del marito, ne che una figlia femmina ereditasse il patrimonio del 
padre, anche se figlia unica, qualora fossero stati in vita figli ma
schi di un eventuale fratello del defunto: e i1 caso delle dispute sul-
1' eredita di Y ehudah, padre di Selam�ion e secondo marito di Ba
batha (PP. Yadin 7 e 19). Se il defunto aveva un figlio maschio, 
questo era l'erede e aveva ovvia precedenza su eventuali altri con
giunti: e questa e la situazione che appare nel P. Yadin 5, in cui il 
cognato di Babatha, Y osef bar Y osef, attesta di avere in deposito 
alcune somme destinate a suo nipote Yesua', figlio del defunto fra
tello Yesua'. Cio puo essere avvenuto perche il dante causa Yesua' 
aveva negozi o beni in comune con il fratello, oppure perche vi e
rano dei liquidi in deposito presso lo zio; e chiaro, comunque, che 
l'erede fosse Yesua' e non Yosef.2 

Dall'insieme delle carte non risulta che Babatha avesse qualche 
diritto sulle proprieta del defunto marito. Dopo la scomparsa di 
Yehudah, la donna entra in lite con la prima moglie, Miryam (P. 
Y adin 26), in una situazione alquanto complicata anche perche, 
come si e detto, non e chiaro se Y ehudah avesse mai divorziato da 
Miryam. Ne e chiaro, d'altra parte, se e cosa avesse ereditato Ba
batha da Yehudah, perche nei PP. Yadin 21 e 22, dove Babatha 
vende piantagioni di datteri appartenute a Y ehudah, all' epoca gia 
morto, la vedova specifica che le proprieta le appartengono in 
quanto sostitutive della dote e «del debito» (P. Yadin 22, l. 9). Cio 
si potrebbe intendere nel senso che quelle colture fossero equiva
lenti della dote di Babatha e che, al contempo, con esse Babatha 
recuperasse i soldi prestati al marito; in ogni caso, non sembra che 
tali beni le spettassero come semplice eredita.3 Lo stesso Y ehudah, 
poi, non aveva figli maschi e i suoi nipoti, figli di un fratello, con
testarono prontamente l'eredita di Selam�ion: questo sarebbe il ca
so, sopra richiamato, di figlia femmina che puo non essere erede 

1 Cf. Cotton - Greenfield 1994; Cotton 1997a e 1998; Sadow 2005; Katzoff 2007; 
Oudshoorn 2007: 213-298. 

2 Lewis 1989: 35; Oudshoorn 2007: u7-127. 

3 Sui PP. Yadin 21-22 e ii loro contesto, cf. Katzoff 2007; Oudshoorn 2007: 168-181; 
Dusek 2011: 868 s. 

del padre, malgrado ne sia l'unica discendente diretta. 1 Tuttavia, 
Y ehudah aveva donato in vita ed esclusivamente a Selam�ion casa 
e cortile di 'En Gedi, perche le appartenesse interamente dopo la 
sua morte (P. Yadin 19). La necessita di un atto del genere si puo 
spiegare supponendo la specifica intenzione di aggirare la norma: 
oppure, com'e possibile ed e stato infatti ipotizzato, che nella pro
spettiva di un eventuale figlio maschio nato dal nuovo matrimonio 
con Babatha, Y ehudah abbia inteso tutelare Selam�ion lasciandole 
almeno quella proprieta.2 Se questa e la ratio dell'atto, ne consegue 
che non si prevedeva di poter seguire la normativa ebraica, secon
do cui un'erede di sesso femminile aveva precedenza anche sullo 
zio e sui cugini maschi.3 Il contesto appare qui diverso: difatti -
come si apprende dal P. Yadin 20 - i1 diritto di Selam�ion sulla 
proprieta fu inizialmente contestato, ma infine riconosciuto. 

3-3- Lingue e scritture

3.3.1. I documenti doppi 

Gli aspetti propriamente diplomatici dei documenti della Grot
ta delle Lettere di Nal_ial I:Iever sono stati presi piu volte in esame, 
specie in relazione agli aspetti formali degli atti e ad elementi tec
nici quali, il numero dei testimoni, la tipologia delle firme e delle 
sottoscrizioni.4 Particolare attenzione e stata tuttavia dedicata alla 
presenza dei cosiddetti «documenti doppi». 

La maggior parte dei papiri (24 su 36) consiste infatti in docu
menti a doppia scrittura - «atti doppi» o «legati» nella terminolo
gia rabbinica 5 - un tipo di documento piuttosto raro in ambiente 

1 Cotton - Greenfield 1994: 219. 

2 Sull'espediente usato, cf. Katzoff 1994 (si ipotizza una possibile donazione di Ye
hudah in condizione di malattia, in base a mBava Batra 9,6); Cotton 1997c, 1998; 
Oudshoorn 2007: 16, 233 s. 

3 Cotton - Greenfield 1994: 220, citando Num. 27 e mBava Batra 8,2. Per Ouds
hoorn (2007: 19, 237-245) l'incapacita successoria della figlia era invece collegata al
la sua eventuale posizione matrimoniale. Per una panoramica sulle attestazioni do
cumentarie di donne nel Deserto di Giuda, specie in rapporto al diritto vigente, cf.

Cotton 2000d; 2002a. 

4 Cf. Cotton - Yardeni 1997: 141-146 e, specificatamente, Cotton 2003c. 

5 Le definizioni ebraiche sono get pasut «documento semplice» ( ossia a scrittura 
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ellenico, hen piu diffuso in Egitto e nel Mediterraneo orientale. 
Caratteristica di questa particolare tipologia documentale e rende
re disponibile, sullo stesso supporto, due copie del testo, una sem
pre aperta e leggibile, l'altra «chiusa» e virtualmente non soggetta 
ad alterazioni, ottenuta riavvolgendo e sigillando con delle firme 
una parte del papiro. Sulla facciata interna del documento intera
mente aperto (il recto) appaiono dunque due testi sovrapposti: 
quello inferiore, destinato a essere il «testo esterno», e quello su
periore, poi «testo interno». Un principio simile si applicava, nel 
mondo romano, legando insieme due tavolette. 1 

Le origini del documento doppio, estranee all'ambiente greco
romano, si possono far risalire al Vicino Oriente preclassico, ove 
la pratica e attestata gia al tempo della III dinastia di Ur (xx1 sec. 
a.C.). In tale contesto, la tavoletta di terracotta con il testo in scrit
tura cuneiforme, lettera o atto legale che fosse, veniva racchiusa in
una specie di busta, anch'essa di creta, sulla quale il testo veniva ri
scritto in modo da poter leggere il contenuto gia sull'involucro
ma, in caso di verifiche o contestazioni, lasciando la possibilita di
aprire la busta e leggere il testo interno. I testimoni apponevano i
loro sigilli sui sei lati della busta, prevenendo cos'i eventuali ma
nomissioni e garantendo sull'integrita del testo interno. Col passa
re del tempo, tuttavia, il testo esterno venne a modificarsi, diven
tando spesso un semplice riassunto o estratto di quello inter11:o.2

Benche non sia stata ancora individuata la trafila del passaggio 
dai documenti doppi mesopotamici ai papiri a doppia scrittura, la 
possibilita di una derivazione - eventualmente mediata da una 
prassi invalsa nella cancelleria assira, e da Ii passata in tutte le aree 
arameofone - dovrebbe essere presa seriamente in considerazio
ne. 3 L'uso del documento doppio nel mondo ebraico sembrerebbe 

singola) e get mequssar e setar kappul rispettivamente per ii documento «legato» e 
«doppio»: Jastrow 1432b (qfr) e 659-660 (kpl); cf. anche Lehmann 1963: 53-56. 
1 Sulle tipologie di documento doppio, cf. Koffmahn 1968: 10-30; Wolff 1978: 78-
90; Amelotti - Migliardi Zingale 1989. I Romani usavano i documenti doppi per i 
diplomi militari e le tabulae ceratae per i documenti giuridici, di cui si troveranno 
vari esempi in Camodeca 1999. 
2 Oppenheim 1967; Michalowski 1993. 
3 Diversa l'opinione di Amelotti - Migliardi Zingale 1989: 301 nota 5; Meyer 2004: 
191-193. Favorevole al collegamento Purpura 1999: 62-63.

testimoniato nel libro di Geremia (32,11), ove si legge: «presi il do
cumento di acquisto, quello sigillato secondo i precetti e le leggi, e 
quello aperto». 1 I primi atti in greco di questo tipo provengono 
comunque dall'Egitto e sono datati al IV secolo a.C.2 Circa due se
coli dopo, quando si diffuse la prassi di registrare anche gli atti 
privati innanzi a un magistrato, per abbreviare i tempi gli scribi 
iniziarono a ridurre il testo interno a un riassunto, spesso vergato 
in maniera inaccurata. 

Se in eta romana i documenti a doppia scrittura in Egitto diven
gono rari, se ne troveranno ancora a lungo nelle province orientali 
dell'Impero, dove la stessa esistenza dei documenti doppi nabatei 
anteriori all'istituzione della Provincia di Arabia, ne attesta la pre
esistenza all'influenza romana.3 Fra i papiri di Dura Europos (in
Welles et al. 19 5 9) ve ne sono quindici, in greco, datati dal I al III 

secolo; dalla Giudea - escludendo i papiri di Na}:ial I:Iever - pro
vengono almeno venti documenti a doppia scrittura, dal W adi 
Murabba'at e da altri siti, in greco, aramaico ed ebraico.4 

La preparazione dell'atto doppio seguiva un procedimento stan
dardizzato che pero, nel tempo, venne in alcuni punti a modificar
si. In passato si riteneva che il testo interno, o scriptura interior, 

essendo giuridicamente piu importante a causa del suo valore pro
batorio, e iniziando dal margine superiore, fosse scritto prima del 
testo esterno, o scriptura exterior. Gia osservando i papiri di Dura 
Europos e, in seguito, quelli di Na}:ial I:Iever, si e invece compreso 
che si scriveva prima il testo esterno. 5 11 testo era dunque scritto 

, Va rilevato che poco oltre, in Ger. 32,14, sembra che ii riferimento vada a due do
cumenti diversi. Per un'analisi de! passo, nonche di altri riferimenti indiretti in To
bia e in Le. 16,1-8, si veda Levy 1982 e 1987; Lewis 1989: 7. 
2 Un elenco in Turner 1978. 
3 Sul punto, cf. gia Cotton 2003c: 52 s. («no Roman enc�urag�ment was needed to
establish or resuscitate the use of the double document m this part of the Roman 
Near East»). 
4 Cotton - Yardeni 1997: 141; Beyer 2004: 202 s. Un elenco, da aggiornare, dei pa
piri dell'Oriente romano si trovera in Cotton et al.' 1995; s! veda anche -�otton -
Yardeni 1997: 134 s. e Bagnall 2011: I08-111 per i document! mesopotam1c1. 

5 Cf. Lewis 1989: 9 s. (correggendo Yadin 1962: 236); Oudshoor� 2007= 160 nota
199. Per confronto, si vedano specialmente i PP. �ura 18, 20 e 24, 1� cm la parte fi
nale de! testo interno e scritta con lettere molto p1ccole e strette: ev1dentemente lo
scriba, avendo gia vergato ii testo esterno, aveva lasciato nell'area superiore uno spa-



dapprima per esteso nella parte inferiore del documento, spesso in 
scrittura piu grande e accurata; quindi lo scriba ne riportava una 
copia o un estratto piu o meno ampio nello spazio lasciato apposi
tamente libero nell'area superiore, destinato alla scriptura interior, 
in scrittura piu piccola e corsiva e, sovente, con evidenti segni di 
stanchezza o trascuratezza (si veda ad esempio il P. Yadin u). La 
parte superiore del documento veniva poi arrotolata, ripiegata e 
legata con una cordicella fatta passare attraverso alcuni buchi; sul 
retro del piccolo rotolo cosi ottenuto i testimoni apponevano le 
proprie firme, ciascuno accanto a un nodo diverso. Le firme scen
devano cosi sul verso del papiro e, in tal modo, non era possibile 
manomettere il testo interno ne trasformare l'atto doppio in un 
documento singolo, giacche le firme sul retro sarebbero rimaste 
visibili. Infine, l'intero papiro veniva arrotolato per intero, ma non 
chiuso ermeticamente: solo la parte interna restava effettivamente 
chiusa e protetta, mentre il detentore del documento poteva sem
pre aprire ed esibire il testo esterno, che aveva pieno valore proba
torio; in caso di necessita, il testo interno poteva essere aperto in 
presenza di un magistrato. 1 Ulteriori misure di sicurezza erano 
possibili e, a quanto sembra, erano praticate specialmente in ambi
to nabateo. 2 

Se il documento era stato preparato correttamente, non si pote-

zio rivelatosi poi insufficiente per ii testo interno e ha dovuto stringere la scrittura. 
II P. Dura 34 manca completamente della scrittura interna ma ii testo esterno e
completo, come nell'archivio di Babatha ii P. Yadin 34. 

, In alcuni dei documenti di Babatha (PP. Yadin 25 e 26) si fa anche riferimento a 
sigilli apposti dai testimoni, di cui pero sui papiri non si e trovata traccia; cio fa 
credere che si tratti della sopravvivenza di una formula e che, almeno in questo 
contesto - nella prassi romana i sigilli restarono infatti sempre in uso - la firma so
stituisse ii sigillo. 

2 In alcuni documenti nabatei dell'archivio (PP. Yadin 2, 3; forse 9) lo scriba ha in
fatti iniziato a scrivere ii testo della scriptura interior sul verso, volgendo quindi la 
carta e continuando sul recto, sicche un pane de! testo appariva anche dietro la 
scrittura interna: questo naturalmente richiedeva un diverso e piu complesso av
volgimento de! papiro. La stessa procedura - presente anche nel documento naba
teo piu antico di NaJ:ial I:Iever, ii «P. Starcky» (P. Yadin 36, circa 58/67 d.C.)- si ri
trova nel P. Yadin 9, in aramaico, atto di donazione de! padre di Babatha, eviden
temente rogato ancora sotto !'influenza della prassi nabatea, benche datato al 120. 
Su questa particolare procedura e i relativi documenti, cf. Yardeni 2001: 124-126; 
Cotton 2003c: 5 3 s. 

va dunque accedere alla scrittura interna senza danneggiare i nodi 
e le firme dei testimoni, di pari numero, di solito cinque o sette. Al 
primo posto vi era la firma della persona coinvolta direttamente 
nell'atto, seguita dalle firme dei testimoni, ciascuno dei quali fir
mava nella propria scrittura e lingua aggiungendo a nome e patro
nimico la qualifica di µa.p't"u� o shd (ebr. sahed), «testimone»; dal 
numero e dal modo in cui erano disposte le firme si poteva gia in
tuire l' ordinamento giuridico di riferimento dell' atto. 1 

Va infine rilevato, nei documenti dell'archivio, la consuetudine, 
da parte degli scribi, di scrivere pressoche regolarmente transversa 
charta, ossia con le righe di scrittura parallele ai lati corti del papi
ro, tenuto quindi verticalmente, scrivendo perpendicolarmente al
la direzione delle fibre che, di solito, al recto sono invece orizzon
tali. Quest'uso, attestato anche molto anteriormente e specialmen
te in Egitto, riflette probabilmente il metodo di scrittura piu adat
to ai documenti doppi - cosi anche in quelli giudaici di Elefantina 
- giacche non solo all'atto della redazione il papiro va tenuto ver
ticalmente, ma anche il processo di avvolgimento/svolgimento e la
lettura del documento implicano la medesima direzione; non cosi,
comunque, le firme sul retro. E stato peraltro gia osservato che,
nei documenti del Deserto di Giuda, la scrittura transversa charta
si riscontra anche al di fuori dei documenti doppi, attestandone la
diffusione entro i piu diversi contesti.2

3.3.2. Gli scribi

Uno sguardo ravvicinato, per quanto consentito dalla documen
tazione, agli scribi attestati nei documenti e al risultato del loro la
voro, consente di cogliere aspetti di un certo interesse non solo 
sotto il profilo diplomatico, ma anche culturale e sociale. 3 

Nel contesto di cui ci occupiamo, dobbiamo pensare a figure di 
scrivani o piccoli funzionari, di origini modeste e probabilmente 
di rango non molto elevato. Riferendosi al periodo erodiano, Fla-

r Cotton - Yardeni 1997: II, 141-143; Schiffman 2003b. 

2 Turner 1978; Lewis 1989: 11. 

3 Per le tipologie e i dati ricavabili dall'analisi delle firme dei documenti privati de! 
Deserto di Giuda si vedano, in generale, Ilan 2001; Charlesworth 2014. 
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vio Giuseppe menziona scribi con posizioni di buon livello socia
le, ma operanti in contesti di corte; vi erano poi gli scribi impegna
ti in sedi locali e nei piccoli villaggi, probabilmente la maggioranza 
(Bell. 1,24,3); ed e in effetti a quest'ultima categoria che apparte
nevano gli scribi dei papiri di Babatha. 11 documento poteva tutta
via essere redatto anche da una delle parti in causa o da uno dei te
stimoni, purche fosse uomo e alfabetizzato; in tal caso si ometteva 
la specificazione spr', «scriba» (safra in aramaico; ebraico sofer),
che in genere accompagnava la firma dell'estensore dell'atto, que
st'ultimo variamente indicato, Secondo i contesti, come setar/seta
ra ( 0 Sitra), keJ;av/keJ;ava/ketubbah, 0 anche sefer. I 

Quando il documento era vergato da uno scriba professionista, 
di solito la sua firma era apposta alla fine della scriptura exterior:
essendo la parte piu esposta del documento, anche quando e av
volto, questa importante indicazione e andata spesso a logorarsi e 
quindi a perdersi, specialmente nei papiri in peggiore stato di con
servazione. La stessa prassi si osserva nei papiri nabatei, dove nel 
caso di testi di particolare lunghezza, la firma scribale puo appari
re anche sul verso. La firma o sottoscrizione dello scriba segue co
munque, come altrove, uno schema fisso e alquanto sintetico, qua
si sempre «N. lo scriba lo ha scritto» (ktbh o eypai.Jia). Grazie alla 
presenza di firme in quattordici papiri greci dell'archivio, cono
sciamo i nomi - o parte del nome - di quattro scribi, due dei quali 
attivi a Mal.ioza e il terzo a 'En-Gedi: 

Germanos figlio di Ioudas; 
Theenas figlio di Sim'on (Simonos); 
loustinos; 
[?] figlio di Simonos. 
Di altri scribi il nome non e rimasto o, per qualche ragione, esso 

non e stato riportato: e il caso del P. Yadin 16, redatto a Rabbath 
Moab da due scribi diversi di cui non si conosce il nome; e dei PP. 
Yadin 28-30, con lo stesso testo, i primi due scritti da un solo scri
ba e il terzo da un'altra mano. Gli scribi dei frammentari PP. Ya
din 3 2a, 3 3 e 3 5 non sono stati identificati. 

Anche i documenti nabatei sono stati redatti da vari scribi, due 

1 Jastrow, 15 5 5 (#r), 679 (ktb), 680 (ktwbh), 1017 s. (spr). 
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dei quali - &wrw br 'wtw e 'zwr br 'wtw - erano forse fratelli, 
poiche recano lo stesso patronimico, non molto comune. 11 primo 
scriba, hwrw br 'wtw, ha siglato due volte un solo documento, in 
una loc�lita della moabitide chiamata rmwn o dmwn (P. Yadin 1, 
recto, 1. 59 e verso, 1. 66,): «&wrw br 'wtw lo scriba (spr') lo ha 
scritto». 

11 secondo scriba, 'zwr br 'wtw, ha firmato invece tre documen
ti diversi- i PP. Yadin 2 (Mal.ioza, verso, 1. 49), 3 (Mal.ioza, verso, 
1. 5 5) e 4 (Mal.ioza?, verso, 1. 26) - con la stessa formula: « 'zwr br
'wtw, lo scriba, lo ha scritto».

Un terzo scriba, Yol.iana bar Maku!a, autore di due documenti 
nabatei (PP. Y adin 6 e 9) e della sottoscrizione in nabateo in cake 
al P. Y adin 22, presenta una posizione particolare. Come anche 
indica il suo nome (ebr. Yol.ianan, nel testo greco del P. Yadin 22, 
1. 29 'lwo:(a)v"f]i; Max(x)ou-8ai;), non appare dubbio I che egli doves
se essere non solo nabateo, ma anche di origine giudaica. Maku!a
(nab. mkwt') si direbbe infatti un appellativo 2 e quando lo stesso
scriba emerge altrove in veste di testimone (P. Y adin 16, firma n.
4), appare l'effettivo patronimico nabateo: yw&n' br 'bd'bdt, Yo
hana bar 'Abd'obodat.
· In qualita di scriba, la firma di Y ol.iana bar Maku!a appare solo
nel P. Yadin 9 (lacuna alla localita; recto, 1. 13): yw&n' br mkwt'
ktbydh, « Y ol.iana bar Maku!a testimone ha scritto di suo pugno» ); 3 

il nome e la sua stessa scrittura appaiono inoltre nella sottoscri
zione apposta a un documento greco, il P. Yadin 22 (Mal.ioza; rec
to, 1. 37: yw&n' br mkwt' 'dwnh ktbt '! pwm bbt': «Yol.iana bar
Makuta suo tu tore: ho scritto sotto dettatura di Babatha» ). N egli
altri c;si l'identificazione dello scriba e possibile in base alla scrit
tura; ma oltre che in nabateo, bar Maku!a era in grado di redigere
anche documenti in ebraico e in aramaico, come mostra il P. Yadin
8 (lacuna alla localita), vergato in una scrittura aramaica corsiva in-
' Malgrado le riserve espresse in Ilan 2002a: 390 e, piu in dettaglio, in Ead. 2002b. 

2 II doppio nome risu!ta gia rilevato in Cotton 1999a: 227 s. Per Puech 19�5: 39 �o
ta 9, mkwt' potrebbe essere un nome arabo; Ilan 2002a:'3�0 �ccosta all a�ama1co
mkwt', un tipo specifico d'imbarcazione (Jastrow 782a). II s1gmficato resta mcerto. 

3 Ne! testo nabateo l'espressione «ha scritto di suo pugno» (Jett. «di sua mano») e
scritta ktbydh ma solo per aplografia della bet nella contrazione della formula ktb 
(b)ydh.

55 



fluenzata dal ductus nabateo, firmato anch'esso (recto, 1. 10) dal 
nostro personaggio fra gli altri testimoni come yw�nn br mkwt' 
[ktb(?)]h, « Yo]:ianan bar Maku!a, lo [ha scritto (?)]». 1 L'identita 
mista giudaico-nabatea di questo scriba ne fa comprendere meglio 
il trilinguismo; e pero rilevante che costui, ogni volta che ha appo
sto la sua firma non da scriba ma da testimone, lo ha fatto in scrit
tura nabatea, anche quando altri testimoni giudei firmavano in a
ramaico o in greco (si vedano per esempio i PP. Yadin 14, firma 1; 
e 20, ultima firma). 

L'altro documento aramaico (o aramaico-nabateo) nell'archivio, 
il P. Yadin 7, risulta scritto a Ma]:ioza ancora da un altro scriba, la 
cui identificazione e problematica: potrebbe trattarsi del padre stes
so di Babatha, che vi figura come attore. 2 11 papiro mostra nella 
sua impostazione generale, sia nella lingua sia nella scrittura, una 
profonda influenza nabatea: ma piu che un indizio sulla presunta 
coesistenza pacifica fra Giudei e Nabatei nella regione,3 la spiega
zione e di natura sociolinguistica e si direbbe da cercare altrove. 
Un caso certo di documento scritto direttamente dall'interessato si 

1 Lettura incerta di [ktb/spr]h. Per le caratteristiche della scrittura di bar Maku!a, si 
vedano le osservazioni, presumibilmente di Ada Yardeni, in Yadin et al. 2002: 1 II, 
con testo alle pp. 109-117; nonche Beyer 2004: 224. Che lo scriba de! documento 
sia bar Maku!a appare anche dall'analisi della scrittura. Ne! P. Yadin 8 (aramaico, 
qui non tradotto e per ii quale si veda ii secondo volume) ii name alla firma e pre
ceduto da quello di un certo Yehonathan bar Yisma"el, seguito da ktbh, «lo ha 
scritto»; mentre della precisazione ,do scriba», che dovrebbe essere sopra «Ma
ku!a» (aggiunca sopralineare, per mancanza di spazio) non resta che una sola lettera 
finale che gli editori leggono mem (p. 113) ma poi (pp. II 5 e II7) traducono come he 
e restituendo sprh, «lo scriba» (per la lezione sprh invece di spr' cf. Jastrow, 1018a). 
Forse, invece, sopra ii name di Makura si puo reintegrare (come appare nel P. Ya
din 9) [ktbyd]h, «[ha scritto di mano] sua». 
2 Nella scheda generale de! testo, in Yadin et al. 2002: 75, e indicato come scriba un 
[--- bar] Sim'on (?), con rimando non esplicito all'elenco di nomi al verso, I. 79 (p. 
88); nel commento, tuttavia, si afferma che nel documento none menzionato alcu
no scriba (p. 108). In effetti poco sopra, alla I. 73, appare ii name de! padre di Baba
tha, [Sim'on] bar Me[na]9em, seguito dall'espressione 'l npsh ktbh, «da se lo ha 
scritto»: dal commento degli editori, un po' oscuro (ibid.), sembra abbiano inteso 
che Sim'on avrebbe scritto «da se» la propria firma: non e chiaro perche la frase 
non possa indicare, come altrove (per es. in P. Yadin ro), l'estensore de! documen
to (cf. Beyer 2004: 223). 
3 Cf. Yadin et al. 2002: 73 s.: « . . .  From the description of the properties included in 
the transaction there emerges a picture of wealthy Jews living peacefully among 
Nabateans within the boundaries of Provincia Arabia». 

ha comunque nella ketubbah di Babatha (P. Yadin 10), scritta dal
lo sposo, forse a 'En-Gedi. 1 

11 termine «scriba» (ar. e nab. spr, spr') in greco e normalmente 
-ypa[J-[J-Cl'!Eui;, ma nei documenti dell'archivio appare invariabilmen
te Ai�Aapwi;, adattamento del latino librarius (con scambio lam
bda/rho, comune nella koine). In altri contesti, librarius era il tito
lo ufficiale dello scriba di professione, come appare in vari papiri 
egiziani (per es. BGU II 423; P. Mich. III 166; SB 10530) in cui li
brarius e qualifica di un sottufficiale o di un funzionario in servi
zio nell'esercito romano. 2 Nel nostro caso, tuttavia, e apparso piu 
probabile che gli scribi dell'archivio di Babatha fossero elementi 
locali privi di un inquadramento specifico, la cui attivita era solo 
esterna o di supporto all'amministrazione romana. 3 Un indizio sul
la provvisorieta del titolo si puo cogliere nel fatto che lo scriba 
Germanos nel novembre del 130 smetta di firmare con l'appellati
vo di Ai�Aaptoi;, che invece usava ancora nel settembre precedente: 
nel frattempo aveva perso o lasciato la propria occupazione presso 
le autorita e firmava quindi solo con nome e patronimico.4

Benche scrivessero in greco, gli scribi presenti nei papiri greci 
dell'archivio di Babatha erano tutti Giudei o Nabatei. 5 Nel caso di 
Germanos, cio si deduce dal patronimico 'Iouoai;, corrispondente a 
Y ehudah; nel caso di Ioustinos il patronimico manca, ma il suo 
greco marcato da semitismi lo fa supporre quanta meno parlante 
aramaico. Identita apparentemente problematica e quella dello 
scriba Theenas figlio di Simonos (probabilmente Sim'on); il nome 
potrebbe essere nabateo 6 ma, vista la documentazione, si direbbe 
piu probabilmente giudaico.7 Lewis (1989: 54, 83) si e soffermato 

r Sul luogo, cf. le motivazioni in Yadin et al. 2002: 121, 140 s. 
2 Gignac 1976: 103 s. Del tutto improbabile l'origine di A1�Mpwc; da libellarius, pe
raltro generalmente aggettivo, sostenuta (segnatamente a proposito di BGU n 42 3) 
in Klauck 2006: 14. 
3 Sul punto, cf. Isaac 1992: 73 s. 4 Cf. Lewis 1989: 88; Goodman 1991: 170. 
5 Tutti Giudei secondo Cotton 1999a: 227. 
6 Solo in un graffito nabateo de! Wadi Abu 'Ulleqa, presso,Petra (reso noto in Mi
lik 1976: 151), sarebbe attestato tyns, associato da Negev (1991: 68 n. 1225), impro
babilmente, al greco 0.wviic;. 
7 II name Simon/Simonos non si riferisce sempre all'ebraico Sim'on, ma e spesso an
che name greco (Fitzmyer 1963; Ilan 2002a: 218-235, 449). Tuttavia 0iva.c;/0EEvva.c; 
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su alcune delle sue caratteristiche scribali, evidenziandone la grafia 
rozza ma bilanciata da una buona ortografia. Theenas ha scritto a 
Mal,ioza certamente i PP. Yadin 14, 15, 17, 18 e forse il 32. Nel P. 
Y adin 14 (Mal,ioza; testo esterno, 1. 40) la firma e illeggibile e alla 1. 
44 a pp are solo e[ 'YP ]mjia.' N el P. Y adin 15 (Mal,ioza; testo esterno, 
1. 39) si ha invece: 6 OE ypatjiac; 't'OU't'O 0e:e:vac; I:iµ.wvoc; At�Aaptac;. Nel
P. Y adin 17 (Mal,ioza; testo esterno, 1. 4 3) e nel P. Y adin 1 8 (Ma-
1,ioza; testo esterno, 1. 73) si ha la semplice formula 0e:e:vac; I:iµ.wvoc;
At�Mptoc; eypatjia. 11 P. Y adin 19, redatto anch' esso a Mal,ioza nel
128, presenta una lacuna alla fine del testo esterno, 1. 30, in corri
spondenza della sottoscrizione dello scriba, di cui resta: [---Jae;
I:iµ.w[ v Joe; eypmjia. Secondo Lewis un'identificazione con Theenas
e tuttavia da scartare: lo scriba del P. Yadin 19 presenta infatti ca
ratteristiche dif ettive ben precise. 2 

Lo scriba Germanos ha scritto i PP. Y adin 20-2 7 e 34, tutti a 
Mal,ioza, con scrittura ampia e chiara, ma con limitato dominio del 
greco.3 La firma che appare sui suoi primi tre atti e omogenea, a 
parte minime lacune: iypa:rpr, ota fe:pµ.avou At�Aapiou (P. Yadin 20, 
testo esterno, 1. 45; P. Yadin 21, 1. 33; P. Yadin 22, 1. 38). Si e gia 
notato come nei documenti successivi scompaia il termine At�Aa
ptoc; e si abbia invece il nome con il patronimico: iypa:rpr, ota fe:pµ.a
vou 'Iouoou (P. Y adin 2 3, testo esterno, 1. 2 5; P. Y adin 2 5, testo 
esterno, 1. 68; P. Yadin 26, testo esterno, 1. 21). Nel P. Yadin 27, 1. 
19, si ha solo fe:pµ.avou 'Iouoou eypatjia. N ei PP. Y adin 24 e 34 lo 
scriba e stato invece riconosciuto dalla scrittura. Infine, lo scriba 
e noto all'epigrafia giudaica palestinese e specialmente in alcuni ossuari di Gerusa
lemme (Rahmani 1994: nn. 53,405,406; con rimandi ad altre attestazioni altrove). 
Si noti, fra le altre occorrenze, quella di un 8«vac; �ou[(?)] il cui patronimico puo 
sembrare il nabateo �ourraprn, ma e piu probabilmente ,:-�ourrcu, nome di origine 
babilonese (Dusay: su cui Ilan 2002a: 372). 11 nome 8iva, si e comunque fatto deri
vare da te'enah, «fico» (cf. Jastrow, 1642b). 
1 II documento e stato ugualmente attribuito a Theenas da Lewis, ii quale ne ha ri
conosciuto la mano anche nel frammento P. Yadin 32 (Lewis 1989: 57, commento 
all a l. 40, e 1 2 3 ). 
2 « ... erratic orthography, indiscriminate vowels ( especially, but not exclusively, 
interchanging alpha with epsilon and omicron), and insouciant case endings» 
(Lewis 1989: 8 3). Si tratta evidentemente di un arameofono la cui conoscenza del 
greco era superficiale: il suo caso e stato paragonato a quello dell'estensore de! P. 
XJ::Iev/Se 64 (traduzione-calco da un originale aramaico: cf. Cotton - Yardeni 1997: 
136 e 203-223). 3 Lewis 1989: 88. 

Ioustinos, probabilmente la mano piu personale fra gli scribi del 
gruppo, avrebbe siglato solo il P. Yadin 11 ('En-Gedi) al testo 
esterno, 1. 30: [iyparp'YJ ota] 'Ioucrnivou: la firma non e tuttavia da 
tenersi per certa.' 

Come si vede, mentre nei papiri semitici la firma dello scriba e
quasi sempre uguale, in quelli greci e variabile e lo stesso scriba 
non sempre usa la stessa formula; ad esempio (non si segnalano 
qui le riscostruzioni delle formule, ma alcune non sono attestate 
per intero ): 

P. Yadin l 1: E')'p!X(fll) Ota 'Ioua"tEt'IOU (?)
P. Yadin l 5: 6 oe: ypa<jiac; 't'OU't'O 0w1ac; �i(J-W'IO<; At�Aaptoc;
P. Yadin 17, 18, 19: 0w1ac; �i(J-WIO<; At�Aaptoc; eypa<jia
P. Yadin 20, 21, 22: E')'pacpri Ota fe:p(J-IX'IOU At�Aapiou
P. Yadin 23, 25, 26: typacpri Ota re:p(J-IX'IOU 'Iouoou 2 

p. y adin 2 7: re:p(J-IX'IOU 'Iouoou eypa<jia.

Oltre a quanto gia detto, poco altro resta da aggiungere per 
quanto riguarda la scrittura. 3 

In generale, lo stile degli scribi dei documenti greci nella Grotta 
delle Lettere e, prescindendo da caratteristiche e idiosincrasie per
sonali, sostanzialmente omogeneo a quello degli altri papiri greci 
rinvenuti in Giudea, Egitto e Mesopotamia, con tratti comuni qua
Ii la 't a uncino e rp non semicircolare ma a triangolo. Secondo 
Lewis (1989: 6) questo aspetto obsoleto dei caratteri - particolar
mente ben visibile nei papiri di Dura Europos e del W adi Murab
ba'at - deriverebbe dal fatto che gli scrivani indigeni attivi in que
ste regioni studiavano la scrittura su manuali o modelli superati. In 
ogni caso, tutte le scritture dei documenti dell'archivio di Babatha 
sono abbastanza leggibili e vi appaiono raramente legature e nessi, 
forse per involontaria conservazione del modus scribendi dell'ara-

1 'lourr,e:ivou appena visibile sul frustulo: dubbi sulla lettura anche in Oudshoorn 
2007: 15 9; tuttavia, la possibilita che ii documento sia stato redatto dal primo fir
matario, Gaius Iulius Procles, del quale manca la qualifica di «testimone», e appar
sa improbabile. 
2 La formula iypa;:>TJ ota, utilizzata da Ioustinos e Germanos, e stata paragonata a 
01'iµou iypatp1J, comune .nei papiri egiziani dal rv sec. a.C. in poi (Lewis 1989: 46 
nota 30). 
3 Oltre alle poche note di Lewis ( 1989: 6), si veda specialmente Crisci 1991; quindi 
Cotton - Y ardeni 1997: 13 7-140. 
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maico, lingua madre di tutti gli scribi in esame. Si distacca netta
mente da costoro, attivi in centri minori, lo scriba del P. Yadin 16 
- forse non casualmente presente in una citta importante quale
Rabbath Moab - ben piu abile nella scrittura e nella lingua. 1 

L'analisi paleografica eseguita da E. Crisci sulle scritture dei do
cumenti greci del Wadi Murabba'at e di Na}:tal J:Iever ha eviden
ziato, in maniera forse sorprendente, come esse sembrino aderire 
formalmente piu ai documenti mesopotamici ( ossia di Dura Euro
pos) che a quelli egiziani, specialmente per l'angolosita e la rigidita 
del tracciato. Altri hanno osservato che notevoli somiglianze con i 
documenti egiziani comunque permangono e non sarebbero meno 
significative, benche si rilevi una generale propensione a trascurare 
l'uniformita nelle dimensioni delle lettere (in particolare �' x. e lJ 
variano con particolare frequenza) e della doppia linea-guida.2 

Internamente, la scrittura greca dei documenti dei vari scribi 
presenti nell'archivio presenta vari elementi comuni.3 Il tracciato 
delle lettere e, come si e detto, angoloso; alpha ha un occhiello ar
rotondato o a forma di goccia; beta e non solo piu alto delle altre 
lettere, ma a volte ha occhielli triangolari; il tratto medio di epsilon 
si unisce spesso alla lettera seguente e non chiude mai l'occhiello; 
eta e minuscolo; kappa ha l'asta verticale molto sviluppata e spor
gente dal rigo, con i tratti obliqui ridotti; sigma e angoloso e 
schiacciato; hypsilon ha la forma di una v con il tratto destro mol
to piu sviluppato in lunghezza e inclinato del sinistro; phi ha l'oc
chiello triangolare; tau e a uncino. Per quanto riguarda le caratte
ristiche dei singoli scribi, loustinos (P. Yadin II) ha una scrittura 
sciolta e personale, piccola e tondeggiante, a diff erenza degli altri 

1 Si rileva l'inclinazione a destra, ad esempio, per effetto della corsivizzazione: an
che in questo caso, pero, l'uso delle legature e quasi assente - !'alpha a volte si uni
see alla lettera successiva o a quella precedente - e sono adoperati piccoli trattini di 
raccordo per legare insieme le lettere, senza pero cambiarne la forma singola. Alcu
ne lettere presentano due varianti: alpha puo avere l'occhiello a goccia oppure 
oblungo; kappa e incoerentemente minuscolo o maiuscolo e visibilmente ingrandi
to; theta e maiuscolo. II documento inizia con un epsilon molto piu grande delle al
tre lettere, d'intento calligrafico. Al confronto, la scrittura di Theenas bar Simon 
( che lega sigma-iota e epsilon-alpha) e decisamente meno accurata ed elegante. Per 
una scrittur� con caratteristiche simili a quella de! P. Y adin 16, si veda ii P. XI:Iev/Se 
gr 62 (su cu1 Cotton - Yardeni 1997: 139 e 181-194). 
2 Crisci 1991: 149, 158; Cotton - Yardeni 1997: 138. 3 Crisci 1991: 149. 
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scribi, distinti da lettere allungate e angolose. loustinos scrive ny 
minuscolo, hypsilon con un occhiello nel punto d'incontro tra i 
tratti obliqui, e kappa con tratti obliqui sostituiti da un semicer
chio; impiega una legatura tra omicron e hypsilon. Germanos (PP. 
Yadin 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27) ha invece una scrittura molto an
golosa, leggibile e regolare ma impersonale, che ne rivela la scarsita 
dei modelli, se non l'artificiosita, tratto frequente nelle scritture 
greche di aree periferiche o in stato di «marginalita culturale» ri
spetto, ovviamente, alle aree d'irradiazione della cultura greca. 1 

3.3-3- Le lingue 

Si e gia detto sopra che l'archivio di Babatha presenta documen
ti redatti in tre lingue.2 Ordinati per consistenza, i papiri greci ap
paiono nettamente maggioritari: abbiamo ventisette documenti in 
greco (PP. Yadin 5, 11-3 5), sei in nabateo (PP. Yadin 1-4, 6, 9), due 
in nabateo scritto in scrittura aramaica o in giudeo-nabateo (PP. 
Yadin 7 e 8), uno in aramaico (P. Yadin ro). In ordine cronologi
co, la ripartizione varia sensibilmente: i papiri piu antichi sono 
quelli in nabateo, che proprio dai documenti della Grotta delle 
Lettere si e dimostrato essere un idioma effettivamente parlato.3 

Seguono quelli in aramaico 4 e quelli di status ibrido, in scrittura e 
lingua aramaica ma pesantemente influenzati dal nabateo, se non 

1 L'espressione «marginalita culturale» e di Crisci (1991: 154). Nello specifico, nella 
�crittura di ?erma?os i tratti verticali di eta, iota, kappa e phi terminano con ganci; 
11 tratto vert1cale d1 iota e kappa e molto allungato. II pancino inferiore di beta e tri
angolare, mentre quello superiore e arrotondato. La scrittura de! P. Yadin 12, ii cui 
scriba e ignoto, ha i tratti verticali di rho, phi e iota molto sviluppati; beta, iota e 
kappa sporgono sopra ii rigo. Si tratta di una scrittura particolare, perche le lettere 
sono unite con trattini congiuntivi, ma in cui non sono presenti vere e proprie lega-
ture. 2 In generale, cf. Lewis 1989: 13-21; Cotton 1999a. 
3 In passato, lo status dell' aramaico nabateo come lingua viva, attestato unicamente 
dalle epigrafi, era contestato; ii suo uso nei documenti mostra invece che doveva es
sere parlato, compreso e legalmente riconosciuto. Sulla lingua, in generale cf. Can
tineau 1930-32 e, per ii suo impiego nel nostro contesto, fra gli altri cf. specialmen
te Morge�stern 1999. La ricchezza lessicale, gli arabismi e bnumerose particolarita 
morfolog1che precedentemente ignote rivelate dall'analisi dei papiri, sono state stu
diate gia da Greenfield (1992b) e in seguito nell'edizione principe dei testi in Yadin 
et al. 2002. 
4 Per una prima informazione, cf. Fitzmyer 1970; Rosen 1980; Gzella 2006. 
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linguisticamente del tutto nabatei e, forse, per questo definibili in 
giudeo-nabateo; 1 quindi i documenti posteriori, in greco, con sot
toscrizioni e firme dei testimoni generalmente in lingue e scritture 
locali. 

Benche il greco fosse noto e utilizzato da molto tempo in tutta 
la regione - le evidenze sono ovviamente piu numerose in Giudea 
che in Arabia 2 

- il suo uso per la redazione degli atti pubblici di
vento ineludibile nel 106: nelle province orientali i Romani impie
gavano infatti preferibilmente il greco come lingua giuridica e del
l'amministrazione, anche se il latino non fu del tutto trascurato.3 

Quanto al suo uso in ambito privato, basti considerare che il greco 
e presente anche nelle comunicazioni dell'ambiente certo non fi
lellenico di Bar Kokhba.4 

Si trovano tuttavia redatti in lingue indigene anche atti posterio
ri al 106: in nabateo, per esempio il P. Yadin 6, anno XIV della Pro
vincia di Arabia (119/120) e il P. Yadin 9, anno xvu dello stesso 
computo (122/123). In entrambi i casi manca l'indicazione del me
se, presente invece nei documenti aramaici e che consente una da
tazione piu precisa: cf. il P. Yadin 7, anno xv (120); il P. Yadin 8, 
anno xvu (122); o il P. Yadin 10, ketubbah di Babatha (anno man
cante per lacuna, ma collocabile nel 122/125). Al di fuori dell'ar
chivio di Babatha, ma sempre dalla Grotta delle Lettere, si hanno 
in ebraico gli atti dei PP. Yadin 44-46, tutti datati al terzo anno 

1 Su t�li aspetti si rimanda all'introduzione ai testi nabatei nel secondo volume. 
2 Hengel 1976b; Wise 1992: 439-441; Cotton - Yardeni 1997: 153-157; Millard 
2000; Hezser 2001. Sull'alfabetizzazione greca della regione si vedano anche le sin
tesi in Hartman 2014; Charlesworth 2014. 
3 Cf. Fitzmyer 1970; Millard 1995; Mancini 2008; Eck 2009; Merola 2013. 
4 Di particolare interesse e la missiva (P. Y adin 5 2; epistola 16 in Martone 2013: 70-
74) in cui un certo Soumaios - un nabateo secondo Cotton (2003d)- scrive che la
lettera e stata scritta in greco perche non vi era capacita, o non si trovava «stimolo»
a scrivere 'E�pcwri:1; questo secondo la vecchia ricostruzione e interpretazione di
Lifshitz 1962: iyprz<pl] OE 'E't:Al]'M1:t Ota i;o Op(J,aV (J,� EUpl]-8'ijvat 'E�patai:1 ypa,J,aa-8at. 
II passo (II. 11-1 5) e tuttavia danneggiato e ne sono state proposte integrazioni di
verse. Vari studiosi seguono oggi H. Cotton, leggendo, fra l'altro, ota i;o Y)(J,ii� (J,� 
eupl]KEV<Xt 'E�patai:l, «perche non si e trovato chi scrivesse in ebraico» (intendendo 
'E�patai:1, peraltro, come riferimento non alla lingua ma alla scrittura: cf. Cotton in 
Yadin et al. 2002: 357-359; Ead. 2003d: 146-148). Ulteriore discussione, anche per 
l'annoso problema della traduzione di 'E�patai:1, in Capelli 1990; Doering 2012: 68-
71; Charlesworth 2014: 183-188; Wise 2015: 245-251. 

della rivolta (134/135). 1 L'uso delle lingue locali, d'altra parte, non 
era vietato a priori: nei documenti in greco destinati al tribunale 
romano, le sottoscrizioni in aramaico o in nabateo, per esempio, 
non sempre sono tradotte in greco; ma un documento redatto in 
greco dava ovviamente la certezza di poter essere direttamente uti
lizzato in un tribunale romano.2 Ne i documenti mancano di evi
denziare varie competenze: Yehudah bar Ele'azar, secondo marito 
di Babatha, era in grado di scrivere in aramaico e in greco e, da 
parte nabatea, si ha almeno un nabateo che firma in greco (P. Ya
din 12, firma 5, 'A�oe:pe:uc;). 

Tornando alla questione dell'alfabetizzazione di Babatha,3 se
condo alcuni, e improbabile che la donna possedesse importanti 
documenti giuridici e finanziari che la riguardavano, alcuni dei 
quali da lei richiesti o determinati, e non fosse in grado di com
prenderli.4 L'argomento e plausibile, ma il possesso dei documenti 
non implica la conoscenza della loro lingua; tale e infatti lo scopo 
delle sottoscrizioni in aramaico, inserite negli atti piu importanti 
proprio ove la persona interessata non conoscesse - o asserisse di 
non conoscere - la lingua in cui era vergato l'atto, dichiarando 
(previa traduzione a voce) di aver pienamente compreso il testo 
greco. Si veda ad esempio la prima sottoscrizione aramaica nel P. 
Yadin 15: 
Yehudah bar Kethusion tutore di Babatha. In mia presenza ha testimonia
to �scil. dichiarato] Babatha tutto cio che e scritto sopra. Y ehudah lo ha 
scntto. 
Tale sottoscrizione appare preceduta dalle seguenti dichiarazioni 
di Babatha, espresse in greco attraverso i suoi rappresentanti, di 

1 Per ii testo dei tre papiri giuridici ebraici di NaJ:ial I:Iever, si veda Yadin et al. 2002: 
3 7-70. Per le incertezze .sulla concordanza. de! calendario con gli anni della rivolta,
s1 veda Cotton - Yardem 1997: 10 s. e, per 11 passaggio al greco e le eventuali modi
fiche nell'uso delle lingue locali, Cotton 2o op e 2005. 
2 Cf: Goodblatt 19�9: 1 o.6; Hezser 2001: JI 7; Oudshooni 2007: 6 3-92, 107-rr 5 e
passim; Jackson - P1attelh 2010: 100-102. Sul greco di koine nei documenti dell'ar
chivio di Babatha, frequentemente marcato da semitismi e, specialmente in alcuni 
atti, �a latinismi, cf. in generale Lewis 1978: 102-105; Id. 1989: 13. Al P. Yadin 33 
Lewis 1989: 126 segnala nel greco un predicato, !a-8(),eiat, forse da collegarsi all'ara
maico ytm' (yatma') «essere orfano» (su cuiJastrow 604a, ytm). 

3 Su cui gia sopra, 3.r. 
4 Fitzmyer 1970: 40. Diversa la valutazione di Eck 2004: 17 s. 



cui solo Ele'azar bar Ele'azar ricopre la funzione, qui non dichia
rata esplicitamente, di 'X,Etf)O'X.fl�O"'t"'fl�= I 

B_ab�t�a ha depost� coi:ne e scritto sopra, tramite il suo tutore in questo
gmd1z10 Ioudas figho d1 Khthousionos, che era presente e ha firmato. 

«lo Babatha figlia di Simonos ho fatto la deposizione tramite il mio tu
tore Ioudas �gli? di Khthousionos, contro Ioannes figlio di Eglas e Ab
doobdas figho d1 Ellouthas, tutori del mio' figlio orfano». 

In modo conforme alle sunnominate condizioni, io Eleazaros figlio di 
Eleazaros ho scritto a sua richiesta poiche lei non sa scrivere. 

Le sottoscrizioni aramaiche ai documenti rappresentano una 
prassi quasi generale: l'apparente eccezione dei PP. Yadin II e 16, 
le cui sottoscrizioni sono in greco, si spiega col fatto che si tratta 
di copie e non dei documenti originali: poiche, come abbiamo vi
sto, gli scribi erano tutti in grado di usare l'aramaico, la traduzione 
in greco delle sottoscrizioni doveva essere dettata da una regola o 
da una disposizione specifica; nel caso del P. Yadin 16, fu sottopo
sta a traduzione anche la nota con la ricevuta del prefetto. 2 Cio 
nondimeno, anche le copie erano firmate sul verso come i docu
menti originali, probabilmente per attestare l'autenticita della co
pia.3 

Un'ultima annotazione puo essere fatta, infine, sull'interesse 
che sta assumendo, negli ultimi anni, il confronto fra l' Archivio di 
Babatha e, piu in generale, fra i documenti greci del Deserto di 
Giuda e i testi del Nuovo Testamento: non solo per la comparabi
lita del loro contesto socio-culturale 4 ma anche dal punto di vista 
linguistico. 5 

1 Su cui si veda sopra, nota 9 r. 
2 Si _veda, per un tipo analogo di traduzione, ii P. XI:Iev/Se gr 61, in Cotton - Yar
dem 1997: 174-180. 
J H. Cotton, comunicazione citata in Oudshoorn 2007: 157. 
4 Calpino 2014: 62-68; Esler 2014. 
5 Mi limito a segnalare Wilcox 2002; Klauck 2006: 289-298; Porter 2010a e 201ob· 
Bazzana 2013, specialmente 29 s. 

' 

Elenco generale dei papiri ' 

PAPIRO ANNO CONTENUTO 

P. Yadin 1 94 obbligazione 
P. Yadin 2 99 vendita di palmeto 
P. Yadin 3 99 vendita di palmeto 
P. Yadin 4 99 atto di garanzia (?) 
P. Yadin 5 110 attestazione di deposito 
P. Yadin 6 119/120 accordo di usufrutto 
P. Yadin 7 120 donazione 
P. Yadin 8 122 attestazione di acquisto 
P. Yadin 9 122 idem(?) 
P. Yadin 10 122/125 ketubbah 
P. Yadin II 124 prestito su ipoteca 
P. Yadin 12 124 nomina di tutori 
P. Yadin 13 124 petizione 
P. Yadin 14 125 citazione 
P. Yadin 15 125 deposizione 
P. Yadin 16 1.27 registrazione di terreni 
P. Yadin 17 128 attestazione di deposito 
P. Yadin 18 128 contratto matrimoniale 
P. Yadin 19 128 donazione 
P. Yadin 20 130 riconoscimento di diritti 
P. Yadin 21 130 attestazione di acquisto 
P. Yadin 22 130 attestazione di vendita 
P. Yadin 23 130 citazione 
P. Yadin 24 130 deposizione 
P. Yadin 25 131 citazione e controcitazione 
P. Yadin 26 131 deposizioni 

LINGUA 

nab. 
nab. 
nab. 
nab. 
gr. 
nab. 
ar./nab. 
ar./nab. 
nab. 
ar. 
gr. 
gr., nab. 
gr. 
gr., ar., nab. 
gr., ar., nab. 
gr., nab. 
gr., ar. 
gr., ar., nab. 
gr., ar. 
gr., ar., nab. 
gr., ar. 
gr., ar., nab. 
gr., ar. 
gr. 
gr., ar. 
gr., ar. 

1 Per la traduzione dei documenti nabatei e giudeo-nabatei (PP. Yadin 1-4 e 6-9) si 
veda ii secondo volume (in preparazione). 
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P. Yadin 27 132 quietanza gr., ar. Archivio di Babatha 
P. Yadin 28-30 132? formula giudiziaria gr. 

P. Yadin 31 IIO? frammento di contratto (?) gr., ar. 

P. Yadin 32 ? frammento di contratto (?) gr. 

P. Yadin 32a ? frammento di contratto (?) gr. 

P. Yadin 33 125? petizione gr. 

P. Yadin 34 131? petizione gr. 

P. Yadin 35 132? citazione (?) gr. 



Nota al testo e alla traduzione 

Ciascun documento e inrrodotto da una scheda riassuntiva in cui sono ri
portate, nell'ordine, le seguenti informazioni: 

a) numero progressivo nella rac"-olta dei PP. Yadin;
b) luogo e data di stesura, se presente;
c) riassunto del contenuto;
d) lingua e scribi (se indicati o comunque identificati);
e) descrizione sommaria de! documento;
f) bibliografia di riferimento: editio princeps (Lewis 1989), in qualche

caso preceduta dall'eventuale edizione anteriore; seguono riedizioni e let
teratura secondaria di particolare rilievo per la lettura. 

I documenti sono in ordine cronologico; i frammenti privi di data o di 
datazione incerta sono riuniti alla fine. 

II testo greco segue l'editio princeps, da cui si discosta solo nei seguenti 
cas1: 

1. L'entita delle lacune, cosi segnalata:
[.] lacuna di una sola lettera, se non ricostruita; 
[ ] lacuna minima ma di entita non precisabile; 
[- - -] lacuna con perdita di almeno una parola; 
[ ] ampia lacuna, anche per mancanza del supporto (per es. in al-

to e/o in basso). 
Come gia si e accennato nell'introduzione, la maggior parte dei docu

menti e stata scritta con scarsa cura e ci e giunta in pessime condizioni, 
quando non in frammenti, piu o meno ampi. Per questa ragione, nel testo 
greco (cosi come nelle eventuali sezioni di questo in aramaico e nabateo) 
si troveranno frequenti indicazioni di lacune, abrasioni, correzioni, inte
grazioni, eccetera. In traduzione, una segnalazione altrettanto puntuale di 
queste mende e impossibile, quindi non si troveranno indicate le numero
se lacune ricostruite o di minore entita, comunque individuabili nel testo 
greco, al quale occorrera costantemente riferirsi. Non sono state riportate 
le letture dei frammenti piu minuti o isolati, per i quali si veda l'edizione 
di Lewis. 

2. Sono state lasciate con la medesima marcatura dell'editio princeps sia
le lettere che, secondo l'editore, erano visibili ma non riconoscibili (uno o 
piu puntini fuori parentesi), sia quelle riconoscibili ma solo parzialmente 
visibili (un puntino sublineare per le lettere greche; un circello sopralinea-



re per quelle aramaiche e nabatee). Le indicazioni dell'editore sono state 
generalmente rispettate anche quando, in base alle tavole o alle riprodu
zioni digitali dei papiri attualmente disponibili, in qualche punto la lettura 
potrebbe essere diversa. Non essendo questa una riedizione dei documen
ti, il lettore e invitato anche in questo caso a effettuare le opportune veri� 
fiche. 

3. Sottoscrizioni e firme sono state riportate in caratteri ebraici quadra
ti se in aramaico, in traslitterazione se in nabateo. In traduzione, per la re
sa dei nomi propri, data la varieta delle lingue e delle culture presenti nei 
documenti, il criterio e misto: nomi greci e semitici sono stati lasciati, in 
traslitterazione semplificata, come appaiono secondo la forma greca regi
strata nel documento; sono stati dati in forma italiana i nomi di imperato
ri, consoli e procuratori, lasciando in forma originale i nomi latini di per
sone comuni; per i pochi nomi nabatei vocalizzati nel testo, si veda invece 
l'introduzione (sopra, p. 28 n. 2). 

Abbreviazioni e segni convenzionali: 

ar. arama1co 
col./coll. colonna/colonne 
corr. 
ebr. 
err. 
fr./frr. 
gr. 
ill. 
1./11. 
lat. 
nab. 

correz1one 
ebraico 
errore/erroneo 
frammento/frammenti 
greco 
illeggibile 
linea/linee 
latino 
nabateo 

( scioglimento di abbreviazione, omissione 
(?) lettura o interpretazione incerta 
[ ] lacuna (vedi sopra) 
[ ] cancellato nell 'originale 
( ) errate aggiunte scribali o dittografie 
( » elemento aggiunto sopra la parola precedente o comunque in

posizione interlineare
\ lettura o traduzione alternativa di una parola (diventa / in parole

o nomi in caratteri ebraici, mentre \ indica la lettura alternativa
di una sola lettera).

Documenti greci 

P. Yadin 5
Mal).oza, 2 giugno 110. 

Attestazione di deposito. Y osef bar Y osef detto Zaboudos dichiara di de
tenere una somma appartenente a suo nipote Yesua' iunior, lasciata in de
posito da suo fratello defunto Y esua' senior. 

Greco. Del papiro restano solo due ampi frammenti, molto danneggia
ti, relativi alla sezione superiore e inferiore del documento (rispettivamen
te, frr. a e b ); si rilevano al recto due colonne di di versa ampiezza, di cui 
quella a sinistra ( col. 1) molto piu larga. Lewis segnala al verso tracce di 
firme dei testimoni, in greco e aramaico, non edite e di cui non si cono
scono immagini, delle quali e comunque presente l'elenco al termine della 
col. II. 

Lewis 1989: 35-40 {tradotto solo il fr. a della col. r), tavv. r-2. 

col. 1, fr. a

[e]pµri[vrim ] ... ov�[- - -]:ta[- - -] "t'fl![axatoe-]
xch-n Lia[t]aiou E7tt umhwv Mcipxo[u] ��Aouetotri[vou 'Opqi]t"t'oy [xai]
Koinou Ileooui:eaiou Ilptaxdvou, "t'YJ� oe: xa1[aa"t']�c:r�C?->[� "t'YJ�]
E1tapxda� hou� 7tE!J-7t"t'Ou E[v] Maw[�ot� "t']tj,v 1tepi Z[oa-]
pa, oµo�oyw hw 'Iwal)7t<JS "t'OY 'Iwa�1t[ou E7tt]J:taAouµ[e:vou]
Za�ouoo[ u] "t'wy ii1t9 Maw;wv [ ao ]t 'I ri[ aou "t' ]gy 'I ricr[ ou "t'ou]
iioeAqioy µou �y"t'o.Sev e:1[et]v cre 1tap' �[!-[Ot iipyup]iou µe:[Aava�]
'X,etAta xai [e]xa"t'ov etxgqt 1tapa.S�xri[v] 7:c.xy"t'wv y[1tapx6v-] 
"t'WV xai ci[p]yupiou xai 'X,[t]poypciqiwv oce[t]A�µa"t'O� xa[i o]a7:ci-

YTI� Epyacr"t'ripiou i:t�i "t'etµiJ� [o]Auv.Swv xa[i] ntµfl� OtVOU 
i:t�l 1'�tµiJ� qioiytxo� xai n[t]µiJ� EAaioy xai EX 1tav"t'o� 
1p67:gu µ�txpou xai µnc.xAou EX 7tC.XV"t'w[v] J.,v eupt.Sri 7:�-
"t'pet cr[o]u xai µot µe"t'��u µou xai a[u]"t'OU �pyupiou µe:Aaves 
'X,etA[t]ov EV xai EJ:ta"t'OV �rxocrt 7:eptcrq[o]"t'epgt y1te:p cipr.upiou µ�
�avas e1t1axoaiou� xai oe:xa ou� etA[lJ]cpev � !J-�"t'TIP aou �p-
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'Y.�P.f?V yaµtx9y 0U't"'(Jt; [o] v  e:fx [e:]v  xa1[a] '+YISJ"?U na-r[p ]6c; crou. 
Mt -r[ ou]-r6 crot . [ ]e:µe:[ ]x-ri � [- - - x ]A ripoy [ oµ - - -] 
[- --Jo-rt[-- -]. .. [- - -] 
[ ] 

col. r, fr. b 

[ 
J.iv �yopa:�aµe:v h[w] X�t [o 7tiX't"TiP O'OU - - -] 
�0i xwp tc; o[t]nAqiµa:1wv o[a]viou [-r]p twv o-rt o�qi �S [au-rwv ] 
[ xah� 8e:vy0-r[o]c; 8aµµav?c; xat 't"O &Hov -rpt't"OV I xa-ra Na
[- - -].e:A�ou [ ].awl.! -rou A�a O't"f fo-rtv iv &pyl.;'ptq.> µe:Aatvac; 
[- - -].��-[ o]uw [8]e:vva 8aµµ,a:vou &pyupiou ?YiVO:pta Tupta 
[- - -]?-0[ M- [ ] e:ty in[ ]wt[.] �vvea l'va owcrw crot 
[-ro npoye:JY.e0[µ]µ,ey[ov] &[ pyNf?fOV [-rou] Aqa] f!-C:ptq[w] crot 't"�c; auAa[c;] 
[- - -]. .. [- - -]1:c.[- - -]µa[- - -]-rqi [ n Jeo[ y ]e:yp0-
[µµevq.i] �f?Y.l.!eEi]CP. ['Iw ]�v[ OU] 1[ OU Ma h!.!-i?[ a w J; at oixat e:[ ] 

10 [- - -] •• [ Jn[.Jm[.]nA[- - -]?l.!1[- - -]q>!J-lJ 'Iou-
[- - -]�p')'.[upw]v [- - -]�p0[- - -]w.[- - -]po;:c[- - -] 
[- - -Jq- --J.0[-- -J.tri.[- --J.crri[-- -Ju x[a] t 
[- - -J.e:c;[- - -Je:0e:[- - -J?fs[- - -J-ral.!-
[- - -J.n[- - -].e:[- - -] .. [- - -]0 yu-
[ ] 

col. n, fr. a

[ ] 
[- - -].o .... [- - -] 

[- - -].e:v10[- - -]l.;'YJ-[- - -] 
[- - -]. &noo[ wcrw i]v -r[YJ] 
[ 't"�V] 7:poy�y(?[ aµµev ]!Iv [ 7tapaiJTiXlJV] 
[- - -] �pvricr?[- - -]-ro y[- - -] 
[- - -Jri �e:�0[- - -Jvw[- - -] 
-i?[ ri]�riv EV xp[- - -]. v.[- - -] 
µe:-rnµwv o[ t ];:c Ao9[ v] 1wv [- - -] 
xat Kaicrapt 0qau1qis x[- - -] 

ro npoyr::ypan1m x0\ .[- - -] 

, Trascritto due volte erroneamente in Lewis. 
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iJa au-8e:v1Ci]Sf Mt �vyu[ Yl - - -] 
µrf vatc; npoc; [ 't" ]au-ra 
, , 

e:mypaipri· 
'lwcrrinoc; 'lwcrrinou µ[.J-i?.aY.[ ] 
[.. x Jwµ ri 'lo!.!?[ J.. 0u-rric; xen
[- - -].oc; M[- - -] �;:c\ 't""fjc; ey 

[ ] 

col. n, fr. b 

[- - -] �a-80[- - -] 
[- - -] .. [- - -] 
'Oviac; �iµcu[ voc;] 8 .. �. [ 
µ[ a ]e-rupe:[ c;·] 
'lwcrrinoc; 'Iqia:VO!.! 
'EAe:a:�apo[ c;] '+ouoou 
�iµwv M0vouv[.]([ou] 
�(µ,w[ v - - -]0µ,a[-- -] 
�iµ,wy �[ iµ ]q>v?[ c;] 
'Iouoac; Kop0ivou 
[8e:]vvac; [ ].[- - -] 
[ ] 

(vari frr. non collocati) 

col. r, fr. a

[Tra]du[zio ]ne (?f [- - -] il tredicesimo di Daisios, sotto il conso
lato di Marco Salvidieno Orfito e Quinto Peduceo Priscino, nel
l'anno quinto dalla fondazione della Provincia, a Maoza di Zoara. 
lo losepos figlio di losepos soprannominato Zaboudos, abitante 
di Maoza, dichiaro che tu Ies[ous, fig]lio di Iesous mio fratello, 
dello stesso luogo, hai presso di me millecentoventi <<nere» di ar
gento 2 come deposito di tutti i beni in argento, dei contratti di de-

r La presenza de! termine l:pp.1JVE<O: non e certa, ma appare assai probabile. 
2 Sulle «nere», indicazione monetaria designata nei documenti in maniera instabile, 
almeno quanto al genere (p.e:Aavric;, iJ-EAaivac; o anche p.e:Aav Ev) e sulla loro contro
versa interpretazione, cf. Meshorer 1992; Lewis 1996a; Weiser - Cotton 1996: 278 
s.; Goldenberg 2007. 
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bito, spese per le botteghe, valore dei fichi, valore del vino, valore 
delle palme da dattero, valore dell'olio e di ogni genere di cose 
piccole e grandi, di tutto cio che si trovo appartenere a tuo padre e 
a me, tra me e lui millecentoventi «nere», oltre le settecentodieci 
«nere» che ha preso tua madre, ii suo denaro nuziale che aveva 
presso tuo padre Iesous. Questo per te [- - -] 

col. r, fr. b 

[- - -] dei quali abbiamo acquistato io e tuo padre [- - -] e senza le 
tre ricevute di prestito, 1 perche due di [ esse - - -] presso Thennas 
figlio di Thammanos e l'altra, la terza parte, presso Na[- - -] figlio 
di Azas, che sono in argento, «nere» [- - -] due Thennas figlio di 
Thammanos, denarii tirii di argento 2 [- - -] nove, affinche io ti dia
[- - -] ii gia menzionato argento di Azas e divida con te i cortili [- - -] 
ii summenzionato argento di loanes figlio di Makhuthas [- - -] 

col. II, fr. a 

(pochi frammenti) 

col. II, fr. b 

[- - -](?)[- - -] 

[- - -](?)[- - -] 

Onias figlio di Simo[nos - - -] 
testimoni 
losep figlio di loanes 
Eleazaros figlio di Ioudas 
Simon figlio di Manoun[n?]i[os] 
Simo[ n figlio di - - -] 
Simon figlio di S[im]ono[s] 
Ioudas figlio di Korainos 
[Th]ennas [figlio di - - -] 
[ ] 

1 Secondo Lewis (1989: 39) si tratterebbe di prestiti informali e, per questo, senza 
ricevuta. 
2 I denarii tirii appaiono anche nei PP. Dura 20 e 23: none ancora chiaro se fossero 
denarii coniati a Tiro o secondo la lega tiria: cf. Meshorer 1984; Lewis 1989: 40; Ya
din et al. 2002: 89-90. 
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P. Yadin 11 

'En-Gedi, 6 maggio 124. 

Prestito su ipoteca. Yehudah bar Ele'azar detto Kthusion, secondo marito 
di Babatha, riconosce il prestito di 60 denarii ottenuto dal centurione Ma
gonius Valens, sull'ipoteca di un terreno di suo padre Ele'azar. 

Greco, scriba loustinos. Documento doppio, firme dei testimoni al ver
so; copia dell'originale. 11 papiro e particolarmente danneggiato in corri
spondenza del testo esterno. 

Lewis 1989: 41-46, tavv. 3-4; Cotton 1996. 

testo interno 
' ' ' ' M ' 'A .,, I'"' r.i. '  'T ' e:m U7tCl.'tW\I IX\IS:toU XS:tr.toU AIXl-'ptwvoc; Xllt opxOUIX'tOU 
0!J�IX\ltll\lOU 1tP.[O] !ftiic; vwvwy fy[q.lwv €\I 'Evyaootc; xwµ. TI xup(ou Kai
aapoc;, 
'Iouoac; 'E).a�cxpou X.f)oualwvoc; 'Evyao"Ylvoc; Maywv(q.i Oucx[A]e:nt 
(EXIX't"O\l'tcxp)x( q.i) a1tde-ric; 1tpciJ-rYjc; µ.e:tAtllpiq.s 0p�xwv xaipe:tv· O!J,OAO
yw exe:tv xal 

' orpdAm aot €\I Mve:t ixpyup(ou Tuplou OYjVCXptiX [naa1Xp1XXOV'tll] «e��
XO\l't"IX)), ?! �tO"t\l 9"'tlX'tlJee:c; oe:i:e[ IX ],:tine:, €7tl iJ7to.f)�XT) :ii U7t1Xp'X,OUO"T) 
['E).a] IXUATJ 
'E).a�iipq.i X.f)oualwvoc; 7t1X'tp1 µ.ou �c; exw em-rpo7t�\I U7tO'tt.f)E\IIXt X!X[l 
ey]µ. ia.f)o[tv 7t1X]P.a 't"OU IXU't"OU 'E).a�ii[po]y, �c; IXUA'Y)c; yd-rove:c; iho ixvq.
"COAW\I O"XYj\llXt Xllt 'I "YjO"Ouc; Mavoewvgc;, ouae:oc; O"X"Yj\lllt Xllt epya-
a1fl[p ]19[ \I] :?9 q.u1[ OU 'E).a�cxpou] ,:t1X-rp9[ c; µ.o ]y, y9[ 't"OU] ixyopa xcil 
:E(µ.wv 
�fo.f).f)IXtOU, �OP.[pii] OOOc; XIXI 1tp1XtcrtOtoV, 0 IX('")'U('to\l 11,:tO�WO"W O"Ot 
xq.[).]iiy�atc; 'fova[ouaplat]c; [wu -ro[xou] -r]ou IXU't"OU houc;, 't"O\I oe: 't"O
XO\I 'X,OpYj')'.�O"W aot 't"OU IXU't"OU ixpyupfou XIX't"CX µ. 'Y)\IIX wi; -rci'Jv ( EXIX't"O\I) 

' OYjV�[p ]wv OYjVIXP.?[ \I e:]y, xq.l e�y am [µ. Jn �7t00WO"W 't"TJ wptO"!J,EVT)
1tpo[ .f)J�q!f(� xa.f)wc; 7tpO")'E")'plX7t'tllt -r[o OtXIX ]iov eq{-rllt] aot x-riia�[ llt 
xJeiia�q.! 1t[wAk!Y otg[txe:tv 't�]v IXU't�\I U7tQ.f)�XYj\l 'X.C!'P[k] 
.[.] . ....... . . .. i:e[al �] ,:tP.��[tc; fo-rat ao]t xq.[l -r]cj, [1t]q.e� agu xal 
[&nq.i 1tav-rl "Ccj, ot]ii aou � u1tip aoy i:e[ upiwc;] 
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IO 't"OU't"O 't"[o] ypexµ.µ.a 1tporpepont, ex n E[J,OU xal EX 't"WV U7t�px6nwy 
[µ.ou 1texn-n] 1texv[ 't"WV J c]',v XEX't"YJ[J,at i:c.�i q,y ��y 
emi:c,1�er1!)µ.at, 1tpexererOV't"t xup(wc;, 't"pOmp q, &v a!e'fi:at o ,:ceexererl!)[ v - - -] 

testo esterno 

e,:cl y[ 1tex't" ]l!'v Mave:lgu 'Axe:11,.(ou I')..a�p(wvos x�l Topxouex[ wu 
0Jn�avtavo[u 1tpo] l!-tcic; vwy<i'iv Ma(w[v] 
EV 'Evyaooic; xwµ. TI xup(ou Ka(erapoc;, 'Iouoac; 'E�[ a�J4e91.:' 
X ./)911[ er(w ]yo; 'E[ v ]')'.ao1Jvoc; Maywv(q.i 
Ou4�e:V't"t (exa't"OV't"exp )x( <p) er1te:lp1Jc; 1tpW't"YJc; µ.e:tAtap(ac; 0p�xwv 
x[a(]p�iv· 01!-9�9')'.W hm xal orpe:lAm 

15 erot ev Mve:t a.pyup(ou Tupiou OYJVexpta E��xov't"a, 01 e:leriy [ er ]1�Tflpe:c; 
oe:x�1tene:, fol u1to-
.f)�xTI 't"TJ u1tapxouer-n aUATJ EV 'Evyaooic; 'E)..a�expq.i x.a.011er11!'Y9S ,:c�1p( 

r ,, ' !!-Of.! YJc; e:xw e:m:eCJ-
1t�y y1t9't"t.a.H v ]at xal eyµ.ter.f)oi v 1tapa 't"OU au't"OU 'E)..�[�expo ]y, �c; 

auA'flc; ye:(1[o]ye:c; a.1to ava-
't"[o]�<i'iv eri:c,YJval xal 'lYJerOuc; Mayo[p]<i'iY9S, ouere:oc; erxm[al xal] 
�eyac:r1�pt0v 't"ou au't"ou 'E)..a�exp(o)u 
1ta't"poc; µ.ou, VO't"OU a.yopa xal l:[(]1!-l!)V Ma.f)�alou, �ge[pci o]ooc; [xal 
1tp]a[ter]/9[t]9v, 0 apyuptav 

20 a.1to9werw erot i:c,aAcivoatc; 'fovaouap(�tc; 't"<fl aU't"<f> he:; [�iJc;J �U't""YJS 
y,:c�1e:lac;, 't"OV oe: 't"Oxov 
XOPYJY�erw erot 't"OU au't"OU a.pyup!ou X�11l. µ. iJva we; 1w[ v] ixa't"OV 
?Ti[ vex ]pwv o[ YJ]yexpov 
EV xa't"ll. µ.iJva. Ell.V OE ergt !!-[� ll.7tOOwerw 't"]fi [wpterµ.hn 1tpo.f)e:erµ.(� 
xa W�s 1tpo[ ')' ]hpa-
[ 1t't"at 't"O o]ffxatO ]y fo[ 't"at erot X't"cxer.a.at XPcier./)at 7tWAe:tv OtOtXe:tV 't"�V 
au't"�V t'.mo.f)J"ili:c.ri[ V xJl!'e[k] 
[- - -]s, [xal � 1tpci�tc; ecr't"at erot xal 't"<fl 1tapex erou x ]�l �AAOJ ,:c�y[ 't"t] 
't"cj) otex 

25 [ero]y � y[1tep ero]11 xyp/ws 1[ou't"O 't"O ypexµ.µ.a 1tporpepont, ex 't"E e]µ.ou 
xal ex 't"wv 'E)..a�expoy 
1ta't"poc; µ.ou y1tap1[ o]y't"l!)Y [1texn-n] ,:i:4[ V ]11!'[ V ], M V xe:x't"�µ.e:.f)aJ i:c,�[t 
c1v e]�y EmX't"YJerW-
1!-f��, [ 7t Je4[ er Jiny't"t i:c,ye[(]wc;, 1p6,:cq.i q, &v [ a!Jen[ 't"at O 1tpexererwv,
xup] (as 't""YJc; µ.ter-

.a.were:wc; �c; c:ro[t] ... [ Ju eµ.(er-9wc:r�-
epµ. nve:la· ':J:911o�c; 'E)..[ a�expou] X .f)g[ uer(wv Joe; 1� a[ ]µ. YJV[ ] 
[ ] y1tW1Jxa 11.J:C.OAOu.f)w[c; 't"Otc; 1tpoye:yp]�[J,l!-�Y[otc;. eypexrpYJ Ota] 
':j:9yc:rn(y9y. 

firme sul retro 

I'afoc; 'Iou1,.t0c; :r:reoxAiJc; 
�aAAaioc; 'Iwexvou µ.exp't"( uc;) 
'Qy�ertµ.oc; 'fov ... OU µ.exp't"(uc;) 
'IwexvYJc; ...... y l!-4e1(uc;) 
'IwerYJ7tOc; �ae:t.OU [µ.ex ]g't"uc; 
�![J,WV �[(]µ.wyg[c; µ.exp't"uc;] 
0e:ci>99gos u!os M[ ]/ou µ.exp('t"uc;) 

testo interno 

Sotto il consolato di Manio Acilio Glabrione e Torquato Tebania
no, il giorno prima delle None di maggio, a En Gedi, villaggio del
l'Imperatore Cesare,' Ioudas, figlio di Elazaros Khthousionos da 
En Gedi a Magonius Valens, centurione della Cohors prima milia

.ria Thracum: 2 saluti. Dichiaro di aver ricevuto e di essere in debito
con te per [quaranta] sessanta 3 denarii di argento tirio, che corri
spondono a quindici stateri, contro l'ipoteca di un terreno a En Ge
di appartenente a Elazaros Khthousionos mio padre, e sul quale ho 
(avuto) da parte di Elazaros stesso potesta di ipotecare e affittare.4 

� Si �oti l'as:enza della datazione sull'era della Provincia di Arabia: essendo rogato 
1? Gmdea, 1 atto rec� solo la data consolare. Per comparazione, cf. in Cotton 1994b 
I altro frammento d1 atto dello stesso genere, ma di altra provenienza (Filadelfia/ 
Amman?), datato al consolato di A. Cornelio Palma. 
2 }...Ila, I. .4. e anche sotto, nel testo esterno, iJ.EtAtapia, (lat. miliaria ). Sulla Cohors
pnma mzlzana Thracum, attestata in Siria nell'88 e in seguito trasferita in Arabia, 
cf. Bowersock 1983: 107; Spaul 2000: 359.
3 Solo .. qui, .alla I. 3 de! tes:o interno, la somma indicata risultava inizialmente di 40 
denaru, pm cancellata scnvendo 60. Secondo Lewis (1989: 41) non si tratterebbe di 
un lapsus, ma di una correzione che tradirebbe un'irregoluita nella transazione: ii 
centurione avrebbe effettivamente prestato a Y ehudah solo 40 denarii, facendo scri

, vere 60 per ottenere interessi piu alti.
, 4 Oppure «usare e amministrare»: per l'espressione x,:iia..9at '.l(piia..9m 1tw1.eiv owixeiv 

(anche sotto, I. 23) e ii suo possibile precedente aramaico (lmqnh wlzbnh ... , in ef-
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I confini del terreno sono: a est l'accampamento militare 1 e Iesous 
figlio di Mandronos; a ovest l'accampamento e la bottega del gia 
nominato Elazaros, mio padre; a sud la piazza del mercato e Simo
nos figlio di Matthaios; a nord la strada e il presidio.' Ti restituiro 
il denario alle Calende di ge[nnaio] dello stesso anno; l'interesse su 
questo denaro invece ti paghero ogni mese nella misura di un de
naro ogni cento. Se non ti restituiro nella data stabilita, com'e sta
to stabilito, av[rai dir]itto di acquistare, usare, amministrare questa 
ipoteca senza [- - -] e avrai potesta di riscossione,3 tu e ogni altra 
persona che, a tuo nome o in tua vece, presenti legalmente questo 
documento, e che proceda legalmente nel modo scelto da quella 
stessa persona, su di me e sulle mie proprieta, quelle che ho gia ac
quistato e quelle che potrei ancora acquistare.4 

testo esterno (uguale al testo interno fino all'asterisco) 

Sotto il consolato di Manio Acilio Glabrione e Torquato Tebania
no, il giorno prima delle None di maggio, a En Gedi, villaggio del
l'Imperatore Cesare. Ioudas, figlio di Elazaros Khthousionos da En 
Gedi a Magonius Valens, centurione della Cohors prima miliaria 
Thracum: saluti. Dichiaro di aver ricevuto e di essere in debito con 

fetti «per acquistare e per vendere» ), cf. Lewis 1989: 15 (e si veda anche ii P. Yadin 
7, I. 17, da Lewis non utilizzato, in Yadin et al. 2002: 82), non accolto in Ouds
hoorn 2007: 162-164. II calco sul latino habere,possidere, uti,frui, licet, richiamato 
anche da Lewis, e ugualmente possibile. , Qui e altrove, oxr1v�. 
2 Alie 11. 6 e 19 1tpi:xtcriowv (praesidium). La presenza de! presidio a ridosso della 
proprieta di Y ehudah bene illustra, secondo Millar ( 199 3: 96), l 'intensificarsi in 
quegli anni della presenza romana nell'area: in realta, di Ii a poco, ii presidio si sa
rebbe spostato a Hebron e, infatti, in un documento de! 128 (P. Yadin 19) lo spazio 
dell'accampamento militare risulta vuoto (cf. Lewis 1989: 83; Cotton 2001b: 148 s.; 
Oudshoorn 2007: 158). Si noti come i confini de! terreno in tutti i papiri dell'archi
vio siano definici, nell'ordine: est, ovest, sud, nord; invece nei papiri egiziani l'ordi
ne e diverso e inizia dal Jato nord. L'inizio dal Jato est e considerato di tradizione 
semitica (Lewis 1989: 45). 

3 La formula sul diritto di riscossione e nota anche dai PP. Mur 114, 115 e P. Dura 
20, 21 e 22. 

4 In questa sezione conclusiva dell'accordo appare un'importante differenza fra ii 
testo interno, dove si parla di rivalsa, in caso d'insolvenza, su proprieta de! solo 
Y ehudah (II. 9-11 ), e ii testo esterno, dove allo stesso punto (II. 2 5-2 7) si chiamano 
in causa anche i beni de! padre Ele'azar, su cui inizialmente si era basato l'accordo. 
Lewis ( 1 989: 4 5) non attribuisce a questa variazione un significato particolare; Ouds
hoorn (2007: 161 s.) la considera intenzionale e la collega alla differenza dell'im
porto prestato. 

te per sessanta denarii di argento tirio, che corrispondono a quin
dici stateri, contro l'ipoteca per un terreno a En Gedi appartenente 
a Elazaros Khthousionos mio padre, e sul quale ho (avuto) da par
te di Ela[zaros] stesso potesta di ipotecare e [- - -]. I confini del 
terreno sono: a est l'accampamento e Iesous figlio di Mandronos; 
a ovest l'accampamento e la bottega del gia nominato Elazaros, 
mio padre; a sud la piazza del mercato e Simonos figlio di Mat
thaios; a nord la strada e il presidio. Ti restituiro il denario alle Ca
lende di gennaio dello stesso anno; l'interesse su questo denaro in
vece ti paghero ogni mese nella misura di un denaro ogni cento. Se 
non ti restituiro nella data stabilita, com'e stato stabilito, avrai di
ritto di acquistare, usare, amministrare questa ipoteca senza [- - -] 
e avrai potesta di riscossione, tu e ogni altra persona che a tuo no
me o in [ tua ve ]ce presenti legalmente [ questo documento] e che 
proceda legalmente nel modo scelto dalla quella stessa persona, su 
di me e sulle mie proprieta, quelle che ho gia acquistato e quelle 
che potrei ancora acquistare. (*) E avrai potesta di riscossione, tu e 
ogni altra persona che a tuo nome o in tua vece, presenti legalmen
te questo documento, e che proceda legalmente nel modo scelto da 
quella stessa persona, su di me e su tutte le proprieta, ovunque si 
trovino, di mio padre Elazar, sia quelle che abb[iamo acquistato] 
si[a quelle che po]tremmo ancora acquistare. 

Traduzione:' Ioudas figlio di El[azaros] Khtho[usion]os [- - -] 
ho ipotecato in modo conforme [a quanto scritto sopra. E stato 
scritto] da Ioustinos.' 

firme sul retro 

Gaius Iulius Procles 
Kallaios figlio di Ioanes, testi(mone) 
Onesimos figlio di Ian[ ], testi(mone) 
Ioanes figlio di (?) test(imone) 
Ioanes figlio di Sai[ ], [test]imone 
Simonos figlio di Simon[ os, testimone] 
Theodoros, figlio di Mi[ ], testi(mone) 

r Si tratta della traduzione della sottoscrizione originale in aramaico: ii documento 
e dunque una copia (cf. sopra, introduzione, p. 64, e Lewis 1989: 42; Oudshoorn 
2007: 156). 2 II nome ea malapena leggibile; la lettura e di Lewis. 
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P. Yadin 12

Petra, fra il 27 febbraio e il 28 giugno 124.

Nomina di tutori. Atto del consiglio municipale di Petra, con cui si desi
gnano due tutori per l'orfano Yesua' iunior, figlio di Babatha e del primo 
marito Yesua' senior: ii giudeo Yo}:ianan bar 'Egla e il nabateo 'Abd'obo
dat bar Illu!a. 

Greco, firme in nabateo e greco al verso; documento doppio, copia 
dell'originale. Nella parte inferiore, anepigrafe, il papiro e particolarmente 
danneggiato. 
Lewis 1989: 47-50, tavv. 5-6. 
Firme: Puech 1995: 39; Yardeni 2000, 1: 135, n: 58; Beyer 2004: 228. 

testo interno 

iyye:ypa.µ.µ.evov Xtlt a.v"t't�€�A 1J(J.EVOV XE(j)ClACltOU evoc; 1l.7t0 IXX"t'WV 
�ouA -rjc; Ile:"t'pa.iwv 
"t'-rjc; (J.1J"t'p07tOAEWc; 1tpoxe:tµ.evw(v) EV "t'cj:> EV Ile"t'pq. 'Atppoowriep Xtlt 
€0""t'tV xa.,8.wc; 
u1to"t'ha.x"t'a.t iv "t'ot(c;) i�w"t'epoic;. 

testo esterno 

iy(y)e:ypa.µ.µ.evov Xtlt a.ni�e:�A1J(J.EVOV XE(j)ClACltOU evoc; ho (l.X"t'WV 
((im"t'po1ti]c;) 

5 �oyA-rjc; Ile:"t'pa.icry "t'l]c; (J.1J1P07t0Ae:wc; 1tpoxe:tµ.evw(v) EV "t'cj:> 
EV Ile"t'pq. 'Atppooe:tcriep Xtlt €0""t'tV xa.,8.wc; U7tO"t'E"t'ClX"t'Clt" xa.l 'focrcrou
ou 'Iouoa.iou u!ou 'focrcrouou XW(J.1Jc; Ma.w�a. 'A�oo�oa.c; 
'Inou,8.a. Xtlt 'Iwi:ivl]c; 'Ey Atl. E1tpi:i'X,,8.1J EV Ile"t'pq. (J.1J"t'p0-
7tOA€t "t'lJc; 'Apa.�[ia. ]s 1tp[o "t'eaa ]i:ipwv xa.Aa.vowy [- - - i]-

10 wv E7tt u1ti:i"t'crv [M]a.y[i]ou 'Axe:tAtou f�q.�piwvoc; xq.t fq.
iou �e:��tx(i)9y T[o]p�oui:i"t'oy .. cr[.] .. "t'9yoy. 
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firme sul retro 
(1-4 in nabateo; 5 in greco) 

nwby br wit shd 
w'lw brqyn!Jrtt' shd 
'bd' bdt br shyrw shd 
'[bdmnwt]tw 2 br 'bd'ysy shd 
'A�oe:p;yc; �9uµ.q.[i]9y (?) 3 

µ.i:i(p"t'uc;). 

testo interno 

Copia autenticata 4 dell'estratto dagli atti 5 del senato di Petra la 
metropoli, esposti nel tempio di Afrodite a Petra.6 Ede affisso co
me (scritto) sotto nel testo esterno. 

testo esterno 

Copia autenticata dell' estratto dagli atti 7 del senato di Petra la me
tropoli, esposti nel tempio di Afrodite a Petra. Ed e affisso come 
(scritto) sotto: e di Iassous 8 il giudeo figlio di Iassous del villaggio 
di Maoza; Abdobdas figlio di Illouthas e loanes figlio di Eglas [- - -]. 
Fatto 9 a Petra, la metropoli d'Arabia, quattro giomi prima delle 
Calende di [- - -] sotto il consolato di Manio Acilio Glabrione e 
Gaio Bellicio T orquato [- - -]. 

firme sul retro 
(1-4 in nabateo; 5 in greco) 

nwby br wit, testimone 
w'lw br qyn!Jrtt, testimone 
'bd'bdt br shyrw, testimone 
'[bdmnwt]tw br 'bd'ysy, testimone 
Abdereus figlio di Soumaios 
tes(timone). 

1 Lenura di Puech, nota 7. 2 Lenura in Beyer. 

3 Puech, nota 8: :Eulla.[t](ou): sembra piu probabile la doppia). rispetto a iJ-· 
4 iyyEypc.tiJ-iJ-EVOV xa.l ant�E�A l]iJ-EVOV rende, com'e noto, la formula latina descrip-
tum et recognitum. 5 Nel testo 121to iixt"wv, anche alla 1. 4, sul latino acta. 
6 In quel tempo capitale della Provincia non era Petra, ma Bostra. 11 titolo di metro
poli, che indica uno status di capitale (cf. Bowersock 1991: 340 nota 7), fu concesso 
da Traiano nel 114 e mostra, comunque, ancora l'importanza della citta. 
7 Aggiunto in alto, sopra 121to iixt"wv: E7tt't"p07t'Yj�, «sulla tutela». 
8 Per Iesous. 9 E7tp<X')(.'8l] e la traduzione del latino factum. 
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P. Yadin 13
Mal}.oza, seconda meta del 124. 

Petizione al governatore della Provincia di Arabia. Copia della petizione 
di Babatha al governatore della Provincia riguardante i due tutori dell'or
fano Yesua', Yol,ianan bar 'Egla e 'Abd'obodat bar Illu!a, 

Greco; documento scritto transversa charta; parte superiore in cattivo 
stato di conservazione. 
Lewis 1989: 51-53 (manca traduzione), tav. 7. 

[ ] 
[- - - 1tpe:cr�]�y1� ����9"19Y a\l'tlCT'tflll't�yep &� tW(J-ll 
[- - - 1tixpa Bix�ix-Bix� �fµ.wv]o�.[.]. [ ]. lYl[ix]w'(ri, 
[- - -] .. [.].[.].[.]o.qe:[!,[!,EYO![ ]�"9!· .[.]. 
[- - -]. .[ ] ... [ ],:o .. [- - -].[.] eoCp [ x ]�v 

5 [- - -]v.[.Jry: ... 7t1XP.[ ] .. [ ]vo� 
[- - -]e:V.OIIX ... [ ] .. [ ].ep [ ].e:you 
[---] ,:o ov9µ.ix �y1ou xix[,:]� �fµ.[w]y9[�] 
[- - -];v 'Iw[ CJ" ]'!]7t0� q;o{Aepo� IXU'tOU €� 1of�s 
[- - -]. .[ ]. �)( 1wv u[ 7tll ]exoy,:wv 1[ w ]y 

IO [- - -] .. [ ]o. IXU1[0]\I .[.].,:t ..... [- - -] 
[- - -].xfy�t er ..... 'tOU [op ] CP,1XY9Y oy[o][!,ll 
[- - - &oe: ]�epcj'i IXU'tOU €\I q;y�AW(J-ll'tl &py[upfo]y 
[- - -] Xllt Ota µ.fpo[ u�] ,:[ OU opep ] ixvou e:.�[ ]v 
[- - -]xe:1poypciepwv �Y�· [ ] .. [ ]wv ... [ ] 

15 [- - -] . ."tJ![- - - (J-E]P.9Y� 1ou Ofll'f)IX\IOU �µ.1[ er ]y EX 1[ w ]v 
[- - -] .. (J-l]'tO[- - -]�(J![e:1]y (J-01 't?JY [ ] q;[1to]l.ny 
1[ W\I] �µ.1top; [x ]0[ \I - - -]�µ.e:y1. 'tl\l[ IX o]voµ.cicrix; 'ta� 01' or-
�[ OU] gepe: tHa�] ��op�w[ CTIXCT-i9]�t xixl 'tOU'tO 1? &pyuewv €\I ;[ x ]�v<j, 
&�IO'X.flECp €'X.0\l'tll, OU0�7t0'te: ,:poepiix 'I 11[ CJ" ]ouou eowxe:v, Xllt o! 

20 1tp9 [!, nvwv ,:e:qq[ cip ]wy �[ IX ] l  7tAe: tw �IX'tlXCT11X��\l'te:� E7tt'tf)07tOt 
[u1t]9 �OUAYJ� ,:0[v] Ile:,:e�[f]wv A�ooo�oix(�) EHou-Bix Xllt 'IC!'�\ll]� 
['Ey A]� oyo[e:] ix[ U'tOt 'tfl ]9CP,ill ,:9[u  op ]CP,ll\lOU eowxix[ v] �1 µ. � [!, [ 0\1 ]ov 
i?'!JYcip tix o�(?.I [xix,:a µ.]flyix, xix[ t  ot]a 10 µ.[� ]  &px�i[v] 1ixu[,:ix e:1J� 
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'tf)[ 0 J(J!?JV Xll't[- - -J�e:[  J .. ,:tixp[a J 10[ \I J.to[ Jw 
xi .. o .. v9[- - -J1oix[ Jti:11ix�.[. 1tpo Js ,:�v ou-
Y�!!-! y 1wv [ U7tllfl h[ 6 ]y[ 'tW ]y [ ix,ho ]9 1P9CP,l][- - -J q;; !9U
Cl"! [,:<j,J t?P.CP,�[vcj'>J ix11 .. [ J 9"9! wcr1[e: - - -J 
[- - -].[ J.[.J .. &pyu[ pw - - -J 
[- - -J.e: [- - -J ... v[.J1[ Ju .. [- - -J 

o [- - -JP.!9Y 1t[- - -]

01e:u,:uxe:1 xup1�.

( vari frr. non collocati)

[ J 
Richiesta al legatus Augusti pro praetore [- - - da parte di Babatha 
figlia di SimonJos (?) in Maoza. 
[- - -](?) 
[- - -J ha dato 
[- - -](?) 
[---](?) 
[- - -J (?) il suo nome secondo Simonos 
[- - -J (?) suo fratello Iosepos, dello stesso 
[- - -J (?) dei beni 
[- - -] (?) lui (?) [- - -J 
[- - -J (?) il nome dell'orfano 
[- - - a suo fra ]tello nella spesa del de[ nar Jo 
[- - -] e che riguarda le quote dell' orfano [-- -J 
[ - - -J dei contratti [ - - -J (?)
[- - -J (?) con [- - -J le quote dell' orfano la meta dei
[- - -J (?) registrare per me(?) la ricevuta
delle transazioni [- - -J (?) non ha mai dato i mezzi per il manteni
mento di Iesous e i tutori nominati da piu di quattro mesi dal se
nato di Petra, Abdoobdas figlio di Ellouthas e Ioanes figlio di Eg
las, hanno dato come mezzi per il mantenimento dell'orfano solo
due denarii al mese, ma questo non basta (neanche) per il vitto [-- -J

: (?) il valore dei suoi beni posseduti [- - -J (?) ritengono convenien
te per l'orfano [- - -] (?) 
[- - -] (?) 
[- - -](?) 



[---](?) 

Abbi fortuna, signore. 1 

, Lewis rileva che la formula di saluto oteu"ux,et xupte, aggiunta al margine inferiore 
de! papiro e preceduta da un ampio spazio anepigrafe, e di altra mano rispetto al re
sto de! documento. 

P. Yadin 14
Mal:10za, n/12 ottobre 125.

Citazione. Babatha chiama in giudizio Y ol).anan bar 'Egla, uno dei due tu
tori di suo figlio lesous. 

Greco, scriba Theenas (ricostruito); firme in nabateo, aramaico e greco, 
con i nomi riportati in cake al testo esterno; documento doppio con am
pie lacune lungo ii lato destro. 

Lewis 1989: 54-57, tavv. 8-9. 
Firme: Yardeni 2000, r: 136, n: 58; Beyer 2004: 229. 

testo interno 

i;, [f}tou� ey[ eh· Jou Atrrn[xpa:1:opo� - - -] 
[O]y��epi( o Ju 'Acnll[ 1:txou - - -]
[xll't"CX] ?� 1[o]y �P.!.f).[fl-OV - - -] 'T1tep�Ep€-
[ 't"llt]9y �HO[fl-E]you �;[ er ]P.d 1;[ 1:ap't"TJ - - -] em

:£5 �€�� l)f'-EVWY lf�P.1[ upwv - - -] MllVll�fl-OU 
1 9!� �7_t!'t"P01_t?Y llU't"[l)� - - -] 'IwaVTJ 'Iwcr�

[1t]9y 1(0]9 '�y�ll tY! [- - -] ihm 
(o]prpllVOU -;"[o]u Tn[crou - - -] OEOWXEVllt 
[ 't"cj, Utcj', fl-OU - - - Xll.f).a1tEp] 
[o)How ]J:tEV (' A�J???[�Oll� - - -] 7tllp-
€0p€UC11lt E7_tf ��f'-ll[ 1:]9[� 'I]9y[)..[o]y '�?Y�![llvou - - -] f1-YJ't"po1t6-
�;t 't"l)� 'Apll�tll� fl-E'X.p[t o� o]!llJ:t(JU(![ .f).J0[f'-EV - - -] 1:pt�ou-
[ V ]llAtep €7tt 'IouAt�y[ 0 J9 �7ta[pxou - - -] �lou fl-lJVO�
� d� 't"�V llU't"OU Ey)'.tCI't"ll Jt�P.[ OUCIIIXV ev IlE't"p� - - -]

testo esterno 

E't"OU� eva,;ou Au't"?J:'P.�1[ opo� T plltllVOU 'AoptllVOU K1Xtcr1Xpo�] 
�E�llCI't"OU, €7tt u1ta't"C!)V Mapx(ou] Qy��;p19y 'Acrtll1!i:t?9 1? [� Xll]f 
Tt't"IOU 'Axu)..dvou 1tpo 't"E(!?"�P.C!'Y EtOWV 'Oi:t1C!'�P.t<!)[V, Xll't"cx] 
oe: 't"OV IX.P.!#!f?Y T!lS [€1tllp'X.Elll� 'Apll�tll� E't"OU� e!xocrwu] 
f'-"!lVO� 'T1tep�Ep€'t"ll(ou �H[Ofl-EVOU 0ecrpet 't"E't"ap't"TJ Xllt Et-] 
xa�, ev Mllw'I:� 7t€pt Z[ollpllv, €7tt 't"WV em�E�AlJfl-EVWV] 



[J-Clp,upwv 1tapfoy�;[Ae:v Ba�a./).a �i[J-WVO½ ,OU Mava-] 
Ti[J-OU, Ota em,p61tou a�1tii½ ,]99oe: "t"OU 1tpiiyµ,[aw;] 
'louoa X ./).oucriwvo½, 'Iwiivr, 'lwcrri1tou "t"OU 'Ey Aa e:[ Vt "t"WV] 
xa1acr,aJenwv emw[61t](?JV Tricr?9 [u[cj) ClU"t"l]½ OV"t"t] 

2 5 [op }pavcj) "t"OU 'I YJO'OU U7t? �o[ UA hi½ 10v Ile:1e�i(?)[ v, Aeyou-] 
[ cr ]�· Ota ,6 q� U-Yi oe:[owxevat ,cj) J l;'[icj) [J-OU - - - ,cj) J 
au,0 opq:iav0 �� 9y . [ H J.e:cr,.[- - -J 
xa-Siim:p oeowxe:v , A�o99�oa½ 'EHo[ u }9a 9 XOA� n[ ya½ crou] 
ol a1toxri½, oto 1tapavye:Hw crot 1tae�ope:ucrat [e1tl �Ti[J-a-] 

30 ,o; 'louAiou 'louAtavou 'Y]')'E:[J-WVO½ ey Il�"t"Pl'.f [[J-YJ"t"p07tOAe:t] 
[ ,ri]; 'i\ea�;�; [[J-EXPt oi3 otaxoucr-9w[J-EV e:]y 10. e:v I_Iff,pi:f ,pt�ouva
°Aiq.i ] 
[ ,ri]; 9e:u,eea; fiµ,ee�; 1[ OU lliou [J-YJVO½ 'Y) e:1½ "t"l]V au,ou gvytcr,a] 
[ ]t ev Ile[ ,pi:f 7t ]�pou[ aiav - - -] 
[x]�i1te:p [ ] .. [- - -] 

35 [- - -].[- - -] 

[o]\ b:c[t�e:]�[A]YJ[J-evot [J-!Xp,ue[e:J;· 'Iwiiv1')½ Mal:'[ou}$[a] 
�a[J-[J-OUO½ Mavari[J-ou 
0aooato½ 0aooaiou 
'IwcrYJ7tO½ 'A vavia 

40 [ ]�½ ,\;�av99 (ben distanziati, alcuni segni di mano greca)

(resti di 2 /3 ll. in aramaico; in fine si legge forse: ktbh) 

firme sul retro 
(1 in nabateo; 2 in aramaico; J in greco; 4 in aramaico; 5 ill.) 

testo interno 

yw�n' br mkwt' shd 
ii'TtO cmo ,:::1 viot0 

f?�9ato½ 0a[oaiou] µ,iip( ,u½) 
"1i'Tt0 i'T'�m [i:::l] �ofr,• 

.[ )..[- - -) .. (?) 

[Nell'Janno nono dell'imperatore [- - -] Valerio Asiatico [- - -] se
condo il com[puto - - -] H yperbere[ tai]os chiamato Thesrei, quarto 
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[- - -] davanti ai presenti testi[ moni - - - di Manaemos] tramite il 
suo tutore [- - -] loanes figlio di losepos figlio di Eglas [- - -] del
l'orfano Iesous [- - -] aver dato [a mio figlio - - - proprio come] ha 
dato [Ab]doo[bdas - - -] di venire innanzi al podio 1 di Giulio Giu
liano [- - - in Petra) metropoli d'Arabia, finche non saremo ascol
ta[ ti - - -] nel tribunale del governatore Giuliano [- - - del mese di 
Dios) oppure durante il suo prossimo soggiorno [a Petra - - -).2 

testo esterno 

Nell'anno nono dell'impera[tore Traiano Adriano Cesare] Augu
sto sotto il consolato di Marco Valerio Asiatico per la [ seconda 
volta] e di Tizio Aquilino, quattro giorni prima delle Idi di otto
bre, oppure secondo il computo della [Provincia di Arabia] nel
l'anno ventesimo, il giorno ventiquattro del mese Hyperberetaios 
chia[mato Thesrei] 3 a Maoza di Z[oara, davanti ai] presenti testi
moni: [Babatha figlia di Simonos, figlio di Manaemos, tramite il 
suo tutore in questo giudizio Ioudas figlio di Khthousionos, ha ci
tato davanti al tribunale loanes figlio di Iosepos figlio di Eglas, [u
no dei] tutori per suo figlio Iesous orfano di Iesous stabiliti dalla 
curia di Petra, [dicen]do: siccome non hai dato a mio figlio [- - -] 
detto orfano [- - -] come ha dato il tuo socio 4 Abdoobdas figlio di 
Ellouthas, tramite (?) la ricevuta, percio ti cito innanzi al tribuna-

I L. l l' b:l ��!J,a[' Jo[ c;]. 
2 Giulio Giuliano e in realta Tiberio Giulio Giuliano Alessandro (Sartre 1982: 81). 
II soggiorno (nel testo 1tapoucria, «presenza») de! governatore a Petra non significa
che la citta fosse capitale: ii governatore romano si spostava nelle citta piu impor
tanti della Provincia per assistere alle assisi giudiziarie e la periodicita di questo 
spostamento (conventus) e indicata chiaramente poco sotto, ove si fa riferimento al 
suo «prossimo soggiorno» (e cosi nel P. Yadin 26: «ovunque venga a trovarsi»); cf. 
anche Marshall 1966; Bowersock 198 3: 86. Occorreva quindi, all' occorrenza, recar
si nel luogo piu vicino o conveniente per le parti. 

3 Come rilevato da Lewis (1989: 57), vie una piccola discrepanza fra la data secon
do ii calendario giuliano - quattro giorni prima delle Idi di ottobre, corrispondenti 
al 12 ottobre - e quella de! calendario macedone, dove ii 24 di Hyperberetaios cor
risponde al 11 ottobre. In generale, tuttavia, nei documenti di n secolo de! Deserto
di Giuda la concordanza fra ii sistema giuliano e quello macedone e abbastanza co
stante, anche se ovviamente non mancano gli errori: cf. Stern 2001: 39, 41 (con esem-
pi); Id. 2012: 291. 4 L. 28, xoH�ya, (!at. collega).



le' di Giulio Giuliano governatore, a Petra [la metropo Jli d' Ara
bia, finche non [avremo udienza nel tribunale] di Pe[tra] il secon
do giorno del mese di Dios oppure in occasione del suo prossimo 
soggiorno a Petra [- - -] (?). 

T estimoni presenti: Ioanes figlio di Makoutha 
Sammuos figlio di Manaemos 
Thaddaios figlio di Thaddaios 
losepos figlio di Anania 
[- - -]as figlio di Libano 

(resti di 2/3 ll. in aramaico; all'ultima linea, forse ktbh «ha scritto cio»)

(in greco) 

Ho scritto. 

firme sul retro 
(1 in nabateo; 2 in aramaico; J in greco; 4 in aramaico; 5 ill.) 

Y ol:iana bar Ma�u!a, testimone 
Sammua' bar Menal:iem, testimone 
Thadaios figlio di Thadaios, testimone 
Y ohsef bar I:Jananyah, testimone 2 

(?) 

, Qui, I. 3 1, i.v lie:[ 'tp� 'tpi�ouvaAiqi] la ricostruzione di Lewis con ii prestito tribu
nal non considera forse Eltt ��!J,<X[ 't ]o[ c;] al testo interno, I. 1 1. 

2 Nelle varie firme di questo testimone, che appaiono in vari papiri, ii nome e scrit
to invariabilmente ric:,,, (si vedano i PP. 15, 17, 18, 21, 22). La forma rici:,• (Yeho
sef) appare invece con certezza nei soli papiri 2 3 e 26 (per un altro personaggio Ye
hosef bar Mattat) ed e dubbia nel P. 20. Che Y ohsef non sia altro che una variante 
di Y ehosef/Y osef e dimostrato, proprio in questo documento, dal corrispettivo gre
co 'Iwa1j1toc;. Cosi come nel P. 14, nelle attestazioni a seguire sono state lasciate le 
forme che appaiono effettivamente nel papiro. 

P. Yadin 15
Mal:ioza, n/12 ottobre 125.

Deposizione di Babatha contro i due tutori dell'orfano Yesua', Yo}:ianan 
bar 'Egla e 'Abd'obodat bar Illura. 

Greco, scriba Theenas figlio di Sim'on; sottoscrizioni in aramaico e 
nabateo, firme in greco e aramaico (secondo altri, anche in nabateo). Do
cumento doppio in discreto stato di conservazione, vergato lo stesso gior
no e dallo stesso scriba del precedente, tranne la traduzione della dichiara
zione di Babatha alle 11. 32-3 5, scritta per suo conto da Ele'azar bar Ele'a
zar, la cui firma aramaica era forse fra quelle perdute di alcuni testimoni. 
Polotsky 1967: 46-49, n. 1, tav. 10; Lewis 1978: rn6-u2, n.1; Lewis 1989: 58-64, 
tavv. 10-12. 
Sottoscrizioni e firme: Yadin - Greenfield 1989: 139-140; Yardeni 2000, r: 137-138, 
n: 58-59; Beyer 2004: 229-230. 

testo interno 

[ewuc; EV Jti-rou Au-rox.pii-ropo[ c;] 'f pi:rnxyou 'Aoptcxvou Kcxlcrcxpoc; �e:�cx
O''tou, bd U7tlX'tWV Mtipx.ou OucxAe:plou ·�crtl'.X'ttX.OU 'tO � X.l'.Xt Tt-rlou 
'Ax.u).e:(vou 1tpo -re:crq-[11]-
[pwv e:1]?WV 'Oi:t:1!-)�plwv, J:'l'.X'F� OE 'tOV cxpt..9[J,OV 't�c; E7tcxpxe:lcxc; 'Apcx�l
cxc; houc; e:!x.ocr-rou [J, 'YJVOc; 'Y1te:p�e:pe:-rcxlou AE')'O[J,EVOU 0e:crpd -re:-ra:p'tTJ 
X.l'.Xt �!x.tic;, 
[iv Mcx ]w�Cf 1t;p� Zocxpcxv, E7tt -rwv im���� '!][J,Evwv [J,CXp-rupwv E[J,cxp-ru
po1tot�crcx-ro Bcx�cx-Bcx �i[J,wvoc; -rou Mcxvl'.XYl[J,OU x.cx-ra 'Iwiivoy '�wcr�-
[ 7tOU w J9 ']j:"(. �� [ x. ]ext 'A�OOO�?� 'EH9y-8cx fi:mpo1twv 'I 'YJO'OU 'I
'YJO'OU'tOc; u!ou 1'.XU't�c; opqicxvou, X.l'.X'tl'.XO''tl'.X..9EV'tWV 'ttj', 1'.XU'ttj', opqicxvcj, �7:t
-rpo-
7tWV y[ 7t0 J �?Y� �c; 'tWV Ilqe�;wy, ,:t[ ex ]e<?Y'tWV 'tWV l'.XU'tWV em -rpo1twv, 
AE')'OUO'l'.X' 0111 19 U[J,cic; [J, � oe:owx.�Vl'.Xt 'ttj', u!cj, [J,[ OU opqicxvcj,] 
[- - -] 'FP.?ql!l'.X 1tpoc; 'F�Y ?[u]ycx[!,ty (('F[ox.]ou), �P.Y.[u]elou l'.XU'!OU Xl'.Xt 'tWV 
Aomwv U7tl'.Xp'X,OV'tWV l'.XU'tOU X.l'.Xt [J,IXAtO''tl'.X 1tpoc; O[J,E!Atl'.XV �y �!x.oy[ O'l'.X] 
[- - - cxuhce [x.]cxt [J,� x[op]n[y]e:i"v l'.XU'ttj', 'tOX.OV 'tOU cxpyuplou e:1 [J,� 
'tp07tl'.XtEtX.OV EVl'.X e:lc; EX.l'.X'tOV OYJV!Xptcx, E'X,OUO'l'.X U7t1Xp'X,OV't1Z cxl;to-
[xpe:cx 'tOU't Jou 'tOU exp[ yup(o Ju oi E'X,E'tE 'tOU opqicxvou, Oto 7tpOE[J,l'.Xp'tUpo-



7t0tl]O"IX fva e:1 oox.e:i U[J-E:tV oouvai [J-Dt 10 &pyupiov 
[ot' acrcpaAiac; 1te:pt uno,{).+ixr,c; 't'W h U1tapx6nwv [J-OU "f..Opl]')'OUO"a ,6x.ov 
't'OU &pyupiou we; EXf.!,'t'OV 9r,v[a]eiw[v Ol]V!Xptv EV] 

10 [�[J-tcru, o-9e:v AIX[J-7tpwc; Otacrw}$ri [J-OU 6 u!oc; e:ux[apt]q,ou-y,a 
[J-!XX!Xptw,a,otc; x.atpoic; -Irr.[ e: ]µ,wv[ e:i]a; 'H OUAtO ]y ['louAtavou Yj')'E ]
[[J-WVoc;, ent o0 ne:pi ,Y)c; &ne:t,{).ap h.�[i]q.c; &noo6cre:wc; ,wv ,pocpiwv 
nap+i-y[ y ]�;�� 'Y.� ?1 Ba�a,{).a '1(?)4-Ytl [ ,]0. en[e:y Je[a[J-[J-Evep,] 
[eve:t 't'WV em,p61twv 't'OU opi:pav Jou. [x.at] «�! OE fl-Ti, fo-,q.t)> 't'OU't'O 't'O 
[J-1Xp,up07t0t'Y][J-IX [eye:ve:,o] e:lc; OtXIXtW[J-IX x.e:poouc; &pyupiou 't'OU opi:pa
[ vou - - -] 

testo esterno 

ewu[ c; EVIX't'OU Au,ox.pa,opoc;] T patavou 'Aoptavou Kaicrapoc; ���a
cr,9y, eni una,[ w h [Mapx.ou OuaAe:piou] 

r 5 [' Acrta't'tX.OU 't'O � x.at Tt,iou 'AxuAe:i]vou 1tpo 1[e:crcrapwv] �;owv 
['Ox],[ w�piwv, x.a,a OE 't'OV &pt,{).[J-OV 't''Y]c; enapxe:iac;] 
['Apa�iac; houc; e:lx.ocr,ou [J-lJVOc; 'Y]i:c�e[�e:Je[e:,aiou Ae:yo[J-e:vou 0e:crpe:]\ 
[ ,]�[ ,a]e[ ,ri x.al dx.ac;, EV Maw�q. 1te:pt] 
[Zoapav, E7tt 't'WV em�e:�A 1]]µ,e:vwv [J-!Xp,upwv E[J-1Xp,ye91tot+icra,9 
Ba�a,{).a �i[J-wvoc; ,ou Mava-
[ TifJ-OU x.a,a 'Iwavou 'Iwcr+iJnou 't'OU 'Ey Aa x.at 'A�o9o�oa 'EHou,{).a 
em ,p61twv 'l l]O"OU 'l l]O"OU't'Oc; 
[ ulou IXU't'Y)c; opcpavou x.a,acr ],a-9e:v,wv 't'Cfl au,0 6pi:pav0 u1t9 �?UA t�
1w-y I_Iqpaiw-y, 1tap6nw[ v] 

20 [ 't'WV au,wv em,p61twv,J Ae:youcra· Ota 't'O yµ,iic; [J-'Y] OE:O(?)J:tEVIXt 't'Cfl ut0 
[[J-OU Op](f!f.!-'Y0. 0.[.]e:-
[ ,poi:pia 1tpoc; 't''Y]V ouv ]aµ,t-y ,OX.OU [& ]e'Y.uei?Y [ au],ou [x. ]q.t [,wv] 
�9\7tW[ V] y[ 7t1Xp"f..OV't'WV IXU't'OU] 
[x.]q.[t fl-]4Htcr,a 1tpoc; O[J-EtAta]'t fo c ] ... [.]q.[ ] .. c J. [. x.at [J-'Y] 
"f..Opl]')'EtV IXU't'Cfl 't'OX.OV] 
19[u] &p[yup]/ou �[1 [J-'Y] ,po1tat]e:ix.o-y ¥-Yf.!- * �l:'f.!-10-Y ?m4e;q., �[xoucr]q. 
Yi:t4er?[ na J �si[ oxpe:a J 
1?[ U't' ]9y [,ou &pyupiou] 9� exe:,e: 't'OU opi:pavou, Oto 1tpOe:[J-ap,upo1tOtl]O"IX 
fva d oox.e:i 

25 yµ,�iv 99yvai µ,[ot ,o] �pyupiov ot' &cri:paAiac; {(?))> 1te:pt uno,{).+ix.r,c; 't'WV 
U1tapx6v,wv [J-OU xopl]-

[ y ]oucra 19xov 19u [ &pyupio ]y qic; ex.a,ov Ol]vq.eiwv OlJVapt v ?v �[J-tcru, 
o-9e:v AIX[J-7tpwc; otaqw-
-$[ TI [J-OU] ? uloc; E:Ulf.!-P.\?"1WV ,oic; [J-IXJ:t!Xptw,a,otc; x.atpoic; Yj')'E[J-WVe:[iac;]
'IouHiJ9y 'JouAtavou
Yj')'E[J-WVOc;, E7tt o0 1te:pt 't''Y]c; &ne:t-9apxe:iac; &nooocre:wc; 't'WV ,poi:piwv
nap+ivye:iAa i.yw Ba-
�a-9a 'Iwavri 't'Cfl 1tpoye:ypa[J-[J-E'YCJ.?, EVE:t 't'WV em,p61twv 't'OU opi:pavou. d 
oE fl-Ti, fo,at 

. 

,ou19 [ ,o [J-ap,upo ]i:c?tl][J-IX de; Otx.aiW[J-IX x.e:poouc; &pyupiou 't'OU opi:pa
vou �1 oto6ne:c; 
..... [.]. ... [e[J-ap],uponotricra,o Yi Ba�a,{).a we; 1tpoye:ypa1t,at ota 
em,p61tou au,r,c; ,ouoe: 
't'OU 7tp1X')'[J-IX't'O[c; 'Iouoou XJ,{).oucriwvoc; oc; 1tapwv u1te:ypm!ie:v. 
(di altra mano) Ba�a,{).ac; �t[J-WVoc; E[J-ap,upo1totl]O"IX[J-l](v) 
xq.1a 'Iwavou 'EyAa x.ai 'A(�o)ao�oa 'EHou,{).a em,pwnwv 'Hcrouc; 
u([)o(u) [J-OU opi:pavou ot' E7tt'tp07tOU [J-OU 'Iouoa 
Xa-9ouqiwvoc; &x.9�[ 0 Ju,{).Cpc; 't'Ec; 1tpoye:yp1X[J-[J-EVe:c; epfoacrtv. 'E).e:a;�apoc; 
'E).e:a�iieou eypa·�a U7tEp IXU't'Y)c; 
EpW't'l]�e:tc; Ota 't'O au1r,c; [J-'Y] e:(1)oe:va(t) 'YPIX[J-[J-IX't'IX. 
(della prima mano) x.ai E7tE�IXAOV,o [J-!Xp,upe:c; E7t't'IX. 

�., ',:i:i i'Tn:::i:::i 2nii'Ttv ·�p(�):::i 'i!n:::i:::i pi� rtvin:i ,:::i i'Ti1i'T" 
i'T:::in:i i'Ti1i'T" ::m:i ',z, 

'bd'bdt br 'ylwt' bmqmy wbmqm ywbnh bbry br 'gl' ktybt 
shdt' d' kdy 'l' ktyb 'bd'bdt ktbh 

i'Ti:::l =,o,;,• i':::l o:i',� ,:::i 3pn,•
6 OE ypayiac; 't'OU't'O 0e:e:vac; �t[J-WVOc; At�Aiipioc;.4 

firme sul retro 

(1-3 perdute, in aramaico o nabateo; 4 in greco; 5-7 in aramaico) 

, 1 In Yadin et al. 2002: �n::l::l. 
2 Con Y ardeni; erroneamente scritto nit0:"1. 
3 Con Yardeni; Yadin, Beyer: pm:i'. 

[- - -] 
[- - -] 

shd 5 / ii'Ttv [- - -J

4 E sulla stessa linea della seconda sottoscrizione aramaica. 
5 None chiaro se si tratti di aramaico o nabateo. 



0ix9�t<; 0ixoixiou µ.ap't'( u<;) 
ii'T[t'l i'T[']�m i::l �t:)i!i• 

4 5 ii'T[ti 1i]POti i::l noin 
[ii'Tt'] Pit'' i::l Pit'['] 

testo interno 

[Nell'anno no]no dell'imperatore Traiano Adriano Cesare Augu
sto sotto il consolato di Marco Valerio Asiatico per la seconda 
vol�a e di Tizio Aquilino, quattro giorni prima delle Idi di ottobre, 
oppure secondo il computo della Provincia di Arabia nell'anno 
ventesimo, il giorno ventiquattro del mese di Hyperberetaios chia
mato Thesrei, [a Mao]za di Zoara, alla presenza di testimoni. Ba
batha figlia di Simonos figlio di Manaemos ha chiamato in giudi
zio loanes figlio di losepos figlio di Eglas e Abdoobdas figlio di 
Ellouthas, tutori di suo figlio orfano Iesous figlio di lesous, nomi
nati tutori di suo figlio orfano dalla curia di Petra, alla presenza di 
questi tutori dicendo: Siccome non avete fornito a mio figlio [orfa
no i - - -] mezzi di sostentamento in proporzione al valore dell'in
teresse del suo capitale e del resto dei suoi beni e, soprattutto, in 
proporzione al tenore di vita che gli convi;ne, ma gli versate quale 
interesse sul capitale solo mezzo denario su cento denarii (mensi
li); siccome posseggo mezzi equivalenti al capitale dell'orfano che 
detenete, (vi) ho per questo chiamato in giudizio, (per sapere) se 
ritenete di darmi il denaro contro la garanzia di un'ipoteca sulle 
mie proprieta, e io forniro l'interesse del denaro i;iella quota di un 
denario e mezzo ogni cento denarii, con cui mio figlio sara mante
nuto adeguatamente. Rendendo grazie per i felicissimi tempi del 
governo di Giulio Giuliano, governatore, innanzi al quale Babatha 
ha chiamato in giudizio il suddetto loanes, uno dei tutori dell'or
fano, a causa del rifiuto di pagamento dei mezzi di sostentamento. 
Diversamente, questa deposizione servira come prova del (vostro) 
guadagno sul denaro dell'orfano perche dando [- - -] 

testo esterno 

Nell'anno [nono dell'imperatore] Traiano Adriano Cesare Augu
sto, sotto il consolato di [Marco Valerio Asiatico per la seconda 
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volta e di Tizio Aquili]no, quattro giorni prima delle Idi di ott[ o
bre, oppure secondo il computo della Provincia di Arabia nell'an
no ventesimo, il giorno ventiquattro del mese di Hy ]perber[ etaios 
chiamato Thesrei, a Maoza di Zoara, in pre ]senza di testimoni. 
Babatha figlia di Simonos figlio di Mana[emos ha chiamato in giu
dizio loanes figlio di lose]pos figlio di Eglas e Abdoobdas figlio di 
Ellouthas, tutori [ di suo figlio orfano] lesous figlio di lesous, no
minati tutori [di suo figlio orfano] dalla curia di Petra, alla presen
za di questi tutori dicendo: Siccome non avete fornito a mio figlio 
orfano i mezzi di sostentamento in proporzione al valore dell'inte
resse sul suo capitale e del resto dei suoi beni e, soprattutto, in 
proporzione al tenore di vita [- - -], ma gli versate come interesse 
del capitale solo mezzo denario su cento denarii; siccome posseg
go mezzi equivalenti al capitale dell'orfano che detenete, (vi) ho 
per questo chiamato in giudizio, (per sapere) se ritenete di darmi il 
denaro contro la garanzia di un'ipoteca sulle mie proprieta, e io 
forniro l'interesse del denaro nella quota di un denario e mezzo 
ogni cento denarii, con cui mio figlio sara mantenuto adeguata
mente. Rendendo grazie per i felicissimi tempi del governo di 
Giulio Giuliano, governatore, innanzi al quale Babatha ha chiama
to in giudizio il suddetto loanes, uno dei tutori dell'orfano, a cau
sa del rifiuto di pagamento dei mezzi di sostentamento. Diversa
mente, questa deposizione servira come prova del (vostro) guada
gno sulla rendita dell'orfano, perche dando [- - -]. Babatha ha de
posto quanto e scritto sopra, tramite il suo tutore in questo giudi
zio, Ioudas figlio di Khthousionos, il quale era presente e ha fir
mato. (di altra mano) lo Babatha figlia di Simonos ho fatto la depo
sizione tramite il mio tutore Ioudas figlio di Khthousionos, contro 
loanes figlio di Eglas e Abdoobdas figlio di Ellouthas, tutori del 
mio figlio Iesous, orfano. Conformemente alle suddette condizio
ni, io Eleazaros figlio di Eleazaros ho scritto a sua richiesta poiche 
lei non sa scrivere. 

(della prima mano) Ed erano presenti sette testimoni. 

93 



(sottoscrizioni: I e 3 in aramaico; 2 in nabateo) 

( 1) Y ehudah bar Kthusion tu tore di Babatha. In mia presenza
Babatha ha testimoniato 1 tutto cio che e scritto sopra. Y ehudah lo 
ha scritto. 

(2) 'Abd' obodat bar Illu!a, In mia presenza e in presenza di Yo-
1,ianah, mio socio, bar 'Egla, e stata scritta questa testimonianza se
condo cio che e scritto sopra. 'Abd'obodat lo ha scritto. 

(3) Y ol,ianan bar Aleks, per mano di Y ehosef suo figlio.

(in greco) 

Colui che ha scritto e Theenas figlio di Simonos, librarius. 
2 

firme sul retro 
( r-3 perdute, in aramaico o nabateo; 4 in greco; 5-7 in aramaico)

[- - -] 
[- - -]
[- - -J testimone 
Thadais figlio di Thadaios, test(imone) 
Y ohsef bar I:Ianan[ya Jh, [ tes ]timone 
Tomah bar Sim'[on, tes]timone 
[Y e]sua' bar Y esua', [testimone]. 

r Con Y adin e Y ardeni, n;;iro, Lewis accoglie la modifica di Greenfield (in Y adin -
Greenfield 1989: 140) n;ro;i, «ha confermato». 
2 L. 38, At�),cipwi;: anche ai PP. Yadin 17, 18, 20, 21 (ricostruito), 22.

ro 

P. Yadin 16

Rabbath Moab, 2 e 4 dicembre 127. 

Registrazione di terreni. In occasione de! censimento indetto dal governa
tore della Provincia di Arabia, Babatha e ii secondo marito Y ehudah, in 
qualita di tutore, dichiara ii possesso di proprieta agrarie in Mal).oza. 

Greco, scriba ignoto; una mano diversa alle II. 36-38; firme in nabateo. 
Documento doppio, papiro in ottimo stato di conservazione, copia del
l'originale. 

Lewis 1989: 65-70, tavv. 13-14. 
Firme: Puech 1995: 39 nota 10; Yardeni 2000, 1: 139, n: 59; Murphy 2002: 534-536, 
tavv. v1-vn; Beyer 2004: 2 3 r. 

testo interno 

E')'')'qpaµ.µ.e:vov x.ixt &nt�e:�A YJ[J,E'IO'I &nirparpov m't'ax.iou &1eonarpiJi; 
1epox.e:tµ.EVYJ<; E'I 't'TI Ev-Sa.oe: �IX(JtAtx.n, x.at EO"'t't'I wi; U7CO't'E't'IXX.'t'IXt. 

testo esterno 

E')'')'e:ypaµ.µ.evov X!Xt (l'/'t't�e:�AYJ[J,E'IO'I (l'l't't')'f)IX(j)O'I 1max./ou (l7t0-
'YP�(J)TI; 1:cP.9J:tE:\[J,E'IYJ<; b 't'TI ev.fJa.oe: �IX(JtAtX.Ti, X!Xt EO"'t't'I wi; 
U7tO't'E't'IXX.'t'IXt. E7tt Au't'ox.pa.'t'opoi; Kaicmpoi; .fJe:ou T patavou Ifop.fJtx.ou
':'\OU .fJe:ou Nifpoua UtW'IOU Tpatavou 'Aoptavou �e:�IX(J't'QU &pxte:pewi; µ.e:

')'tO"'t'OU OYJ[J,1XflXtX.T1<; E�oucriai; 't'O OWOEX.IX't'O'I umhou 't'O 't'f)t't'O'I, E7Ct 
U7C(l.'t'(t)'I Ma.px.ou fa(ou)iou faAAtXIX'IOU X.IXt Tt't'OU 'A 't'E:tAtOU 'Pourpou 
Tm-
avou 1tpo 't'e:(J(J(l.f)W'I 'IW'IW'I �e:x.e:µ.�piwv, X.IX't'll. OE 't'O'I 't'"YJ<; veai; 
E7Capxe:iai; 'Apa�iai; &pt-8µ.ov houi; Oe:u't'epou EtX.OO"'t'OU [J,YJVO<; 'A1te:A
AIXtOU hx.atoe:x.1hn E'I 'Pa��a.fJµ.w�oti; 7tOAEt. a7t0't't[J, �cre:wi; 
'Apa�iac; hoµ.evYJi; U7CO Tt't'OU 'Ave:tviou �e:�cr't'tOU <Dt-wpe:ne:ivou 
1epe:cr�e:u't'ou �e:�acr't'ou &ntcr't'pa't'�')'OU, Ba�.fJa �iµ.wvoi; Maw�"Y]'i� 't'lJ<; 
ZoixpYJ'l"YJ<; 1te:pt[J,E't'pou IIhpai;, olx.oucra E'I loioti; E'I IXU't'TI Maw��. 
(l7t0')'pa.rpoµ.�; & X.EX.'t'YJ[J,IXt, (JU'V7t1Xfl0'1't'O<; µ.ot Em't'p07tOU 'Iouoa.vou 
'E).a�a.pou x.wµ. YJ<; Alvraoowv 1ee:pt 'Ie:pe:txou'V't'IX 't'l]<; 'Iouoaiai; ol-
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20

35 

xounoi; ev 1oioti; ev c.dr,n Maw½c r xrptov cpmvixwvoi; iv opimi; 

Maw½WV AE"(O(J-EVOV A'Aytcptaµ.µ.a cr1topou xprn9rji; mhou evoi; 

xa:�wv "t"ptwv "t"EAouna cpoivixoi; crupou xai µ.Eiyµ.a"t"oi; cra:'!a OExa-
7tEV'!E 7tl'.l"t""f)"t"OU mha oe:xa O""t"E(fll'.lVtXOU µ.e:Aav EV AE7t'!(X "t"pta:xov-
'!a "(Et'!OVE<; oooi; xat {)a.'Aacrcra, X1)7tOV cpotvtxwvoi; iv opioti; Ma
W½WV AE"(O(J-EVOV A'Aytcptaµ.µ.a cr1topou xpEt{Jrji; xa.�ou evo(i;) '!EAOUV
'!(l '!WV "(Etvoµ.e:vwv xa{)' hoi; xap1twv µ.e:poi; �µ.tcru "(Et'!OvEi; 

µ.ocrxantX"YJ xupiou Kaicrapoi; xat {Jii'Aacrcra, X1J7tOV cpotvtxw-
voi; EV optoti; Maw½WV AE"(O(J-EVOV BayaAyaAa cr1topou xpEt{Jrji; 

cra.'!WV "t"ptwv "t"EAOU\l'!(l cpoivtxoi; crupou xat voapou xopov EV(l 
7tl'.l"t"YJ'!OU xopov Eva O""t"E(fll'.lVtXOU (J-EAaivai; "t"pEi'i; AE7t'!a "t"pt-
a:xona y�f19't�[i; xA]YiP.9't9(J-Ot 0"f)craiou �a�ax� J:(l'.lt
'Iaµ.t'! Mav{Jav,.9ou, X1J7tOV cpotvtxwvoi; iv optoti; Maw½WV 
AE"(O(J-EVOV BYJ·.9cpaapata cr1topou xpw.9rji; O"IX'!WV Erxocrt "t"EAOUV-
1a cpo(vtxoi; O"UP.[ 0 Ju i:t�t voapou xopoui; "t"pEi'i; 7tl'.l"t""f)'!OU J:(Op9y[ i;] 
ouo O""t"E(fll'.lVtXOU (J-EAaivai; OX'!W AE7t'!a "t"Ecrcrapa:xona 7t�'t1� 'Y.�i
'!OVE<; 0aµapri 0aµou xat oooi; . epµ "fJVEta tmoypacp'iJi;· Ba�-
{)a �iµwvoi; oµ.vuµ.t '!ux,iv xupiou Kaicrapoi; xaAfi 7ttO"'!Et a1toyE-

' ' ' [ ] 'I 5:- ' 'E"' '( ' ' ' [ ] I 'Y.P.�1:/!1�1 �i; 7tp0"(E"(p�,:c '!(l ;. . OUOClVYJ<; . 1;-a;,ap9y E7tt"t"P.97tEU cr � xat 
Eypa-
'}a IJ7tEp aih'iJi;. (di altra mano) epµ ,ivda IJ7tOypacp'iJi; '!OU i1ta:pxou· 
IlpEicrxoi; �,:tapxoi; 
t7t7tEWV ioE�IX(J-YJV '!Ti 1tpo µ.tiii; vwvwv �ExEµ.�piwv IJ7t(l'!tai; I'aAAt
i:t[av]9u [xai Tmavo]y. 

firme sul retro (in nabateo)

'bdw br mqymw shd 
mntnt' br 'mrw shd 
'wd'l' br 'ndryh (?) 2 shd 
ywpn' br 'bd'bdt mkwt' shd 
shrw !Jr mgdyw (?) J shd 

(all'angolo destro superiore de! retro) �n:i:i

r Y ardeni, Beyer: 'bd' l.
2 Lettura di Puech; Yardeni, Beyer: '!Jarnh. J Puech: mgyrw.

testo interno
Copia autenticata del documento di registrazione,' esposto qm 
nella basilica; 2 ed e affisso come (scritto) sotto. 
testo esterno
Copia autenticata del documento di registrazione, esposto qui nel
la basilica, ed e affisso come ( scritto) sotto. Durante il regno del
l'Imperatore Cesare, figlio del diva Traiano Partico, n\pote del di
va Nerva, Traiano Adriano Augusto pontefice mass1mo, con la 
dodicesima tribunicia potestate, console tre volte,3 sotto il conso
lato di Marco Gavia Gallicano e Tito Atilio Rufo Tiziano, quattro 
giorni prima delle Idi di dicembre, oppure s�cond_o il �o�puto
della nuova Provincia di Arabia nell'anno vent1dues1mo, 11 g10rno 
sedicesimo del mese di Apellaios, nella citta di Rabbath Moab.4 In 
occasione del censimento dell'Arabia condotto da Tito Aninio Se
stio Florentino 0/egatus Augusti pro praetore 5 (io) Babtha [sic] figlia 
di Simonos di Maoza nella Zoarene della circoscrizione di Petra, 
abitante nella sua proprieta nella stessa Maoza, registro cio che 
posseggo, essendo presente con me il mio tutore I�uda�es �glio_ di
Elazaros del villaggio di En Gedi nel distretto d1 Genco_ m Gm� dea 6 abitante nella sua proprieta nella stessa Maoza. N e1 confim 
di Maoza, una piantagione di datteri chiamata Algifiamma: 7 di se
mina d'orzo di un saton (e) tre kaboi 8 di cui paga come imposta 
1 Secondo Migliardi Zingale 1999: nota 23, av'tiypaq,ov m'taxio� indicherebbe piu
precisamente l'albo delle dichiarazioni censuali esposto al pubbhco.
2 LI. 2 e 4 �a,nAix+i (lat. basilica). . . . . 3 Adatta in greco la titolatura ufficiale adrianea: lmperator Caesar _dzvz Trai_am Par
thici filius divi Nervae nepos Traianus Hadrianus �u�ustus pontif�x maxz�us trz
buniciae potestatis XII consul II I, riportata da Lewis direttamente m traduz1one .. 4 Una delle quattro principali citta dell'Arabia romana, chiamata anche Rabba, d1-
stante circa 40 chilometri da Maoza (Bowersock 1983: 179).
5 Gia noto dall'iscrizione posta sulla sua tomba a Petra (CIL III 87)

_- . . .6 Sulla possibile appartenenza di 'En-Gedi al distretto amministrauvo _d1 Genco m 
quel periodo, suggerita dal passo, cf. Isaac 1992: 67-70 e (contro Lewis 1994: 244)
Id. 1998: 177 s.; d. anche Cotton 1999c. . 7 Lewis 1989: 69, spiega ii toponimo dall'aramaico '�l gif yamma, «sulla nva de! 
mare»· si veda anche ii commento in Cotton - Yardem 1997: 165. 
8 m:xw: corrisponte all'ebraico se'ah, i_nisur� �i cap�cita par! a_ circa 13 litri; xa�o, 
corrisponde all'ebraico qav, nelle font1 rabb1mche circa 1,2 htn.
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quindici sata di datteri siriani e misti, e dieci sata dei (datteri) suc
cosi I e come imposta per la corona una «nera» e trenta sessante
simi, confinante con la strada e il mare; nei confini di Maoza, una 
piantagione di datteri chiamata Algifiamma, di semina d'orzo di 
un kabos, di cui paga come imposta la meta dei frutti che crescono 
ogni anno, confinante con la proprieta Moschantike 2 dell'Impera
tore Cesare e il mare. Una piantagione di datteri entro i confini di 
Maoza; una piantagione di datteri chiamata Bagalgala,3 di semina 
d 'orzo di tre sata, di cui paga come imposte un koros 4 di datteri 
siriani e noarii, 5 un (altro) di (quelli) succosi e come imposta per la 
corona tre «nere» e trenta sessantesimi, confinante con gli eredi di 
Thesaios figlio di Sabakas e Iamit figlio di Manthanthes. Una pian
tagione di datteri entro i confini di Maoza chiamata Bethphaaraia, 
di semina d'orzo di venti sata, di cui paga come imposte tre koroi 
di datteri siriani e noarii e due koroi di datteri succosi,. e come im
posta per la corona otto <<nere» e quarantacinque sessantesimi, 
confinante con Tamar figlia di Thamos e la strada. Traduzione 
della sottoscrizione: 6 io Babtha figlia di Simonos giuro per la for
tuna dell'Imperatore Cesare di aver registrato in buona fede quan
to e scritto sopra. lo Ioudanes figlio di Elazaros fungevo da tutore 
e ho scritto per lei. (di altra mano) Traduzione della sottoscrizione 
del prefetto: 7 Prisco, praefectus equitum, ho ricevuto il giorno pri
ma delle None di dicembre sotto il consolato di Gallicano [e Ti
zian]o. 

r Plinio (Natura/is historia r 3,48), che ricorda i datteri «siriani» come di qualita in
feriore (plebeiae), menziona anche i datteri patetae, dall'aggettivo 1tcn-r1,6c;, defini
zione nota anche da documenti egiziani e in passato intesa come «pigiato»; ma che, 
piu verosimilmente - con Mayerson 2001; e cf. gia Broshi 1992 - indicava solo ii 
frutto particolarmente succoso di una speciale varieta di dattero, da raccogliersi 
prima che si rompesse sull'albero. Va rilevato come ii pagamento delle imposte av
venga anche tramite la cessione dei datteri stessi. 
2 Lewis 1989: 70, avanza varie ipotesi sul toponimo (forse da µ60-xoc; «muschio», o 
«giovane piantagione» ), ii cui significato rimane comunque incerto. 
3 Come gia rilevato da Lewis 1989: 70, ii nome greco ha qui incorporato ii prefisso 
b- dell'aramaico bglgl', «in Galgala», vero nome de! sito. , 
4 L'unita di capacita xopoc; (ebr. qor) e un'altra indicazione metrologica per liquidi, 
ma di valore incerto, fra i r 3 5 e i 22 5 litri. 
5 Altra qualita di datteri, chiamati noarii o naarii, dalla localita di Na'aran (Naara, 
Noara) a nord di Gerico, su cui cf. Mayerson 2001: 226 nota 4-
6 Come al P. Yadin 1 r. 7 Come sopra; qui l:pµ rivda •'.moypaqi11c; ,ou i;;a:pxou. 

Firme sul retro (in nabateo) 

'bdw br mqymw, testimone 
mntnt' br 'mrw, testimone 
'wd'l (?) br 'ndryh (?), testimone 
yw�n' br 'bd'bdt mkwt', testimone 
shrw br mgdyw (?), testimone. 

(all'angolo destro superiore del retro [in aramaico]) Babatha. 



P. Yadin 17
Mal:10za, 21 febbraio 128. 

Attestazione di deposito. Yehudah bar Ele'azar, secondo marito di Baba
tha, dichiara di aver ricevuto in deposito da Babatha trecento denarii. 

Greco, scriba Theenas figlio di Sim'on; sottoscrizione in aramaico se
guita dalla firma dello scriba, firme sul retro in aramaico. Documento 
doppio con lacuna principale fra ii testo interno e quello esterno, con per
dita rispettivamente di 4 e 2 11. 

Lewis 1989: 7 1-75, tavv. 15-16. 
Sottoscrizione e firme: Yadin - Greenfield 1989: 14 1 ;  Yardeni 2000, 1: 140, 11: 59; 
Beyer 2004: 231-232. 

testo interno 

bt[t uJmii;wv IIou,:cAe:iou Me:mAtOU Nbtwvoc; 1:'0 � XIXt Mapxou 
'Avviou Aipwvoc; 1tpo OE:XIX XIXAIX\/OW\/ Mixp-
,;(wv, &pt-8µ.qi 0� i;r,c; vfoc; E1tixpxe:iixc; 'Apixpiixc; OEU't'e:pou e:lxocri;ou 
ilucr,;(e:)pou EXTfl E\/ Mixw-
;qf ,:c�pt Zoixpixv, �,:et 1Yi) ��� YI?"��) xixt (cruv) e:u99x+,cr�wc; wµ.o).oy+,
crix,;o 'Iouoixc; 'EAEIX�apou 1:'0U XIXt 
[XW?':lcriwvoc; Atvyixorivo; 1tp[o Jc; Bixpix-&�y �iµ.wvoc; loiav yuvixixixv 
IXU't'OU, ()"U\/7t1Xpov-
1[ oc; ix Ju,;n E7tt1:'p07tOU 1;9yoe: 1:'0U 1:P.�Y��'t'O) "J.!l:ptv 'foxwpou 'I ricroy, 
;:t�\/1:'Ec; ev-8aoe: 
i:t�[,; Jixµ.e:v9y[ 1:'E J), wcr,;� 1:'0\/ 'Iouoixv he:[ cr ]xl)J:(S:\/IXt 7t1Xp' IXU't'r,c; ((de; 

Aoyov 7t�pix-&+,xric;» &p--r.[ u Jeiou XIXAOU ooxi-
µ.[ 0 Ju voµ.[icrµ.ix J,;oc; oriy�piwv 't'ptixxocr[iJ�v ((i1tt ,;qi IXU't'OV)) 1 exm 
ixu1a XIXt oqie:i��[tJv E\/ 1tixpix-&+,-
X'fl µ.e:xpt oi3 &v "J.P.Qy[ou oo�ri 1:'Y) BixPix·.9CfJ fi qJ &v ?;' �y[i;r,c; � u1te:p 
ixuhn) 7:pacrcro\/1:'t 
[&1tixmiv 1:'0'1 IXU't'O'I 'Iouoixv ,;a ,r,c; 7t1Xpix],Dfi[xric; ((1tpoye:ypixµ.µ.e:vix 
or,vaptix}. XIXt 1:'!l:OE eav a7t1Xt1:' J9yµ.�y9c; b 'Iou-

1 Scritto em 'CO au-rov: anche al testo esterno, I. 26 ( corretto in en tram bi i casi). 

IOO 

JO [oixc; !1-Yi ei;oiµ.wc; a7tOOOt, XIX't'a 1:'0\/ vo]�O'I 1:'YjS 7t1Xpix�fii:t[ ric;J H voxoc; 
fo J1ixt &7:[ 0 J-
9?YY�f [ IXU't'Y) TY]\/ 1tixpix-&+,xYj'I Ot7tA Yj\/ µ.e:,;a PAapouc;, IJ7tEU-8uvoc; OE XIXt 
,;qi i;r,c;J 
[ 7t1Xpixvoµ.iixc; 1:'W\/ 1:'0toU't'W'I E\/XATi!J-IX't't, ye:t'IO J��vric; OE 1:'YI[ c; 1tpa�e:wc;J 
[ 1:'Y) IXU't'Y) Bixpix-&Cf � ,;qi U7tEp ixui;r,c; 1tpoqie:pont 1:'YiV cruvypixqi�v 1:'IX
ui;r,v a7tO 1:'E J 
['Iouoou XIXt 1:'W'I IJ7t1XPX0\/1:'W\/ IXU't'OU 7t!l:'11:''fl 7t!l:\/1:'W'I, div 1:'E exe:t XIXt 
div &v emx,:-+,-J 

I 5 [ O''Y]'t'IXt xuptwc;, ,;pomp qJ iiv IXtpr,1:'IXt O 1tpacrcrw\/ 1:'�\/ e:tcr7tp1X�t'I 7tOte:i
cr'81Xt. J 
[1ticri;e:t btripwi;r,-Dri xixt &v-&wµ.o).oy+,Jr, i;ixui;ix oihwc; xixAwc; ye:ive:
cr-.9ixt. J 

testo esterno 

[i1tt IJ7t!l:\/1:'W\/ IIou7tAEt0U Me:1:'EtAtOU Ne:1tw't'oc; 1:'0 � XIXt Mapxou 
'AwiouJ 
[Aipwvoc; 1tpo OS:XIX XIXAIX'IOW\/ Mixpi;iwv, &pt-8µ.qi OE i;r,c; vfoc; E7t1Xp-J 
x�fixc; '�[pixpiixc; houc; oe:u,;e:pJo':l [e:J![xoJcr,;oy [µ.r,vJ9c; Mq,;(e:)eou 
[exJ1u HvJ 

20 M�w[�(f 1te:pt Zoixpixv, E7tt i;r,c; -9J�� ficre:wc; XIXt cruye:uoox+,qe:wc; �u
[ 1:'0U WtJ,OAoy+,crixi;o 'Iouoixc; 'EAEIX J;apou 1ou XIXt X -&oucri�y[ 0 Js 
'�[1vyix-J 
?[ r,voc;J 1tpoc; Bix���IX\/ �i��yoc; tOtlX'I yuvix'ixix ixu1[ 0 Jy, cruy1tixe[ 6Jv-

1°?) �y,;nc; Hmi;p61tJ9';11:'0UOE 1:'0U 1tpayµ.ix1;os xaptv 'foxqJ�[oJ':l
'I r,crou, 1tay[ ,;e:c; iv-&a J?� i:t�1�µ.�yoy,;�S, wcru 1?Y 'ir;iyoixv &7:�q-

2 5 X'YJXS:\/IXt ;:t[ ixp'J �[ui;r,c;J de; Aoyov 1tixpix-Drii:tnc; &pyupiou XIXAOU 00-
xi�[ ou J 
voµ.icrµ.ix,;oc; O?JY�P.\�'1 i;ptixxocriwv bd ,;qi IXU't'O'I exe:t\/ IXU't'a 
XIXt [oJqie:tAEt\/ �y [1tixJe��fixri µ.e:xpt oi3 &v xpovou OO�'fl 1:'Y) BixPix�qf 
� qJ &v ot' 1Xu1:'r,c; � IJ7tEp IXU't'Yjt; 1tpacrcr0'11:'t (l;7t!Xt1:'Et\/ 1:'0'I IXU't'O\/ )?';1-

0IX\/ 1:'a 1:'Yjt; 7t1Xp1X'8T,X'Y]t; 1tpoye:yp1X!J,!),S:\/IX O'Y]'l!l:ptiX. XIXt 1:'!l:9E 
30 eav a7t1Xt 1:'0U!J,EV?S µ. � hoiµ.wc; a1too9i b 'Iouoixc;, XIX't'a 1:'0'I '10-

µ.ov i;r,c; 7t1XP.1X-D+,xr,c; evr;ixoc; foi;ixt a7tOOOU'IIXt IXU't'Y) 1:'�'I 7t�
pix-&+,xriv ot[ 7t J� tv µ.�,;a pMpouc;, IJ7tEU-8uvoc; OE XIXt ,;qi 1:'YIS 
1tixpixvoµ.i% [i;wvJ 'f'OWU't'W'I E'IXAT,!),IX't't, n[tvo-J 
µ.e:vric; oe: i;r,c; 1tpa�e:�c; 1:'Y) �U't'Y) BixpixJ(f � ,;qi �7t(Ep) IXU't'Yjc; 7tpoqi[ e:-] 

IOI 



3 5 pwn "t"�'I cruvypatp�'I "t"ilU"t""YJ'I 1bt6 ,e: 'Iouoou Xilt "t"W'! �,:t�P.
XO'l"t"W'I illJ"t"OU 7t(X'l"t""!] 7t(X'l"t"W'I, ciiv ,e: E"f..Et xat ciiv IX'/ emx,+i
O""YJ"t"ilt xupiw<;, ,p<:\,:rce Ct.> IX'/ a1pYJ,at 9 1tpacrcrwv ,�v e:fo1tp�-
�tv m;i;e:fo[ .S]at. 1ticr,e:t l,:rnem+i-91] Xilt &v.Swµ.oAoy+i.S"YJ [ ,au-] 
1� Qy,w[<;] J:t��t;'>[<; ')' Jdve:cr,$at. 

4° �n:::1:::1 10 r,',:::1p 'i m� 'iio l('wiJn[=i iJrs,',� ,:::1 iii1ii['l 
m,i� :::1,ps,• Pi�O:::l •nn[��J 

iii, :::l'n� oiiin'i ii�or,',r, ri�i t"JO:l 1iip� 1:::1wn', s,,w, ,:::1 
�:::1::;r, 'i lOT ',:i:::1 

mip� w,o�:i OPi�o ',,:i :::1:is,n ('i) 10 �,:::1 :::1n:i ',s, 'i:l 
ii:::ln:l ,w',� ,:::1 iii1ii' 

firme sul retro (in aramaico) 

testo interno 

[iiiW - - - i:::l ii]i1ii' 
[iiiW ---] 

'[iiiW iT)s,',� [i:::l] omo 
[iiiW pPO]W i:::l ii01r, 
[iiiW iii]1ii' i:::l pj' ... 
[iiiW] ii'�m i:::l t"JOii1' 

[iiiW 2(?)ii'p',Jnt' ,:::1 irs,',� 

Sotto il consolato di Publio Metilio Nepote per la seconda volta e 
Marco Annio Libone, dieci giorni prima delle Calende di marzo, 
oppure secondo il computo della nuova Provincia di Arabia nel
l' anno ventiduesimo, il sei del mese di Dystros, a Maoza di Zoara. 
Di sua volonta e col suo consenso Ioudas figlio di Eleazaros 
Khthousionos, engedita, ha ammesso davanti a Babatha figlia di 
Simonos, sua propria moglie, presente con lei quale suo tutore ai 
fini di questa causa Iacobos figlio di lesous, tutti qui residenti, che 
Ioudas ha ricevuto da lei in canto di deposito trecento denarii in 

1 Ricostruzione di Yardeni; altri solo: «testimone». 
2 Nell'edizione di Lewis ( 1989: 73), si legge la prima lettera de! patronimico di Ele'a
zar come yod, mantenuto in Y ardeni. Poiche, tuttavia, di tale lettera si vede solo un 
angolo, e forse possibile leggere diversamente e restituire ii nome di Ele'azar bar
J:Iilqiyah, testimone presente anche nei PP. Y adin 1 8, 19 e 26. 

I02 

moneta genuina e valida, a condizione che le tratterra e avra come 
debito in deposito fino a quando (lo) riterra Babatha o chiunque 
agisca a suo [name o in sua] vece, [richiedendo a Ioudas i sun[no
minati denarii del deposito ]. E se Ioudas, nel caso ne venga richie
sto, non li restituira prontamente secondo la legge del deposito 1 

s[ara costret]to a ripagar[le il deposito due volte in aggiunta ai 
danni e sara anche chiamato a rispondere della violazione] in que
sta causa, [avendo Babatha o chiunque in sua vece presenti questo 
contratto, su Ioudas e su tutte le sue proprieta ovunque, quelle che 
ha e quelle che potrebbe legalmente acquistare, in qualunque mo
do scelga l'attore, il diritto di effettuare la riscossione. In fede la 
questione e stata pasta ed e stato dichiarato che la questione si e
svolta legalmente ]. 2 

testo esterno 

[Sotto il consolato di Publio Metilio Nepote per la seconda volta e 
Marco Annio Libone, dieci giorni prima delle Calende di marzo, 
oppure secondo il computo della nuova Pro]vincia di A[rabia nel
l'anno ventidue]simo, il sei del mese Dystros, a Mao[za di Zoara. 
Di sua vo]lonta e col suo [consenso Ioudas figlio di Elea]zaros 
Khthousionos, engedita, ha ammesso davanti a Babatha figlia di 
Simonos, sua propria moglie, presente con lei quale suo tutore ai 
fini di questa causa Iacobos figlio di Iesous, tutti qui residenti, che 
Ioudas ha ricevuto da lei in canto di deposito trecento denarii in 
autentiche, valide monete, a condizione che le tratterra e avra nel 
debito sul deposito fino a quando (lo) riterra Babatha o chiunque 
agisca a suo name o in sua vece, richiedendo a Ioudas i suddetti 
denarii del deposito. E se Ioudas, nel caso ne venga richiesto, non 
li restituira prontamente, secondo la legge del deposito sara co-
' Sull'identificazione di questo elemento, cf. Oudshoorn 2007: II 7-1 5 5, propensa a 
cercarne l'origine non nel diritto romano, ma in quello giudaico. Si noti poco sotto, 
nella definizione dello stesso istituto nella sottoscrizione aramaica, l'uso dell'ibrido 
lessicale l'il1ipEl C10l (C10l per VO!J,o,) per la «legge della custodia». 

2 Questa clausola stipulatoria appare, con qualche variante, anche nei PP. Yadin 18, 
20-22 e 37 (= P. J:Iev 65, contratto matrimoniale di Salome Komaise; v. sopra, pp. 
45 s. n. 3). Sulla formula e la sua applicazione e adattamento in ambito egiziano e 
orientale, dove spesso fu usata anche in scritture non contrattuali, cf. Simon 1964;
Migliardi Zingale 1999; Spagnuolo Vigorita 1993: 38 s.; Oudshoorn 2007: 150-155.
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stretto a ripagarle il deposito due volte in aggiunta ai danni e sara 
anche chiamato a rispondere della violazione in questa causa, a
vendo Babatha o chiunque in sua vece presenti questo contratto, 
su Ioudas e su tutte le sue proprieta ovunque, quelle che ha e quel
le che potrebbe legalmente acquistare, in qualunque modo scelga 
l' attore, il diritto di eff ettuare la riscossione. In f ede la questione e 
stata pcista ed e stato dichiarato che la questione si e svolta legal
mente. 

(sottoscrizione in aramaico) 

[Ye ]hudah bar Ele 'aza[ r K ]th[ usio ]n: attesto che ho ricevuto da 
Babatha mia [mo]glie, con conoscenza di Ya'aqov, suo tutore, bar 
Yesua', a titolo di custodia, trecento denarii d'argento, e glieli daro 
in qualunque momento lei vorra, cosl com'e scritto sopra, senza 
nulla trattenere (?) secondo la legge della custodia. Yehudah bar 
Ele'azar lo ha scritto. 

(in greco) 

Theenas figlio di Simonos, librarius, ha scritto. 

firme sul retro (in aramaico) 

Y ehuda[h bar - - - testimone] 
[- - - testimone] 
[Mena�em [bar] Eli'e[zer, testimone] 
Tomah bar Si[m'on, testimone] 
[ ... ]y/on bar Yehu[dah, testimone] 
Y ohsef bar I:Iananyah, [ testimone] 
Ele'azar bar I:I[ilqiyah(?), testimone.] 

P. Yadin 18
Ma�oza, 5 aprile 128.

Contratto matrimoniale di Selam�ion, figliastra di Babatha, con Y ehudah 
bar f:Iananyah detto Kimber. 

Greco, scriba Theenas figlio di Sim'on; sottoscrizioni in aramaico se
guite dalla firma dello scriba; firme in aramaico, greco e forse nabateo. 
Documento doppio di particolare estensione, lacunoso, ma testo quasi in
teramente leggibile con ampia area inferiore anepigrafe. 

Lewis et al. 1987; Lewis 1989: 76-82, tavv. 17-19; Wasserstein 1989-90; Katzoff 
1991-92. 
Sottoscrizioni e firme: Yadin - Greenfield 1989: 142-143; Yardeni 2000, 1: 141-142, 
n: 59°60; Beyer 2004: 232-233. 

testo interno 

[bd U7tlX'tWV Ilou1tAdou Me:,e:tAiou Nbtw,oc; ,o � xal Mapxou 'Avvi
ou Ai�wvoc; vwvatc; 'A1tpt]-
[Aiaic;, i:xpt-Sµqi oe: ,YJc; ve:ac; hapxdac; 'Apa�iac; houc; ,pi,ou dxoa,ou 
µ rivoc; 2.avot]-
�ou 1te:v1�[xatoe:xa,ri, EV Maw�� 1te:pl Zoapav, E�e:oo,o 'Iouoac; 
'E]��0[�]�P.QY ,g[u xaU
X-Soucriwvoc; �[ e:Aa ][!-Y!!c;i'r!l't [ ,riv 1oiav '-&uya,e:pav a N199 1tap-Se:vov
'Iouo0[ ,t u!qi] 
'fi..-'!0'!\QY �1!,)iJ,ClAa XCX�QUIJ-�'!CJ! [Kiµ�e:pt, aµrponpot ho XWIJ,Y)c; 
A1vyaowv , ]?i; ':j:gyoai-
[a::; i.Jy��?� �010!!-�YQY1�;, �Iy0; 1'hY ���0!!-Y!;c;ivri(v> 'Iouoa,; 
�!!!-��P.! Y.Y'!0i�0 
'f.01J-E't'YJV 1tp9c; '(IXIJ,OU XOtvwy[(a ]v J<a't!X ,ouc; yoµouc;, 1tpocrrpe:pO!J,EV'f)V 

, -au,ep
de; Aoyov 1tpoarpopiii:; xocrµiav r.yvatxiav EV &pyupep xal xpuaqi xal 
!µa,tcr-
µqi Ota,e:mµ Y)IJ,EV'f]V �'! �n ri[A ]otc;, we; �e:youatv o! aµrpo,e:pot, i:x�to
xpe:av 

ro e:lvat &pyupiou orivapiwv otaxocricuv, �v ,e:tµoyparpiav wµoAoyriae:v o 
r+iµai:; 



'Iouoac; Kiµ.�e:p aTie:tAYJr.pe:vat Tiapa ,ric; auTi'Jc; �e:Aaµ.i.J,wuc; yuvatxoc; au
'tOU Ota xe:tpoc; Tiapaxpriµ.a Tiapa 'Iouoou Tia,poc; (lU':""Y]c; xat or.pe:iAe:tv au
'tO\I ,fi au,fi �e:Aaµ.i.j,twvn yuvatxt au,ou &µ.a OYJVapiwv IY.AAW\I 
,ptaxocriwv & W(J-OAOY'YJO"E\I oouvat au,fi Tipoc:; 1� TY)c; Tipoye:ypaµ.µ.e:-

I 5 VYJc; Tipocrr.popac; au,ric:; TICX\l,a de; Aoyov Tipat(o)xoc:; au,ric; axoAou-8wc; 
a1pfoe:t 
,por.pric:; xat &:µ.r.ptacrµ.ou au,ric:; ,e: xat 'tW\I (J-EAAO\l'tW\I 'tEX\IW\I {eA
A YJVtxq') voµ.qi} lTit ,ric:; 
':"OU au,ou 'Iouoa Kiµ.�[e:]eo[c:;] ;:cicr,�wc; xat ">f,t\lOU\IOU xat Titl\l'tW\I 
UTiapxov-
'tW\I ciiv ,e: exe:t E\I TD �Y1� [Tiahei?t ay199 xat ciioe: xat ciiv lmx,+i
Cl"'Y)'tat 
TICX\l':"fi TI�[ v hwv xupiw[ c:;, , ]P.?7:'11! Cl! &v a[1]en1�t ri �e:Aaµ.•,hwv(YJ) 
yuvr, (lU'tOU Y) Oc; 

20 ot' au,fis YI [u];:c[e:]p au,ric; TI(?[tx]qcrwv a1pri,at 1YlY �ff cr];:ce[a�t\l] 
TIOte:fo-8at. 
IX:A�a�[e:t] 9[E 'Io]uoa:; 6 ">f,(lAOU(+�yoc:; Kiµ.��[p ,fi yuva]t[xt] auwu 
�e:Aa(J-'f twvn ':""f][ v] 

· · · 

r;ruvr,e�[ r.p JriM [, ]aU'tYJV E\I Mpyup ]!']! ficrr.paAtcrµ.e:vqi we; xa-8+ixe:t OTIO
'ta\l au,ov IX:TI�f-
,+icre:t ,aic; eau,ou oa;:c[avatc;] xa,a !J-Yi?�V [&:]ntAe:ywv. d OE !J-Ti ye:, 
lx,icre:t au-
,fi ,a Tipoye:ypaµ.µ.e:y[a OYJVtxp];� Tiay1� ?\TIAOuv, xat ,-ijc; Tipa�e:wc; 
ye:t\l0-

25 (J-EVYJi:; au,fi (l:TIQ 'tE 'I9[uoou Kiµ.]��[poc;] �Y?P.?c; au,ric; xal EX UTiap
xonqi[v] 
ay,ou xupi�[c:;], ,poTiqi [ci'! &v] �\[p)n1�i 1l ?S [o];'[a]u,ric; 1l u;:cEp 
au,ric; Tipacrcrwv 
't"f]\I e:fo[ TI ]P.�[�t]v TIOte:fo./)�t. Tii[ er )"Fe:t E1t'Y)pw,ri-8YJ x�[t 
av-8w Ji+9H oy ]�,/;Yi ,au,a 
ou,�[:; xaAw:;] r,e:ive:r;r-8at. 

testo esterno 

l[Tit u];:ca,wv II01:1[TIB�i[o]1:1 Me:ntAi[ou] ��;:c�,oc:; ,o � xal Mapxou 
30 'Ayy/ou Ai�wvoc; [vwvatc:; 'ATiptAiatc:;], &:[p]i-8µ.q') OE ,-ijc; ve:ac:; 

�7:'�P.l�f�c; 'Apa�i�s [houc; ,pi,ou e:lxocr,ou] i+ri[voc;] ��y-
o;xou ;:c[e:]ynx�;oe:x[a],YJ, iv fyfo[w�Cf Tie:pt Z]9�[pav], me:0]9-
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,[o 'Iouoa]s '���a�apou ,ou xat [X-8oucri]�v[oc:; �]e:Aaµ.�[t-] 
wym 'tY)\I 1oiav -8uya,e:pav au,9u Tiapf;�y9v 'Io�-

35 oa':"t lmxaAouµ.e:vqi Kiµ.�e:pt u1q') 'Avaviou ,ou ��µ.�
Aa, &:µ.r.ponpot a:TI? ">!-01+ YJi:; A1vyaowv ,ric:; 'Io1:1oaia[ c;] 
E\1'9txoe: Xa'ta(J-E\10\11[ e:c;], �r'!�f 1"f]\I ���a(J-Y,tW\I[ YJV] 
'Iouoa,t Kiµ.�e:pt yuv�Ixav yaµ.nriv ;:ceoc; yaµ.ou ">!,[ Ot-] 
\IW\liav xa,a ,ouc; voµ.ouc;, Tipoqr.pe:pO(J-E\l'Y)\I au1[ 0] 

40 de; A6yov Tipocrr.popac:; xocrµ.iav yuvaixiav E\I &:pyupqi xa[t] 
xpucrq') xat 1µ.a,icrµ.q') oia,e:m(µ. r,)µ.e:vYJv iv &:n ri).o;c;, we; 
Ae:youcrt\l o1 &:µ.r.po,e:pot, &:�wxpe:av dvat &:pyupiou on[ vapiwv] 
Otaxocriwv, �\I ,e:tµ.91.[p]�r.piav W(J-OAO')'l]Cl"E\I 6 Yrii+[ac:; 'Iou-] 
oac; 6 xaAouµ.e:voc; Kiµ.��P. a:Tie:tAYJr.pe:vat Tiap' au,fi[c; ota] r[e:t-] 

4 5 poc; Tiapaxp-ijµ.a Tiapa 'Iouoou Tia,poc; au,ric; xai or.p�iH m J 
au,O\I ,fi au,fi �e:Aaµ.y,tWVYJ yuvatxt au,ou &µ.a on[ va-] 
piwv a.Hwv ,ptaxocriwv & wµ.o).oyricre:v oouvat ay[ ,fi] 
Tipoc; ,a < ,a) ,ric; Tipoye:ypaµ.µ.e:v'Y)c; Tipocrr.popac; [ a ]y,[ ric;] 
TICX\l'ta de; Aoyov Tipat(o)xoc; au,ric:; &:[xoAou-8wc:; a!pfoe:t ,po-] 

50 r.pl):; xat &:µ.r.ptacrµ.ou au,ric; ,e: xat 'tW\I µ.e:Hoy[ 'tW\I ,e:-] 
X\IW\I EAA 'Y)\ltXtj') \10()-C].l ETit ,ri:; ,Ou au,ou 'Io�[oa Kiµ.-] 
(). ' ' �, ' ' ". [ ' ] i"'e:poc; mcr,�wc; xat xtvouvou xat Tiav,wv UTI�P. xov-
,wv ciiv n exe:t lv ,fi au,fi Tia,piot au,ou xat ciioe: lv-9[a-] 
OE: J<at cIJv Cl\/ EmX,riO"'YJ'tat TICX\l'tfi Titl\l'tW\/ xup[w;, [ ,po-] 

5 5 TIC]) qi &v a1pri,at ri �e:Aaµ.y,tWVYJ yuvri au,ou � oc; ?[ t' au,ric:;] 
Y) uTIEP au,ri:; TIP.�crcrwv atprJ':"at ,r,v e:foTipa�tv ;:c[ ote:fo.Sat.]
&:na�e:t OE 'Iouoac; 6 xaAouµ.e:voc; Kiµ.��P. [ ,fi yu ):ya;[xt au,ou]
�e:).aµ.yitwvn ,r,v cruvypar.pr,v ,au,riv iv &:pr,[ upqi +icr-]

r.paAtcrµ.e:vCJ! we; xaf;rixe:t ?TI?':"av au,ov a:Tiat ,rir;r[ e:t]
60 ,aic; eau,ou OaTiavatc; xa,a (J-YJOE\/ &:ntAe:ywv. d ?[E) 

tJ-ri ye:, Ex,icre:t au,fi ,a Tipoye:ypaµ.µ.e:va OYJVCXpta [ Tiav-) 
,a OtTIAOU\I, xat ,ri:; Tipa�e:wc:; ye:tVO(J-EVYJc; au,[fi IX:TIO] 
,e: 'I9uo[o)u Kiµ.�e:poc; &:vopoc; au,ric; xat EX 'tW\I u;:c[apxov-) 
,WV au,ou xupiwc;, ,pOTIC]J qi &v a1pri,�[t �e:Baµ.i.j,[tW\l'Y) Ti oc;) 

65 ot' au,ris 1l uTIEP au,ric; Tipacrcrwv ,r,v �;r;r;:cp[a�tv TI0t-) 
e:fo.Sat. ;:cir;r1[ e: ]; [ETIYJ)pw,ri-8ri xai &:vft�1+9�9Y.Ti1?[ 'YJ ,au-) 
,a ou,wc; xaAwc; ye:ive:cr.Sat. 
:iii:,•', :,',in:i •ni:l r�r.f,� n• nnp:, 1�in:, in,',� i:l :iii:,• 

:,:in:, :iii:,• :in:, ',s, 'i� �',o� i:l :,·��n i:l "1[:lopJ 
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1"i)"'I =,c:i n::i,n::i m� '"'IO :,',orv i::l :,•[))Jn i::l i::lr3[p :i"'li:i•J 
::in:i ',s, '"'l:l •nm� 1i'lo',rv li� :,�o il[onJ 

:i::in:i :i"'li[:i'J 

firme sul retro 

(1-2 in aramaico; Jin greco; 4-6 in aramaico; 7 in aramaico o nabateo) 

testo interno 

ibn:i in,',� i::l :,.,,:,, 
1 (?):,'[::l]n:i (:i'))n) i::l i�[opJ :,.,,:,, 

, .[ ] .... 'tTm:; x;ip 
2 

"'l:itV [:,•p',\:,'j)]M i::l 111'0tV 
"'l:irv [:i•p',n "'IJ::l iw',� 

"'l:irv [:i')j:, "'l::l] =,c:i,• 
["'l:irvJ (?)111'0[tVJ i::l (?)mi 

[Sotto il consolato di Publio Metilio N epote per la seconda volta e 
di Marco Annio Libone, alle None di aprile, oppure secondo il 
computo della nuova Provincia di Arabia nell'anno ventitreesimo , 
il giorno quindicesimo del mese di Xandi]kos,3 [a Maoza di Zoara, 
Ioudas figlio di E]leazaros Khthousionos [ha dato in matrimonio 
la sua] propria figlia vergine a Iou[das figlio di] Ananias figlio di 
Somalas, chiamato [Kimber, entrambi dal villaggio di En Gedi] in 
Giudea qui residenti. 4 Selampsion sara per Ioudas Kimber moglie 
1 La lettura e di Yardeni, ma appare dubbia. 
2 � resti di questa linea in greco, letti da Lewis (1989: 79), mancano all'apografo pub
bhcat� - corn': gene_ra_lr:11-

eme tut�e le firme in greco_ - e in mancanza di fotografie
pubbhcate o d1spomb1h, una venfica e al momento 1mpossibile. Lewis traduce du
bitativamente «the hand», ma esclude l'abbreviazione µap1:(uc;), presente altrove 
nell'archivio; si s�rebbe tentati, con Cotton (1995b: 40 nota 48) di leggere XEtp(oxpfi
n11c;), problemat1co pero in questa posizione. 
3 Come rilevato da Stern (2001: 40 s.), la scelta de! giorno per la sottoscrizione di 
questo contratto nuziale, cosi come emerge anche da altri documenti de! Deserto di 
Giuda, sembra indicare che i Giudei residenti nella Provincia di Arabia avessero an
cora facolta di osservare, almeno per le questioni religiose, un calendario tradizio
nale (presumbilmente, quello lunare). 
4 Ne! testo greco appare qui una sintassi alquanto anomala, forse per influsso del
l'aramaico; lo stesso tipo di costruzione si riscomra anche altrove. Si noti anche l'uso 
costante, per ii soprannome dello sposo, della forma Kimber, che solo nella chiusu
ra diventa Kimberos. 
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sposata in uni one matrimoniale secondo le leggi, 1 portandogli in 
conto della dote nuziale un monile femminile in argento e oro e 
vestiti del valore stabilito tra essi, come entrambi dicono, di due
cento denarii d'argento, stimato il quale valore lo sposo Ioudas 
Kimber ha confermato di aver subito ricevuto dalla stessa Selam
psion sua moglie in (sua) mano, da parte di Ioudas suo padre e di 
doverlo alla stessa Selampsion sua moglie insieme ad altri, trecento 
denarii che ha acconsentito di darle, tutto in conto della sua sud
detta dote nuziale, tutto in con to della dote; ( e) in conseguenza al-
1' assunzione dell'impegno di nutrire e vestire lei e i figli che nasce
ranno secondo la legge greca, 2 sulla f ede e a rischio di Ioudas 
Kimber stesso e di tutti i suoi beni, quelli che ha nel suo luogo na
tivo e qui, e quelli che acquistera legalmente ovunque, nel modo 
che scegliera sua moglie Selampsion, o chiunque agisca in suo no
me o in sua vece, di eff ettuare la riscossione. Ioudas chiamato 
Kimber cambiera questo contratto in denaro assicurato secondo la 
legge a sue spese senza nessuna obiezione, quando lei glielo chie
dera: altrimenti le ripaghera i suddetti denarii per il doppio, aven
do lei facolta di riscossione su Iou[das Kim]ber suo marito e sui 
suoi beni legalmente posseduti, con qualunque modo di riscossio
ne lei scelga o chiunque agisca in suo nome o in sua vece. In fede 
la questione e stata posta ed e stato dichiarato che la questione si e
svolta [legalmente]. 

testo esterno 

Sotto il consolato di Publio Metilio,Nepote per la seconda volta e 
di Marco Annio Libone, [alle None di aprile,] oppure secondo il 
computo della nuova Provincia di Arabia [nell'anno ventitreesi-

1 Secondo quali leggi, none de! tutto chiaro: per Wasserstein (1989-90: 113) l'espres
sione xcx-=a 1:o•;c; voµouc;, standardizzata nei documenti greci, non ha un significato 
particolare; secondo Katzoff (1991-92: 241) si tratta invece della legge mosaica, non 
dichiarata esplicitamente, ma allusiva in questo contesto considerata la formula si
mile nelle ketubboth; ampia discussione in Oudshoorn 2007: 408-420. 
2 Aggiunto in area sopralinare. Questo secondo riferimento alla legge, qui esplici
tamente alla legge greca ('E)..),, 11vixtj:l voµep ), e in effetti una precisazione tecnica e si 
riferisce infatti a una questione hen concreta quale l'obbligo di mantenimento: do
vrebbe, quindi, essere forse considerata diversamente rispetto alla vaga formula
zione precedente (cf. Lapin 2003). 
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mo,] il giorno quindicesimo del mese di Xandikos, a Ma[ oza di 
Z]oara, Ioudas figlio di Eleazaros Khthousionos, ha dato in ma
trimonio la sua propria figlia vergine a Ioudas figlio di Ananias
figlio di Somalas, chiamato Kimber, entrambi dal villaggio di En
Gedi in Giudea qui residenti. Selampsion sara per Ioudas Kimber
moglie sposata in unione matrimoniale secondo le leggi, portan
dogli in conto della dote nuziale un monile f emminile in argento e
oro e vestiti del valore stabilito tra essi, come entrambi dicono, di
duecento denarii d'argento, stimato il quale valore lo sposo Ioudas
Kimber ha confermato di aver subito ricevuto dalla stessa Selam
psion sua moglie in (sua) mano, da parte di Ioudas suo padre e do
verlo alla stessa Selampsion, sua moglie insieme agli altri, trecen
to denarii che ha acconsentito a darle in aggiunta alla sua suddetta
dote nuziale, tutto in conto della dote; (e) in conseguenza all'as
sunzione dell'impegno di nutrire e vestire lei e i figli che nasceran
no secondo la legge greca, sulla fede e a rischio di Ioudas Kimber
stesso e di tutti i suoi beni, quelli che ha nel suo luogo nativo e
qui, e quelli che acquistera legalmente ovunque, nel modo che sce
gliera sua moglie Selampsion, o chiunque agisca in suo nome o in
sua vece, di eff ettuare la riscossione. Ioudas chiamato Kimber
cambiera questo contratto in denaro assicurato secondo la legge a
sue spese senza nessuna obiezione, quando lei glielo chiedera: al
trimenti le ripaghera i suddetti denarii per il doppio, avendo lei fa
colta di riscossione su Ioudas Kimberos suo marito e sui suoi beni
legalmente posseduti, con qualunque modo di riscossione scelga
Selampsion o chiunque agisca in suo nome o in sua vece. In fede la
questione e stata posta ed e stato dichiarato che la questione si e
svolta legalmente.

(sottoscrizioni in aramaico) 

(1) Yehudah bar Ele'azar Kthusion: ho consegnato mia figlia Se
lam�ion, fanciulla, a Yehudah [Qimbe]r bar J::Iananyah bar Soma
la, com'e sul documento. Y ehudah lo ha scritto. 

(2) [Yehudah Qi]mber bar J::Ia[nan]yah bar Somala: dichiaro il
debito di cinquecento denarii d'argento, dote di mia moglie 
Selam�ion, com'e sul documento. 

[Ye]hudah lo ha scritto. 

I 10 

(in greco) 

Theenas figlio di Simonos, librarius, ha scritto. 

firme sul retro 
(1-2 in aramaico; 3 in greco; 4-6 in aramaico; 7 in aramaico o nabateo) 

Yehudah bar Ele'azar, lo ha scritto 
Yehudah [Qim]ber bar (J::Iananyah) lo ha scritto (?) 
[ ... ]titos (?) 
Sim'on bar J::I[ananyah/ilqiyah], testimone 
Ele'azar ba[r J::Iilqiyah], testimone 
Y ohsef [bar J::Iananyah ], testimone 
wnh(?) br [s]m'wn(?), [testimone.] 1 

1 L'ultima firma sarebbe in aramaico secondo Lewis (1989: 77), benche la scrittura 
mostri alcune similitudini con ii nabateo. Se la lettura i'll,jwnh e corretta, ii nome 
farebbe pensare al nabateo: wnh e attestato nel P. Yadin 1 ed e noto altrove nella 
forma wn' (Negev 1991: 24, n. 352). Wise (2015: 472 nota 130) propende per un 
nome nabateo e legge wnh br [yslm'l (Wanah bar Isma'el), ma anche in questo caso 
la lettura e incerta. Se ii patronimico e invece [Si]m'on (non scritto J1'0tz/ ma J11'0tzl, 
con nesso finale waw-nun) e la firma e dunque aramaica, non sembra da escludersi 
una possibile ricostruzione J11'0tz/ i:l i'101r1, aggiungendo in questo caso un'altra at
testazione (oltre a quelle gia indicate da Wise ai PP. Yadin 10, 15, 17 e 20) al pre
sunto fratello di Babatha, Tomah bar Sim'on. 



P. Yadin 19

Ma�oza, 16 aprile 128.

Donazione. Yehudah bar Ele'azar, secondo marito di Babatha, dona un 
cortile alla figlia Selam�ion. 

Greco, scriba Theenas figlio di Sim'on; sottoscrizione in aramaico se
guita dalla firma in greco dello scriba; firme sul retro in aramaico, greco e 
nabateo. Documento doppio su papiro in cattivo stato di conservazione; 
testo interno quasi interamente perduto. 
Lewis 1989: 83-87, tavv. 20-21; Cotton 1996. 
Sottoscrizioni e firme: Yadin - Greenfield 1989: 144; Puech 1995: 39 nota rr; Yar
deni 2000, r: 143-144, n: 60; Beyer 2004: 234. 

testo interno 

[- - - xaAavo]wy fyl�[iwv - - -] I 

[ ]-i\[f)-t]qu[ ] 
[ Ote:-Be:'t]tj:Jy, y[6]1[ou] 
[ ayopa:,] �op[pa ]�t 1��1?1Y [x ]at &n ri[ v] 
[ ]. 0\�,8-fi[ X ]l)\I XU-

5 [ crxa:it]'tm �[o}$4vm 
[ ]. . . .  [- - - ita(l]�y[ )' Je:i(A)e:t Le:Aa[J-�[t-] 
[ OU½ 't(fl aihqi 'Iouoa'tt 'te:uxi��e:t aUTY)\I Ota Ol][J-Ocrt]�y. 

testo esterno 

e;:c[t i'.m]01[wv IlouitAtOU Me:h�[tAtou] ��;:c�['to½] 'tO o[e:u'te:po]v i:t[at 
Ma:p]xou 'Avyiou 
1}-(�c?Y?s; ;:ce[o h]i:t�f?�i:t� i:t�"J:.�Y?Cf>Y Maiwv, i:t�1� [ 'tov] �P.[t-B]�?Y 
[ TY)½] y��s; �;:t�P.-

IO [xe:ia½ hou½ 'tpt'tOU e:1Ji:t[ocr'to]9 ?�vOtXOU ex['t]T] xat dxa:o[t], ey 
fyl���a½ TY)c; m:-

1 Si conserva, secondo l'edizione di Lewis, la numerazione delle linee dall'inizio de! 
papiro, sebbene ii frammento con l'indicazione [xaAavo]w� ¥(!:[iwv] appartenga 
chiaramente alle prime righe de! documento. Ulteriori frammenti de! testo interno 
non sono invece facilmente collocabili. 
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[pt Zoa]ea, [otH��1[0 'Io]y9ac; ':p[a�a:]pou X-8oucr[iw]v9s; 
'I.I vy�ori[ \10 ]s; OtXW\I E\I 
Maw�ac; [Le:A ]afJ-..Jit99c; -Bu[ ya-r ]e:e ;:c0y[ 'ta 'ta u]ita:p[xov ]1a ay[ 't ]0 
[e:]v 'H vyaoric; 
-i\[fJ-tcr]y a[u]"J:.-iic; .... [ Jeav [cru]y�ywy[ hri.[.J.yo19[ ]v "l]fJ-tcru ol
Xot[J-a:-rwy xat UitE:p(flatc; e:vo[u]crt xwptc; ayA-iic; f)-tXXl]c; ;:ca);.e:av �vyuc; 

I 5 't"Y)c; �u1[-ii]s; au A -iic;, xat 't[o] aA);.9 "l]fJ-tO"U 'tl]c; au A r;c; xat 9lx9t�4'tw\l 
oiWe:-
't? .. [. 'I]9�oac; 1TI ay[ 't Jn [Le:A ]�fJ-'ftOU[ ½] fl-E:'ta 'tO au'to[ v] 
1e:(Ae:)U'tl]O"at, �\I 
ye:i1�ve:s; ['t]'!]½ auA-iic; xat OtXOtfJ-0:['tW\I av]�'tOA0v 'lricrou Maooapwva 
xat aupix�pov, OUO"fl-W\I 6 Ota-8e:'tW\I, \IO'tOU ayopa:, �oppa 006½, itE:pt OE 
itACl\ll)c; ye:t't\ltW\I OU [J-e:'8ci�e:t Le:Aa[J-i,Jitouc;, (JU\/ dcr6ootc; i:t�t e:�609tc;, 
itAtv-

20 -Boie;, o6xwcrt, -Bupiatc;, -Buptcrt, xat 'toic; E\IOU(Jt ita\l'tatotc;, WCJ'te: exe:t\l 
't�\I itpO-
)'.E)'.P.���[c:]yl)\I Le:Aa[J-�tou[c;] 10 "l]f)-t(Jy 't"Y)c; itpoye:ypa[J-fl-E\ll)c; au-
Al]c; xat ol[xot]�[a:h�Y a[ito 't"Y)c; CJTifJ-Epov xat 'tO] �):.Ao "l]f)-[t},ry f)-E'ta 
'tE 'tE-
H e:u ]1r;cr�; 'tOU aU'tOU 'Iouoa J:(Uptw[ c; xat �e: ]�ai�½ de; 'tO\I &;:c�na 
xpovoy, 
[olx]oOO[J-e:iv, Uite:p(aip)e:ty, ui,Ji�;v, (JX(lit't�\\I, �o-Ba:ve:tv, X't�cr-Bat, 
xpacrJat, itW-

2 5 Ae:iv, Ototxe:iv, 1poitep q> �y �!pfi('tat), ;:c0y1a J:t�P.!� xat �i�ata. O'tav OE 
itapavye:iAe:t Le:Aa([J- )i,Jitouc; 't(fl au'ttj:J 'louoa'tt, nuxi��e:t au't�\I Ota 
Ol]fJ-OO"tW\I. 

ii::l 'i nn-:Ji nnii n::lii' 11•ci,n::, -,u,',� i::l iii1ii' m� 
[:Jn:,] i,s,

0

•i::, 'ni::l j'�o',c,', 
:Jn:, iii1ii' [- - -]r3[- - -JM/)', [- - -J

firme sul retro 
(1-3 in aramaico; 4 in greco; 5 forse in nabateo; 6-7 in aramaico) 1 

1 La firma n. 5, di cui restano poche lettere, e stata identificata come nabatea da 
Puech. 
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1[ii"l�J (?)P1ii� i:J ri:3 
[ii"l]ii 2[- - -].� i! s,i�[·J

[�]9yµ.a'toc; K�[.]a�aiou µ.iie( ,uc;) 
35 [ ]. .. [ ] 

testo interno 

[- - - calend]e di Maggio [- - -] 

[ ] 
[ - - -] la meta (?) [ - - -]
[- - -] testatore [- - -] al sud [- - -]

ii"!� i"liii"I' i:J i"liii"I' 
3ii"1� (?) 13nii"I· i:J ,rn,�

[la piazza,] a nord [- - -] questa e l'altra [- - -]
[- - -] testamento (?) [- - -]
[- - -] scavare e abbassare [- - -]
[- - -] citi Selampsi[ ous lo stesso Ioudas, lui lo registrera 4 presso le
autorita pubbliche.]

testo esterno 

Sotto il consola[to di Publio Me]tilio Nepote per la seconda volta 
[ e di Mar ]co Annio Li bone, sedici giorni prima delle Calende di 
maggio, secondo il computo della nuova Pro[vincia nell'anno ven
titreesi]mo, il ventisei del mese di Xandikos, a Maoza di Zoara. 
Ioudas figlio di Eleazaros Khthousionos in En Gedi abitante a 
Maoza ha donato a Selampsious tutte le sue proprieta in En Gedi: 
meta del terreno (?) ... la [si]nagoga (?) meta delle stanze e le stan
ze di sopra che vi sono, ad esclusione della piccola vecchia carte 
vicino allo stesso terreno. L'altra meta del terreno e delle stanze 
Ioudas ha donato alla stessa Selampsious dopa la sua morte. 
Confini del terreno e delle stanze: a est Iesous figlio di Maddaro
nas e uno spazio aperto, a ovest il testatore, a sud la piazza, a nord 
1 Wise collega, probabilmente a ragione, la lettura incerta degli editori [ .... ]�'"1h� 
con ii nome Kopaivoc; in P. Yadin 5 (col. 11 fr b, I. 10, dov'e patronimico) e restitui
sce ii nome come Korainos ( Corainnus) bar Y esua'. 
2 Puech: (?) [pni]' "1::l (?) '101:'i'. 
3 II nome e stato ricostruito da Y ardeni. 4 S'intende ii terreno. 
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la strada; per un (eventuale) errore nella definizione dei confin_i, 
Selampsious non sara responsabile, insieme alle entrate e alle usc�
te, i mattoni, le travature per il tetto, le porte, le finestre, e le vane 
case che vi sono dentro. E la suddetta Selampsious avra meta del 
suddetto cortile e delle stanze oggi e l'altra meta dopa la morte 
dello stesso Ioudas, legalmente e sicuramente per tutto il tempo, 
per costruire, alzare, rialzare, scavare, abbassare, possedere, usare, 
vendere e amministrare in qualunque modo lei scelga, tutto legal
mente e sicuramente. E qualora citi Selampsious lo stesso Ioudas, 
lui lo registrera presso le autorita pubbliche. 

(sottoscrizione in aramaico) 

lo Yehudah bar Ele'azar Kthusion ho data il cortile e la casa a mia 
figlia Selam�ion, come sopra [e stato scritto]. (?) [- - -] (?) Yehu
dah ha scritto. 

(in greco) 

[Theen]as figlio di Simo[n]os ha scritto. 

firme sul retro 
(1-3 in aramaico; 4 in greco; 5 in nabateo?; 6-7 in aramaico) 

El[i]' ezer ba[ r] I:Ii[lqiya Jh, testimone 
Qorain[ os bar Y esua' (? ),] testimone 
[Y e]sua' bar Y[ ... f tes[timone] 
[S]oumaios figlio di Ka[.Jabaios, tes(timone)
[ ] (?) [ ]
Y ehudah bar Y ehudah, testimone
Eleazar bar Yeho}:ianan (?), testimone.

, Puech legge invece: Yehosef (?) bar Y[ol).anan] (?). 



P. Yadin 20

Mal?-oza, 19 giugno 130. 

Rico�os�imento di diritti. Iulia Crispina e Besas bar Yesua', tutori degli 
orfam d1 Y esua', fratello de! secondo marito di Babatha, Y ehudah bar 
Ele'azar, dichia!ano ii titolo di Selam�ion barat Yehudah sulla proprieta 
di un cortile a 'En-Gedi. 

Greco, c?1: vari. errori di ortografi.a; sottoscrizione in aramaico seguita
da sottoscnz10ne m greco; fi.rme sul retro in aramaico, greco e nabateo. 
Documento doppio su papiro ben conservato. 
Lewis 1989: 88-93, tavv. 22-24; Cotton 1996. 
Sot�oscrizione e firme: Yadin - Greenfield 1989: 145; Puech 1995: 39 nota 12; Yar
dem 2000, 1: 145-146, n: 60; Beyer 2004: 234-235. 

testo interno 

houc; to Atrroxp1hopoc; Tpcwxvou 'Aoptavou Kaicrapoc; Le:�acr,ou, bd 
IJ7t0:1'W\I 

�[a]�;[o]u ��[,'Y]A]�;vou xal <PAauoiou "A1te:poc; 7:P? t"( xaAavowv
'IouAtwv, xa-
,a ,o(v) &pt-Bµov 1'1Jc; vfoc; e:1tap-xiac; 'Apa�iac; houc; 7tE[J-1'0U xat 
e:1xocr,ou 6atcriou 
A, e:v Maw�� 1te:ptµhpep Zoopwv, Brimic; 'I ricrouou 'H vraorivor, o1xwv 
e:v Ma�pa� e:-
(1ti),po1tor, oprpavwv 'I 'Y](JOUOU X -8oucr(wvor,, xat 'louAia Kptcr7tt\la 
bticrxo1tor,, Le:Aaµi.Ji;{ou} 
'Iouoou fHvraoriyfi} ota e:m,p61tou au,1Jc, 'louoac; or, xal Kiv�e:p 
'Avaviou xaiptv· oµoAO"(OUtJ-EY 
(JU\IXEXWP'YJXE\lat crot e:� u1tapxonwv 'EAc:a�a:pou ,OU xat X-8oucriwvor, 
'!OU 
'i?Y??U 1t07:ou crou au A r,v cruv 1tanl otxaiotc; au,1Jc, {e:'{ ,t) e:v 'H vra
ooi'r, xal mi-
rm E\I au,fi olxiatc; xat ,a �\IU"([J-E\la {cruv au:fi» 1c; &va,OA r,v xal 
�oppii xat 1c; &r9-

I O pav oriµocriav, c1v "(t1'\IE'J0U(Jt\l au,fi &va,OA'Y]c; arapa (sic), ouqµwv Ma-

II6 

' -

crU\17ta\l ,q.iy 
o1xtW\I ,W\I fow,e(,e:)pq.iv ,W\I "(t1'0\IW\I, ,aU,'Y]\I OE ,r,v auAr,v 07t0U &v 
�ou-
A ri{J.fic; ,e:uxicrw crot Ota OO'Y][J-(!Oiwy, (JOU OtOOU(J'Y]c; 1'0 &va:Awµa. e:av OE 
,t(, 

&nmotficrTI ,1J(, 1tporqpaµµevrir, auA'Y]c,, cr,a-86v,e:r, e:rotxficrwµe:v 
15 xat (xa)-8apo1totficrwµe:v a1to 1tanoc; &v,mowuµeyou ,at(, e:loiatc; &va

Awµ�q;y ��[,]0 [J-'Y]OE\I &ntAE"(W\I, 1ticrnwc; E'7:EP,W1''YJtJ-frY]c, ��\ �v·.9o
µo AO"('Y][J-EV'Y]c,, 

testo esterno 

hour, ,e:crcrape:crxa;oe:xa:,ou Au,oxpa:,opor, Tpatavou 
'Aopta\lOU Kaicrapoc; �e:�acr,ou, E7tt U7t0:1'W\I <Pa�iou Ka,'Y]Aivou 

20 x�\ �AW-!?i?i! "�7:�P.?S 7:P.? ?���:P.10Y ��Ha]y?0[v 'louAiwv,]
��[,a ,ov] �P,[t·.9µov ,1Jc; \IEa(, e:1ta]P.'.d% '�P.��i�s ('�P.��i[ac;) hour,] 
7tE[J-1'0U xat e:1xocr,ou 6atcriou ,ptaxa:ot, e:v Maw�� 1te:[pt]�e,pqi 
Zoopwv, Bricriic; 'lricrouou 'Hvraorivoc; o1xwv e:v Ma�P.�� �[1ti-] 
,po1toc; oprpavwv 'I ricrouou X ·.9oucriwvor,, xal 'louAia Kptcr1tt y[ a] 

2 5 e:1ticrxo1to(,, �e:Aaµcrwu 'Iouoou 'H \l"(aO'Y]\IYI Ota e:m,p61tou au-
1'1](, 'louoa(, 0(, X�t Kiv��P. '� y�y(9u 'I.I y[ r ]aorivou :?9?� ,OU 1tpa:
rµa,oc; xa:ptv· oµoAO"(OU[J-E\I [1tapa]cruyxe:xwp'Y]XE\lat q[ ot e:� u-] 
1tapx6nwv 'EAe:a�a:pou ,OU xat X-8oucriwvoc; 'Iouoo[ u 1t Ja:7:-
ou crou auA r,v cruv 1tav,t otxaiotr, au,1](, e:v(v) 'H \l')'.�??1S 

30 xat ,ouc; (JIJ\I aU,1](, o'{xiat, 7tlX\I d ,t �\IU"([J-E\10\1 1r, &va:[ 6-J 
A r,v xat �oppii xat \10,0U, 7tlX\I otxewµa d ,t foxe:v e:(v) ,fi au
,fi al.JA TI o 1tpO"(E"(paµµevoc; 'EAe:a:�apos X-8oucr[wv9c;, 
rkove:c; &va,OAYJ(, &ropa, oucrµwv Ma�-8e:[-8o]c; Za���[iou,] 
�oppii &µrpoowv 'Aptcr,iwvor,, \10,0U aropa oriµocria, :�i'.i-

3 5 1''Y]\I OE ,r,v au A r,v 07tOU &v �OUA ri·.9fir, ,e:uxicrw cro[t] ?;a O'Y]
µocriwv, (JOU OtOOUcr'Y]c; 1'0 &va:Awµa. e:av oe ,tc; &v,t7:9[t-] 
ficrTI ,1Jc; 1tporqpaµµevric; au A YJc;, cr,a-86ne:c; e:xot�ficrw
µe:v xat xa-8apo1totficrwµe:v (Jot &1to 1ta\11'0(, a:V'Hi:OWU
µevou ,atr, e:1oiatc; &vaAwµacrtv xa,a µ rioe:v &ntAe-

40 rwv, 1ticr,e:ws e:1te:pw,ri�H v ]ric; ��\ �v-8oµoAo"('Y]tJ-EV'Y]c;. 
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(altra mano in greco) 'Iou).i(i)ix Kpirrm:Ivix e1tiqx<pt0; bµo).oyw rruvxe:
xwpr,xeve: (XXO-

Aou-Dwc,. 
�·rn l(iO j'�in:, i:l l11�'i l((')OM'i l(!:l(i)to!:ll( 111�' i:l 1(0:l

j'�o',� M)I( 1', 
i'T:lM:l 11[1]�' i:l 1(0:l :lM:l ',11 'i ',:, l(!:)�1(1 i:ll'I( �., ',11 'i 

45 (prima mano in greco) eyparpr, oia [fe:p]µixvou Af�Ap�eio[u.] 

Firme sul retro (1-4 in aramaico; 5 in greco; 6-7 in nabateo)

testo interno 

ii'T� cmo i:l ll'J[OiTJi• 
ii'T� f 3 [(?)n1i'T'] i:l 11,�

ii'T� pn,fr[•] '1:l i'T'MO 
ii'T� i1li[O]� i:l i'T01M 

0ixoixi[ 0 ]; 0ixoixiou µap( ,uc,) 
sby (?) br tym(/ zyd?)[']lhy (?)' shd 

ywfn' b[r m]kwt' shd 

Nell'anno quattordicesimo dell'Imperatore Traiano Adriano Ce
sare Augusto, sotto il consolato di Fabio Catullino e Flavio Apro, 
tredici giorni prima delle Idi di Luglio, secondo il computo della 
nuova Provincia di Arabia nell'anno venticinquesimo, il tredicesi
mo di Daisios, a Maoza nel distretto di Zoara. Besas figlio di Iesous 
di En Gedi, domiciliato a Mazraa, tutore degli otfani di Iesous 
Khthousionos, e Iulia Crispina, tu trice di Selam(p )sious figlia di 
Ioudas di En Gedi, tramite il suo tutore Ioudas chiamato anche 
Kinber (sic) figlio di Ananias, saluti. Riconosciamo di averti con
cesso dalla proprieta di Eleazaros, chiamato anche Khthousionos 
figlio di Ioudas, tuo nonno, il cortile con tutti i suoi diritti a En 
Gedi e tutti i locali che vi sono e cio che si apre a est e a nord e 
verso la piazza. I suoi confini sono: a est la piazza pubblica, a o
vest Mathethos figlio di Zabaios, a nord la stradina di Aristionos, a 
sud la piazza pubblica; e tutte le case entro i confini di questo cor
tile. Questo cortile io registrero presso le autorita pubbliche in 
qualunque momento tu voglia, pagandone tu le spese. E se qual-
1 Puech: zyd[']lhy. 
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cuno contendesse il suddetto cortile, faremo valere i nostri diritti e 
faremo rimuovere ogni contesa a nostre spese, senza alcuna obie
zione. In fede la domanda e stata posta e si e risposto. 

testo esterno 

Nell'anno quattordicesimo dell'imperatore Traiano Adriano Ce
sare Augusto, sotto il consolato di Fabio Catullino e Flavio Apro, 
tredici giorni prima delle Idi di Luglio, se[condo il computo della 
nuova Pro]vincia di Arabia nell'anno venticinquesimo, il tredice
simo di Daisios, a Maoza nel distretto di Zoara. Besas figlio di le
sous di En Gedi, domiciliato a Mazraa, tutore degli orfani di le
sous Khthousionos, e Iulia Crispina, tutrice di Selampsious figlia 
di Ioudas di En Gedi, tramite il suo tutore in questa causa Ioudas 
chiamato anche Kimberos figlio di Ananias di En Gedi, saluti. Ri
conosciamo di aver concesso a te dalla proprieta di Eleazaros 
chiamato anche Khthousionos figlio di Ioudas, tuo nonno, il corti
le con tutti i suoi diritti, a En Gedi e tutti i locali che vi sono e tut
to quello che si apre da esso a est e a nord e a sud, e tutti i diritti 
che aveva il suddetto Eleazaros Khthousionos su questo cortile. I 
suoi confini sono: a est la piazza, a ovest Mathethos figlio di Za
baios, a nord la stradina di Aristion, a sud la piazza pubblica. 
Questo cortile io registrero presso le autorita pubbliche in qua
lunque momenta tu voglia, pagandone tu le spese. E se qualcuno 
contendesse il suddetto cortile, faremo valere i nostri diritti e fa
remo rimuovere ogni contesa a nostre spese, senza alcuna obiezio
ne. In f ede la domanda e stata pasta e si e risposto. 

(sottoscrizione in aramaico) 

Besa bar Yesua' tutore I dell'orfano di Yesua' bar Khtusion: io di
chiaro a te Selam�ion, come (scritto) sopra, che attuero e cancelle
ro tutto cio che e sul documento. Besa bar Y esua' lo ha scritto. 2 

1 Usa il prestito N!l.,�!lN (per bti-rpo1to<;). 

2 Di solito l'espressione ktbh «lo ha scritto» accompagna il nome di uno scriba o 
dell'estensore di un intero documento. In questo caso, come altrove (e forse anche 
alla successiva attestazione in greco ), sembra che I' espressione debba intendersi 
«l'ho fatto scrivere»: si veda al riguardo la discussione, non del tutto persuasiva, in 
Cotton - Y ardeni 1997: 172 s. 
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(in greco, di altra mano) 

lo, Iulia Crispina, tutrice, dichiaro di aver concesso in modo con
senziente. 

(in greco della prima mano) 

Scritto da [Ger]manos, librarius 

firme sul retro ( 1 -4 in aramaico; 5 in greed; 6-7 in nabateo) 

Yo[ (? )hse Jf bar Mena9-em, testimone 
Yesua' bar [Y ehol:ia(?)]nan, testimone 
Mattityah bar [Ye Jho9-anan, testimone 
T omah bar Si[ m ]' on, testimone 
Thadai[o]s figlio di Thadaios, testi(mone) 
sby (?) br tym(/ zyd?)[']lhy (?), testimone 
yw�n' b[r m]kwt', testimone. 

ro 

20 

P. YadiO: 21

Ma9-oza, I 1 settembre I 30.

Attestazione di acquisto. II compratore, Sim'on bar Yesua', attesta di aver 
acquistato un raccolto di datteri da una proprieta gia di Y ehudah bar 
Ele'azar, secondo marito di Babatha. La corrispondente dichiarazione di 
vendita al P. Yadin 22. 

Greco, scriba Germanos (firma a malapena leggibile; si segue qui Lew
is); attestazione e firmc in aramaico in calce al documento (cosi anche nel 
successivo P. Yadin 22; non si tratta, infatti, di un documento doppio ). 
Papiro ben conservato con principali lacune nell'area inferiore. 
Lewis 1989: 94-97, tavv. 25-26. 
Attestazione e firme: Yadin - Greenfield 1989: 146; Yardeni 2000, 1: 147-148, n: 61; 
Beyer 2004: 235-236. 

houc; TE(J'(J'Q(pEcrx.aiOEX.ClTOU A1hox.pii,o"poc; Tpaiavou 'Aoptll'IOU 
Ka!.crapoc; �E�acr,ou, bd u1ta,wv fyl[iip]J:tou <PAauouiou "Arcpou x.al 
Koet\lTOU c.!>a�iou Ka,r,At\lOU rcpo ,ptw'I dowv �E7t,EfJ,�piwv, 
XIXT!l. ,o(v) &:pi-8fJ,O'I TY)c; vfoc; e1tapxiac; 'Apa�iac; houc; itEfJ,itTOU x.al 
dx.o(r�ou ropmaiou TETClPTTI x.al dx.iic;, ev Mll(t)�C!, 7tEptfJ,ETPCJl 
Zoopwv, �tfJ,WV Tt]crouou 'lf..ya(viou) Ba�a-9ac; �ifJ,wvoc;, &:fJ,cpo,Epot 
o1x.ounec; ev Maw�q., xaipEt'I' OfJ,OAO"(W fiyopax.c:vat 1tapa 
crou X.llpittll\l cpotvtx.wvoc; X.�itW'I 'Iouoou X-Boucriwvoc; 
&:vopoc; crou IX7tO"(E'IOfJ,E'IOU �y fyl�t'.!)�C/, AE"(O�E'lllt 'Y,IX'i'IIX'9 
cI>epwpa x.al yawa-8 N tx.ap[f]x.oc; x.ai 'Y] ,pi,r, AE"(OfJ,E'l'Y] ,ou 
MoAxaiou, a X.IXTEXtc;, we; AE"(tc;, &:nt TY)c; cr1Jc; itpo(o)tx.oc; x.al 
(o)cptA1Jc; de; ,ov 1tpoyqpa�fl-ivov �vtau1ov ,e:Afow crm 
de; ,ouc; whouc; X.�itouc; itlXTYJTO'J itpw,ou x.at OEUTEpou 
,aAIX'ITIX TEcrcrapax.O'ITIX ouw x.al crupou x.al 'lllllpou x.6-
pouc; ouw mi'!� itE'ITE, cr,av(v)wv crot IXUTa ev ,fi o1x.iq. 

crou �uycji Maw�ac; OfJ,Otwc; fJ,ETpwv crot ev ,fi o1x.iq. 

crou iJ.ETPCJ) Ma(w)�ac; Ota evyu!.ou x.al &:vaooxou �llfJ,-
fJ,OUOc; Mava�ou TY)c; IXUTY)c; Maw�ac;. xal e'i ,i &v 7tE-
picrcrw-8fi de; ,ouc; 1tpO"(E"(PllfJ,fJ,E'IOUc; X.�1touc;, cpoivix.a 
A�fJ,YJWfJ,E Etc; EfJ,IXUTov &:v,l ,wv EfJ,WV x.61twv x.al &:v-
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A , ,, �, , , , , a WtJ,a'twv. i::av oE tJ, 'Yi a1tap'ticrw crot "t"O\I 1tpoyi::ypatJ,tJ,-
�'!ov rpoi \l!Xa "t"Cfl xatpqi "t"W\I YJU'([J,WV, owcrw (jQl E\lt E
XtlO""t"Cp 'ttlAa\l"t"O\I 0'1]\ltlP!� 9uw xat crupou xat vaapou tJ,E
Aavav tJ,iav. EX "t"E E!J,OU xat EX "t"W\I U7tapxonwv !),OU 

25 � 1tap� 'tou lvyuiou tJ,Ou, 1tap' o0 &v �ou'Ari(.Sfi) b 1tpacrcrwv �
"t"E O!, whou � IJ7tEp WJ"t"OU, Ecr'tat Yi 1tpii�ti:; whou xup[a 7ta\l
w.xou 1ticr'tt::wi:; E1tEpW't'fitJ,EV'1]t:; xat iiv.Swµ,.o'Aoy't]tJ,E-
VYi[ i:;]. frn:i:J? .... El.� .. �., iin:l:l F� m:ir PWr ,:i f [i]wtl, 

0 00 0 0 i..., 

... .... . iii' [- - -] ..... ... P:l il .. i/-;, 
30 � .. �. 

[- - -] ... . cl,. ii .. � 

il:ln� p1tl,� [i:l )1PO�] iii� Pi�• i:i Pi�• 
[- - -J -,:,i, il'��n ,:i :ioili' 

hP.�CP.Yi 9!� f�P!+�'!99 ['A]!�P.�P./9�· [- - -] 
3 5 iii� c:imo ,:i 13n[iil'J 

(sul retro, in aramaico) 

[/]/ (1'i):5 1rl'1ni rP:ii� ri�� c:Jmo i:i Pio� :in� 
�on r��

Nell'anno quattordicesimo dell'Imperatore Traiano Adriano Ce
sare Augusto, sotto il consolato di Marco Flavio Apro e di Quinto 
Fabio Catullino, tre giorni prima delle Idi di settembre, secondo il 
computo della nuova Provincia di Arabia nell'anno venticinquesi
mo, il giorno ventiquattro del mese di Gorpiaios, a Maoza nel di
stretto di Zoara. Simonos figlio di Iesous figlio di Ananias a Baba
thas figlia di Simonos, entrambi abitanti a Maoza, saluti. Dichiaro 
di aver acquistato da te l'usufrutto della piantagione di datteri de
gli orti di Ioudas Khthousionos, tuo defunto marito, a Maoza chia
mati Gannath Ferora e Gannath Nikarikos e il terzo chiamato di 
Molkhaios, che possiedi, come dici, in cambio della tua dote e del 
debito. Per il suddetto anno ti paghero per quegli orti quarantadue 
talenti in primi e secondi (datteri) succosi e due koroi e cinque sa
ta di siriani e naarii, pesandoli per te a casa tua secondo i pesi di 
Maoza e allo stesso modo misurando per te a casa tua secondo le 
misure di Maoza tramite il mio garante e mallevadore Sammouos 
figlio di Manaemos della stessa Maoza. E se qualcosa avanzasse 
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nelle suddette piantagioni, prendero i datteri per me in cambio del 
mio lavoro e delle mie spese. E se non ti forniro i suddetti datteri 
in tempo per l'essiccamento,' ti daro per ogni talento due denarii e 
per i siriani e i naarii una «nera». Con facolta legale di riscossione 
ovunque su di me e sulle mie proprieta o del mio garante, ovunque 
voglia la persona che procede a tuo nome o in tua vece. In f ede la 
questione e stata posta ed e stata data risposta. 

(attestazione in aramaico) 

Sim'[o]n bar Yesua'. Ho acquistato da Babatha cio che (?) ... per 
Babatha ... (seguono tre linee ill.).

(sotto l'attestazione, in basso a sinistra) 

Y esua' lo ha scritto.2 

firme (tutte in aramaico)

Yesua' bar Yesua', testimone [Sim'on bar] Yesna' lo ha scritto 
Yohsef bar l:fananyah, testimone [ (?)] 
[- - -] 
Y ehol).anan bar Menal).em, testimone. 

( a sinistra della terza firma, in greco)

E stato scritto da Germanos, [l]ibrarius.

sul retro (in aramaico)

Ha scritto Sammua' bar Menal).em: talenti quarantadue per 2 

kor(in) (e) cinque se'a(in). 3 

1 Qui e nel documento successivo si accenna alla necessita di osservare esattamente 
i tempi per ii raccolto e l'essicatura: un ritardo nella consegna pregiudicava irrime
diabilmente ii prodotto (cf. Mayerson 2001: 226 s.). 
2 Lewis (1989: 95), sembra considerare la chiusura «Yesua' lo ha scritto» come par
te della prima firma, dalla qualc tuttavia essa e molto distanziata. Anche Yadin e
Greenfield (p. 146) omettono l'espressione nella sottoscrizione, alla quale tuttavia 
essa sembra raccordarsi anche per ii tipo di scrittura. Si noti che la chiusura dello
scriba Germanos, certamente anch'essa estranea all'insieme delle firme, appare (ap
pena leggibile) sulla sinistra all'altezza della terza firma, perduta. 

3 Questa precisazione scritta sul verso del papiro (l'unico altro esempio e nel P. Ya
din 10, ketubbah di Babatha) sembra sia stata aggiunta a integrazione della dichia
razione de! compratore: cf. Yadin - Greenfield in Lewis 1989: 146. 
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IQ 

20 

P. Yadin 22 

Mal).oza, r I settembre r 3 o. 

Attestazione di vendita. Dichiarazione di Babatha per Sim'on bar Yesua' 
sulla stessa transazione del P. Yadin 2 r. 

' 

. �reco, s�riba Germanos; sottoscrizione in nabateo e firme dei testimo
m �n arama1co, di numero incerto, venute quasi a sovrapporsi alla firma 
s,cnbale. D�cumento a scrittura unica, come il precedente, lacunoso nel-
1 area supenore e con alcune linee in frammenti ma ben ricostruibili. 
Lewis 1989: 98-101, tavv. 27-28. 
Sottoscrizione e firme: Yadin - Greenfield 1989: 147; Yardeni 2ooo, r: 149, n: 6r; 
Beyer 2004: 236-237. 

E'tO�(, 'tEcrcrapi::crxatOEX.CX'tOU Au,oxpM 'tO ]P.9S '!'[patavo J9 'Aoptavou
Kat�apoi; �E�acr,ou, ibd U7tCX'tWV Mcxpx.ou cI>�[a}i9uiou "A1tpo[u] x.a1
Komwu cI>a�iou Ka,lJAivou 1tpo ,ptwv �/�[w]y �rnnµ�[pi]wv, 
x.�,a ,o(v) apt-Sµov ,rji; vfoi; bmpxiai; 'A[p]��[i]�s ho1:J[i;
1tE]�[(1t),]91:J J:'�[ 
dx.ocr,ou ropmaiou 'tE'tCXPTrJ XC(( (d)x.cxi;, E[ 'I Maw½� 7tEptµe:,pqi Zoo-] 
[p]1!-)y, Ba�a-Sai; �iµwvoi; �(µwvt Tn[crouou 'Avaviou (?), aµrpo,i::pot]
[o1

,
xouv,i::i; iv] ¥�1!-J�[�; x]�[iJP.�ty· 6µ9�[oyw 1ti::1tpax.e:Jy�; ?"t?! i:cap

[mav] (£[Otvt]i:c0Y9S [Xl]7t]q>y ... [.Ji::[- - - 'Iouoou X-Sou-] 
cr(w�O(, ' 

av�poc, µou a7tO')'.poµe:v01:J H 'I Ma]1!-)½� i:ca1h1!-l au-
,a av,t 'tl]C', 1tpo(o)tx.oi; µou x.a1 ocp;� ?is, HEY };\�i::vat ')'.�vvaf) 
cI>i::pwpa x.a1 yavva-8 N txapx.oi; x.a\ � 1Pi[ 'tlJ ,o Ju Mo A x�iou 
di; 

,
'o E'IECJ"'tW'tO(, hou;, crou 'tEAOUV'tO(, µot �t(, 'tOV 1tpO)'E)'pa-

µµi::vov E'ltau,ov Et(, ,oui; au,oui; x+,,:i:ouc, 1ta,mou 1tpw-
'tOU x.a1 OEU,e:pou 'ta:Aav,a 'tEcrcrap4i:c9y,a ouw, cr,cxvwv ( ?) 
crot au,a EV ,fi Otx.i� crou ½U)'q> Maw�[ai; ,]0 xatpcj) 'tWV �u-
Yf�" {fo oe:)) xal crupou x.al va[a]P.OU x.o�aA(i::u)wv [au],� Et(, ,�{v)) 
otx.ta{v))crou 
x.oupoc, ouo crcx,a 7tE:'l'tE µe:,pcj) Maw½a(,. Eav OE µ � ci::Ai
cr�t(, µot ,ov 1tpoyi::ypa�µe:vov [rpo](v;[xa, 1t]iiv xa-Sw; 1tpo
yqpa1t,i::, OWCJ"t(, µot e:vl excxcr,qi ,aAcxn9v Ol]Vtxpta ouw 
x.a1 crupou x.a1 vaapou µe:Aavav µiav, itµou x.a-Sapa1tot0uv,oc, 
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crot ,oui; 1tpoyqpaµµe:vouc; x.r,1touc; a1to ,:i:�noc; av,mowu
µe:vou. ECJ.V oe: ,ii; crot anmot+,crri 't"OU ayopa:½µa,oc; X.a'. µ � 
cr,aJi'cra X.Upt01tot+,crw crot x.a{)wc; 1tpO)'E)'pa1t,E, ECJ"O-
µat crot ocpiAoucra ant 'tWV crwv X.07tWV x.al avaAwµcx,wv 

l 5 apyupiou OlJVO:pta i::ri:c9[ cr ]; 1:'�1� � noH v] �y1[t]�hwv. xa[t] e:'i 'tt 
0[ 'I 7tEptcrcri::u-Sii Et(, 'tOuc,] 7:P.9'Y.�')'.[paµµe:vouc, x.+,1touc;, cpoi-] 
y[t]i:c� ,9[0] ':j:9[uoo]1:J .µoy[ ] �+,�Y![Et di; (JEC(U'tOV 
an]1 'tWV 
crwv X.07tWV x.a1 avaAw[µ ]cx,wv. [ot]4 E[ m,p]91tou au,rjc; XC(( 
U7t0)'ptxrponoc; 'lwcx(a)Vl]C', Manou-Sac, ,rjc; au[ ,rj]c; Maw½a(c;), 7tt
cr,EW(, 

1 0 
EitEpW't"t][J,E:VlJC', x.al av-Soµo AO)'lJ(J,E:VlJC',. Em yparp+,· ht oe:. 
(in nabateo) bbt' brt sm'wn zbnt lk 'nt sm'wn 'flt gny tm(y)ry' dy 
lyhwd' b'ly 

br ktwsyn dy 'bdt ptgm bgw wdy 'bd' kdy hwh bktb' dnh 
kkryn 'rb'yn wtrtyn b'bny nbrw kryn tryn ws'yn bms kdy bktb' 
dy 
(?) 'llt2 kdy 'l' ktbn ywbn' br mkwt' 'dwnh ktbt 'l pwm bbt' ..... . 

3 5 [ dy - - -] p '.h ... 
[---]. ..

i:-T� 11vr.,� i:l :iii:i• i:-T� cn[jr., iJ:l[ pniJ:i• 
i:-T� v,�- i:l v,�-

Nell'anno quattordicesimo dell'Imperatore Traiano Adriano Ce
sare Augusto, sotto il consolato di Marco Flavio Apro e Quinto 
Fabio Catullino, tre giorni prima delle Idi di settembre, secondo il 
computo della nuova Provincia di Arabia nell'anno venticinquesi
mo, il giorno ventiquattro del mese di Gorpiaios, a Maoza nel di
stretto di Zoara. Babathas figlia di Simonos a Simonos figlio di 
Ananias, entrambi abitanti a Maoza, saluti. Dichiaro di averti ven
duto l'usufrutto della piantagione dei datteri degli orti di Ioudas 
Khthousionos mio defunto marito, a Maoza, in mio possesso in 
cambio della mia dote e del debito, chiamati Gannath Ferora e Gan-

1 Beyer; altri leggono solo poche lettere. 
2 Beyer: t'bd s'r, porn riconoscibile sulle fotografie. 
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nath Nikarikos e il terzo chiamato di Molkhaios. Per quest'anno 
tu mi pagherai per gli stessi orti quarantadue talenti in primi e se
condi ( datteri) succosi, pesandoli per me a casa mia I secondo i pesi 
di Maoza, al tempo dell'essiccamento e anche di siriani e naarii, 
portandoli nella mia casa, due koroi (e) cinque sata secondo la mi
sura di Maoza. E se non mi fornirai i suddetti datteri, tutto com'e 
scritto sopra, mi darai per ciascun talento due denarii e di siriani e 
naarii una «nera». E io faro liberare i suddetti orti da ogni contesa. 
E se qualcuno contendesse con te l'acquisto e io non [- - -] deci
samente per te com'e scritto sopra, ti dovro per il tuo lavoro e 
(per) le tue spese venti denarii d'argento, senza alcuna opposizio
ne. E se qualcosa avanzasse nei suddetti orti, i datteri di Iudas, mio 
[- - -] prenderai per te in cambio del tuo lavoro e delle tue spese. 
Tramite il suo tutore che ha firmato, loannes figlio di Makhoutas 
dell a stessa Maoza. In f ede la domanda e stata fatta ed e stata data 
risposta. Scritto: e anche. 2 

(sottoscrizione in nabateo) 

Babatha barat Sim'on. Ho venduto a te, Sim'on, il prodotto dei 
giardini dei palmeti di Y ehudah mio marito, bar Kthusion, che ho 
misurato [- - -] (?) secondo cio che e in questo documento: talenti 
quarantadue secondo il peso nabateo (?), talenti due e se'ain cin
que,3 secondo il documento che [- - -] (?) del prodotto, com'e 
scritto sopra. Y o�ana bar Makuia suo tutore: ho scritto sotto det
tatura di Babatha [- - -].4 

firme (persa la prima, forse in aramaico come le altre) 

. . .  [- - -] 

1 Ne! documento appare, anche dopo, «tua»; sembra chiaro che, seguendo la falsa
riga dell'atto precedente, lo scriba sia incorso in un errore: pesatura de! prodotto e 
pagamenti avvenivano piu probabilmente presso ii venditore. 

2 Aggiunta testuale. 

3 Questa frase manca nella traduzione di Yadin - Greenfield in Lewis 1989: 147. 

4 Y adin - Greenfield traducono «per ordine di Babatha»; la traduzione qui propo
sta per' l pwm, «Sotto dettatura» (lett. «sulla bocca, a voce») e forse piu adatta e tro
va paralleli nell'aramaico targumico: cf.Jastrow1142b (sub pwm,pwm'). La sotto
scrizione sembra proseguire alla linea successiva, purtroppo lacunosa, ancora per 
qualche parola: le letture differiscono sensibilmente. 
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Yeho[�anan] ba[r Mena]�em, testimone; Yehudah bar Sim'on, 
testimone 

Yesua' bar Yesua', testimone 
Y ehosef bar I:Iananyah, testimone [- - -] 

(in greco, poco sopra l'ultima firma aramaica, al centro) 

E stato scritto da Germanos, librarius.



P. Yadin 23

Ma}:ioza, 17 novembre 130. 

Citazione. Besas bar Yesua', tutore dei nipoti di Yehudah bar Ele'azar, ci
ta Babatha contestando il possesso di un palmeto da datteri. 

Greco, scriba Germanos, firme in greco e aramaico; documento doppio 
in cattivo stato di conservazione e con molte piccole lacune ricostmite 
(non segnalate in traduzione). 
Lewis 1989: rn2-104, tavv. 29-31. 
Firme: Yardeni 2000, r: 150, n: 61; Beyer 2004: 237. 

testo interno 

bd ,0[ v bn�]��A YJ[J.E\IW\I [!-�p,upwv 7t[ a ]pfiv[ y Je:;Ae:v {Bricr�[ c;J»
'I YiiJ?�[ OU] 
e1ti1e?[ 1toc;] ,[ wv o]erpavciJv 'I ricr[ o ]uou 'EAe:aq a ]P.?I! ).(})oucric:-i[ voc;]
'Hv[yaorivo]c; [Ba]��,$,[a]y �iµw[v]oc; MllW½YJV�(v) �7tEP,'X.S:0"-8m �[u-]
"0. ii:\ '�[t]�pi(ep] Nc:1tc:-i1i 1tpe:q�e:u,ou xal �y[,];q[,]pa['t"]Ti'Y.[ou de;]
Ilhpav � a.Hou E\I ,fi llUcOy E7tllpx[Cf xaptv �Ti7tOU rpo;yt-
xwvo[ c;] �yfixona ,otc; ay,otc; i;>P,rp�y[ ot]c; ov �[Cf Otll�P,�-
,tc;, ou9[e:v o]� �crcro[ v J Xlll 1:�pe:9[pe:ue:t]v [ 1tpo ]� 1tii1Jll\l c\',[pav J Xllt 
Yif!-[EpllV µc:h,[pt] 9[t]�r.[v]0cr�w[c;]. �i:e[ax-8-r, u]i:a,[ac; K[a,ri-J 
Aivou �[a]l "�i:tPO!! J:P.O t� x[aA(avowv) �Je:xe:v�p;[wv E\I ,fi 1te:]el
[IIJH,]P.�Y· 

testo esterno 

10 EJ:( [, ]0y �m�e:�A TI!J.�ywv [µap,upw Jy J:llPTiV)'.f-
Ae:v J,.ln[ criic; 'I]n[ cr ]9u[ o ]I! [e]i:[,P,[ 01toc; ,wv op ]CP.avwv 'ffricr-] 
OUO!! ']P,w½apou ).(-8oucriwvoc; 'H :')'.�O"!]V[O ]� [B]�-
�a-.9av �[µwvoc; Maw½r,v�(v) E7tEP,Xe:cr-8at au,q,
i1tl '�npiep Nc:1tw,t 1tpe:cr�e:u1[ou] ��l aniq1e�-

15 '!Ti)'.?U [e:](c; II�1pav [ri] a.H[ou E\I ,fi a]u1ou ei:[ap-] 
[xiCf xa:Je[iv x+i1tou rpo];[vtxwvoc; &v]fi�9y[w] 
,otc; �u,otc; oprpavotc; 0\1 �iCf OtllXP,ll,tc;, 
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OUOE\I OE �Q"Q"O\I �al 7tllpe:ope:�t \I 1tpoc; 1tii-
O"ll\l wpav xal fiµc:pav l!-hP.[t ota]'Y.vwcre:wc;. 
E1tP.�1-.9YJ u1ta,iac; Koe:iy1ou ���[ou Ka,n�i-
[ vou i:tal Mapxou cI>°Aauou[ou "A1tpou 1t]P,o ?�i:t�-
1tc:vce: xaAavowv �e:xe:v�pic:-iy �[[o]u 1tpW't""/l 
E\I MaW½Cf ,fi 7t�[p]\ Ilc:,pav. exo[u]qtv OE EXCX't"S:-
pot &y1/11!i:t?Y · · · 
tyear;in 91� re:p[µavouJ 'H ouJqou. 

firme sul retro ( 1-3 e 5 in aramaico; 4 in greco)

testo interno 

iiltv p[P]Oto i:J iiP[',�] 
iiltv [nn]o i:J '"J01il' 

iiltv [n]no i:J iiP',� 
��[o]ii(oa);c; �[ ao]�iou [!-[ a ]P,( ,uc;) 

1 '1:,i, '01' [i:J] •n,• 

Alla presenza dei testimoni, Besas figlio di Iesous tutore degli or
fani di Iesous figlio di Eleazaros Khthousionos di En Gedi ha cita
to Babatha di Maoza figlia di Simonos, perche si presenti insieme a 
lui innanzi a Haterio Nepote, legatus pro praetore,2 a Petra o in al
tro luogo nella sua provincia, riguardo alla piantagione di datteri 
che spetta agli stessi orfani, che detieni a forza e,

_ 
non meno

_
imf�r

tante, di attendere per tutto il tempo e fino al g10rno del gmd1z10. 
E stato fatto sotto il consolato di Catullino e Apro, 1 5 giorni pri
ma delle Calende di dicembre nell'area di Petra. 

testo esterno 

Alla presenza dei testimoni, Besas figlio di Iesous tutore degli or
fani di Iesous figlio di Eleazaros Khthousionos di En Gedi ha cita
to Babatha di Maoza figlia di Simonos, perche si presenti insieme a 

r Lettura in Beyer, dubbia. 
2 Haterio N epote era governatore almeno dall' anno 130; la �ua legione era stata

,�
ai:

data a sopprimere la rivolta di Bar Kokhba. II suo nome e stato eraso da un 1scn
zione di Gerasa, come per damnatio memoriae, cosa rara per un governatore ro_ma
no: Bowersock (1983: 108) sospetta che sia stato responsabile della persecuz10ne 
dei Giudei in Arabia al tempo della rivolta. 
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· lui innanzi a Haterio Nepote, legatus pro praetore, a Petra o in un
altro luogo nella sua provincia, riguardo alla piantagione di datteri
che spetta agli stessi orf ani, che detieni illegalmente e, non meno
importante, di attendere per tutto il tempo e fino al giorno del
giudizio. E stato fatto sotto il consolato di Quinto Fabio Catulli
no e di Marco Flavio Apro, quindici giorni prima delle Calende di
dicembre, il primo di Dios, a Maoza di Petra. Ciascuno dei due ha
una cop1a.

Scritto da Germanos figlio di Ioudas. 

firme sul retro (1-3 e 5 in aramaico; 4 in greco)

[Ele]'azar bar Sim[']on, testimone 
Yehosef bar Ma[ttat], testimone 
Ele'azar bar Matta[t], testimone 
Thadaios figlio di Thadaios, testimone 
(?) Y ol_iai [bar] Y os[i], testimone. 

P. Yadin 24

Mal:10za, 17 novembre 130. 

Deposizione. Besas bar Yesua' depone sullo stesso oggetto della citazione 
nel P. Yadin 23. 

Greco; documento doppio, firma dello scriba non conservata (ma Ger
manos secondo Lewis, come del resto al documento precedente); firme 
sul retro appena visibili e non lette. Papiro estr�mamente �a1;1neggiat� e
specialmente al testo esterno, di cui restano poch1 frammentl, m parte m
tegrabili in base al testo superiore. 
Lewis 1989: 105-107 (manca alle tavole). 

testo interno (fr. a)'

�!J-llfl"t"Ufl07t0t�O"ll't0 B-riaa� 'I-11aouou i1t(1po,:co[� "t"W\I Op(j)ll\lWV] 
'I 'l]O"Ouou 'E�e:ll��P.9Y �[ .fJoua(wvo� 'H vyllOYJVO� O'tt 't1J ive:a'twa11] 
"YJ!J-Epq. 1tpoaiJA..fJe:v Bll�ll.f)ll� �(!)-wvo� M�(?)�['l]]y� ... y, A&ywv. 
imo� ii1te:ypa:\jill"t"O 'Iouoll� 'EA.e:ll��ec;i[u X.fJoua(wvo�] �1:9)'.E
\10!)-E\IOU aou iiv�p i1t' OVO!J-ll"t"O� aou iv 1'U ii,:c[ofo?ll,:PU x�1tou� 
(j)OMXW\10� £\I Mllw�q., Xlll ,:ce9qw £\I 1'U [- - -] 
�9Y 9/xe:ov 'twv op,:plly[wv - - -] 
[ 't ]wv llU'tW\I e:!owv i� OVO[!J-ll"t"O ]; lnq9y9[ u 7tll'tpo� llU'tWV, 0 ]o 
'f..ll:p

0

t\l 7tllflll\l'(EAAW O"Ot ll.7tO?!S� �[ot 1t]9[(]ep o;��!W!J-ll-
10 'tt otll�[p J�1;� 'ta llU'ta e:'loYJ. e:! 9� �i:ci[ .fJi� 'tou tJ-� ii Ji:cCJ?�!�llt 

[y(]ywaxe: O'tt ii1toypa:,:po[!)-llt] �Y1'� [iv 't1J - - - ii1to]')'.ell
[,:piJ iJ1t' ovotJ-ll'to� 'twv llu1'0Y [opJq{llvwv - - -J 
[ ] 
testo esterno 
frr. b-c

[ ] 
[- - - 8]1; 't1J ive:a[ 't]1!)9""(l "YJ!)-[ipq. - - -] 
[ ] 
, Lewis suddivide le sezioni superstiti del papiro in frr. a-f; ii fr. a riguarda solo ii
testo interno. 
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20 

fr. d

[ 
Hmolri q:i:c[eJY.P.4tka,[o - - - X-9oucri-J 
[ W ]�[ 0 ]; [ a ]1toy��t;Jf!,[ E\IOU - - -] 
qou lv ,fi hoy pa[ rpfi - - -] 
[ ] 

fr. e

[ ] 
Tnq9�9u 7:01PO� 0�,w�, oi'i x4P.[tv] 1:0[pav ]yffA-] 
�CJ-> qr;ii �1:09'i�e l-!-1?1 1:r;iCiJq.i [oJ;�0[i Jci>l-!-01; o[i-J 
[a]�P.01\S 1� au,� �I?Yl· �[1] 0� h[t}9i'� ,OU [J,� a
[1tooei'�m, yivwcrxe o,t hoyparpoµ.m auh4
[ ]

fr.f 

[ ] 
[- - - 1tpo t]E xaAa�o0[v - - -] 
[ ] 

testo interno 

Besas figlio di Iesous, tutore degli orfani di Iesous figlio di Eleaza
ros Khthousionos di En Gedi ha dichiarato innanzi ai testimoni 
che nel giorno presente si e presentato innanzi a Babathas di Mao
za, figlia di Simonos dicendo: Siccome Ioudas figlio di Eleazaros 
Khthousionos tuo defunto marito ha registrato a tuo nome nel re
gistro le piantagioni dei datteri a Maoza e piu lontano, a [- - -] il 
diritto degli orfan[i - - -] le altre proprieta da Iesou[ s loro padre], 
per questa ragione ti cito: mostrami con quale diritto detieni quel
le proprieta. 1 Se rifiuti di mostrarmi, sappi che le inserisco nel re
gistro a nome degli stessi orfani [- - -] 

[ ] 
r Qui e nel P. Yadin 23 appare ii problema della proprieta delle piantagioni di dat
teri che Y ehudah avrebbe registrato a nome di Babatha. Probabilmente non sono 
ne le piantagioni de! P. Yadin 16, proprieta personali di Babatha; ne le piantagioni i 
cui diritti Babatha vende nei PP. Yadin 21 e 22. Secondo Cotton (1997c: 185) si 
tratterebbe di beni spettanti a Babatha in base al suo contratto matrimoniale. 

frr. b-c 

[ ] 
[- - -] che nel giorno presente [- - -] 
[ ] 

fr. d 

[ ] 
[ - - -J Siccome ha registrato [- - -] Khthousionos
defunto [- - -]
tuo nel registro [ - - -]
[ ]

fr. e

[ ] 
[- - -J Iesous loro padre, mostrami con quale diritto detieni quelle

proprieta. Se rifiuti di spiegarmi, sappi che le inserisco nel registro

a nome degli stessi orfani. 
[ ] 

fr.f 

[ ] 
[- - -] quindici giorni prima delle Calende [- - -]
[ ] 



P. Yadin 25
Ma�oza (? ), 9 luglio r 3 r. 

Citazione e controcitazione. Iulia Crispina, tutrice dei nipoti di Yehudah 
bar Ele'azar, cita Babatha sullo stesso contenzioso dei papiri 23-24. 

Greco, scriba Germanos; sul retro pochi resti di firme in aramaico; do
cumento doppio particolarmente esteso, papiro in pessimo stato di con
servaz10ne. 
Lewis 1989: 108-112, tavv. 32-33. 

testo interno 

[l,d ,wv lm]�e:�AY)[J-E'IW'I xal lmcrcppaytcraµe:vwv 
[µaphye[ W'I 1t ]0e[ rivytA ]�y '�9y[Ala K]P,[tcr7tt'I ]0 �[ u h0TDP. Be:pvt-
Xta'IOU 
[hicrxo ]i:c9� 1wv M 9P.t£0'1(!1'! 'I Y)crouou X Joucriwvo½ 
1;30�0�[a½ �i]µ,wvo½· l1te:tOl] 6 l1tf,po1to½ BY)mi½ 'I Y)CJOuou ,wv 
au,wv [op]q?av0y &:qJe:vfo,�po½ ECJ't't'I xal oux l)OU'l!X(J-
,f)YI 7t0P,[avytAe:] �q[E crN[v] Hµo]i, vyve:; [1t]apavye:Hw crot xa,a 't'l')'I 
�[ 1toypwp ]fry 't'OU xpa,icr,ou Yjye:µovo½ CJU'IE�e:AJtv aU't'l')\'11 
e:1� [II]H ,pav 1tp]od.] . [.]nµ;0crJa; 1a voµ;µa l�ay1n[½] 
XP.0?'[ Jat - - -].[ ] �7!-0P.X9Y1<,;JY ,wv au,wv 

IO 9P.t£0'1[w]v �tCf Otaxpa,t½ & oux CX'll)XE'I CJOt, OUOE'I OE 
�[crcrov xal] ,:tap�[o]ee:utv lv 'AoptaYfl IIe:\1!-),pCf µe:xpt (00) ot
[axoucrJwµe:]'!. e:1 [oE µ]r, [y]�, [yivw]q�[e: /h]; ,:t�P.( 1?Y1?Y
H oyov ucpe:m� 10. xea,tnq.> f rye:µovt. 9½ OE &:1te:xe[iJ-] 
[ Y)] 1;30�0�[ a]� �iµwvo½ Ota (l),:tt,p07tOU au,iJ½ Mapa½ 'A�oa�-

15 [ you Ile:,pato½], ),e:y[ o ]y[ erk l1tl 1tpo 't'OU (,ou) 1taprivyt��½ µe: d½ 
['Aoptavl')v Ile:,pav 1tpo½ ,ov] �P.41[t]q[,]9y [ri])'.[e:]µ9y0 (e:)xn-
[- - -]r.,;>y.[.]..a .... cr ..... [ Jcriqf µ,ffxpt] 
[otaxoucrJwµe: ]v �iav [!-Ot 'X.PWtJ-E'IYJ ?'Y�9[ (fl ]0'!199?"4 
[µot Xlll eowxa xa·S' uµ ]0y 7!-!114�;'1 10. xe[a,(]?"11'.P, TIY.�[!-Q-

20 'It �01 [u1te:ypaH�Y [!-Ot [d½ II]he[av CJU'I uµ]ff v ,]a [voµt]µa 'X.P.0[cr-] 
�0;, xal ,a'IU'I 1tapavye:AAW crot 1tpw,w½ 1tpo½ 't'O'I xpa,tq-
[, ]9y riy[e:µ6]'!0 e:l½ 'Pa��aJµwa�a 'X,!XP,[t]y 90 E'X,W 1tpo½ ere: 

�01� 1'!]'1 q;4nwcrtv ,ou xpa,icr,ou riye:µovo½ 
[ ,a voµtµa &:p]vouµat. [&]½ OE (X7t0XptJoucra 'louAta Kptcr1tt{v}a, 
[Ae:youcra · ,a voµtµa 't'OU xpa,icr,ou riye:µovo½ T[l otxat00]9q(-
[ Cf e:1½ IIe:,pav &: ],:t[ ri]e,tcr0, �[ al e:'i ,t Aoyov ext½ 1tpo½ lµE] 
[ 7t ]0e�[O]P,�Yt'I [l]1tl 't'O'I au,9[ 'I N e:1tw,av im,po� .. E'X,t½]
[ ,wv au,wv o ]P.(£0[ v ]0y. l1tpii'X,,f)Y) lv Maw�Cf 1te:pt Zoopwv 
[u1ta,ia½ Aaiva Ilonta'IOU xal Mapxou 'Anwvfou] 

30 ['Poucpivou 1tpo e1t,a e:tOW'I 'louAtW'I.] 

testo esterno 

[- - -] 
35 [---] 

[- - - xa ]\ OU[ X l)O]y-
'IIX9',f)Y) 1tapavye:tAe: l[ er ]E cr�v �µ,9[, yuy[ d] 7:apavye:A
�r.,;> [cr0t] �a,� [,]1)'1 [u]7:oyeacpl]'I 't'OU xp01i?"1[o]u 
[riye:µovoJ� 7yve:s��Jiv 0u1l')(v) * :r:rH,Je[ah 1tpocr-

4o [- - - ,a vo]µt[J-0 mau,iJ½ xpa..crJat l]m[ ]Y).[ ] 
[- - -].at ..... u1t0ex9y[ ,wv ,wv au,wv o]etP.0-
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[ 'IW'I, OUOE'I OE �(J(JQ'/ xal 1tape:op ]e:ut[ 'I E'I 'Aopta ]�YI
:r:r[e:,]P,qf µ,het 00 o[taxou]q�0µ,�v. �/ ?E µri ye:, yt
Y<,;J?'�� ?1! ,:t�P.l 19y19u Aoyov �(flE�t½ ,0. xea-
[, Ji[ cr,q.i] frr.�µovt. &½ oE &:1te:xpiJY) Ba�aJa� 
�iµ,wvo½ Ota l,:tt1P.?,:tOU 0u1iJ½ Mapa½ 
"A�[o]aAyou IIe:,p0;0½, Ae:youcra· E1tl 1tpo 't'OU't'OU 
1t0[p]rivytAE½ µe: [e:1]� '�9P,tavriy D�1P.0Y e:� .. [.]. 
[ ]e:[ ]. 

50 [- - -]v .. [- - -].[- - - o];xatOOOCJtCf 

55 

µhpt otax9ucrJwµe:v �iav µm 'X.PWtJ-E'ITJ 
cruxocpav,oucra µot xal eowxa xa·S' uµwv

' ' ( ' ' ( ' mHaXt'I 't'Cfl xpa,tcr,q.> 1]ye:µovt xat u1te:-
ypm\1e:v µot e:1½ IIe:,pav cruv uµ,;y 1[a v ]oµtµa 

'X.P.0[ er}$[ at], �0[l , ]0[ v N[ v 1ta ]e0[ vye: AAW CJOt 1t ]P,[ w h[ w½]
[1t]P.?� 19y �P.41;q1[ov fiye:µova e:1½ 'Pa]��0�µ,r.,;>-
0�0 x4[ptvJ 9Y [e:x]r.,;> 1tP.9� qe: x[a,J� C,tiJy?a
yyr.,;>crtv 1[o]u �ea1[icr,o]y riy�[µovo]� 10 voµtµa 

�ey[o]9µ,at. &½ o� [&:1to]xp;�99cra 'IouAt0 Krcr1t{v0,
60 �e:youcra· ,a voµtµa 't'OU xpa[,]icr,ou lJYEtJ-0'10½ 
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de; Ili-rpav ,1J otxat099cri� tbtfip,tcra, xat d ,t "A6-
yov EXtt: 1tpoc; EIJ-E 1tape:ope:ut'V t1:tl 't"O'V IXU't"O'V 
Nemu,a[v) Em't"pOJ: . .  EXtt: 't"W'! �U't"(!''! opcpav0[v.] 
[t]1tpax-8n [tv] fyfow�� i:t�P.t ?,[ oo ]P.1!-1'! {ma,iac; Aaiva

6 5 :r,r9[ v h;avou xat Ma[p ]J:C?U 'An[ w ]'!iou '-p[ o ]1:1cpivou 
1tpo e:1t,a �towv 'Iou�[i)wv. tre[a]CP.:l &:'!1/,uva 
O'JW. 

he�cpn [ota rJ�et!-�'!?9 'H ouJ991:1. 
(firme sul retro, in aramaico, ill.). 

testo interno 
Innanzi ai presenti testimoni che hanno anche apposto il loro si
gillo, Iulia Crispina figlia di Bereniciano (Bernikianos), tutrice de
gli orfani di Iesous figlio di Khthousionos ha citato Babathas figlia 
di Simonos. Siccome il tutore degli stessi orfani, Besas figlio di le-

. sous e malato e non ha potuto citarti insieme a me, adesso ti cito 
seguendo la decisione di sua eccellenza il governatore, di venire in
sieme a me a Petra [- - -] per risolvere la controversia giuridica [- - -] 
le proprieta degli stessi orfani, che detieni a forza e che non ti 
spettano e, cosa piu importante, e attendere a Petra Adrianea fin
che non saremo ascoltati; altrimenti sappi che dovrai rendere con
to riguardo a tale questione a sua eccellenza il governatore. Cosi 
Babatha figlia di Simonos ha risposto attraverso il suo tutore Ma
ras figlio di Abdalgos di Petra dicendo: Siccome prima di questo 
mi hai citato a Petra Adrianea innanzi a sua eccellenza il governa
tore [- - -] finche non saremo ascoltati, accusandomi ingiustamen
te di agire illegalmente, ho consegnato a sua eccellenza il governa
tore l'esposto contro di voi, e mi ha indicato di risolvere la contro
versia giuridica insieme a voi a Petra e [- - -] ti cito prima innanzi a 
sua eccellenza il governatore a Rabbath Moab per la causa che ho 
contro te e seguendo la decisione di sua eccellenza il governatore 
respingo la richiesta. Cosi Iulia Crispina ha risposto dicendo: Ho 
addotto gli atti a Petra per il giudizio di sua eccellenza il governa
tore, e se hai qualche argomento contro di me, devi attendere in
nanzi allo stesso N epote il tu tore degli stessi orfani. E stato fatto a 
Maoza di Zoara sotto il consolato di Lena Ponziano e Marco An
tonio Rufino, sette giorni prima delle Idi di luglio. 

testo esterno 

[- - -] non ha potuto citarti insieme a me, adesso ti cito, seguendo 
la decisione di sua eccellenza il governatore, di venire insieme a me 
a Petra [- - -] per per risolvere la controversia giuridica [- - -] le 
proprieta degli stessi orfani [- - -] Cosa piu imp?rtan�e e a�tende� 
re a Petra Adrianea finche non saremo ascoltat1; altnment1 sapp1 
che dovrai rendere conto riguardo a tale questione a sua eccellenza 
il governatore. Cosi Babatha figlia di Simonos ha risposto attra
verso il suo tutore Maras figlio di Abdalgos di Petra dicendo: Sic
come prima di questo mi hai citato a Petra Adrianea [- - -] per il 
giudizio finche non saremo ascoltati, accusandomi ingiustamente 
di agire illegalmente, ho consegnato a sua eccellenza il governatore 
l'esposto contro di voi, e mi ha indicato di risolvere la controver
sia giuridica insieme a voi a Petra e [- - -] ti cito prima innanzi a 
sua eccellenza il governatore a Rabbath Moab per la causa che ho 
contro te e seguendo la decisione di sua eccellenza il governatore 
respingo la richiesta. Cosi Iulia Crispina ha risposto di�endo: Ho
addotto gli atti a Petra per il giudizio di sua eccellenza ii governa
tore, e se hai qualche argomento contro di me, devi, aspettare da
vanti allo stesso N epote il tu tore degli stessi orfani. E stato fatto a 
Maoza di Zoara sotto il consolato di Lena Ponziano e Marco An
tonio Rufino, sette giorni prima delle Idi di luglio. Sono state scrit
te due copie. 

Scritto da Germanos figlio di Ioudas. 

(firme sul retro ill.). 



P. Yadin 26
Mal:10za (?), 9 luglio I 31. 

Deposizioni. Babatha depone contro la prima moglie di Y ehudah bar Ele
' azar, Miryam, la quale depone a sua volta, in merito al diritto di proprie
ta sui beni de! coniuge. 

Greco, scriba Germanos; firme in aramaico sul retro; documento dop
pio, papiro lacunoso e testo interno pressoche perduto. 

Lewis 1989: 113-115, tavv. 34-35., 
Firme: Yardeni 2000, 1: 151, n: 61; Beyer 2004: 237-238. 

testo interno 
( circa ll. 9, ill.) 

testo esterno 

�,:cl [ "t'WV] �7:f���� TI[!,[ e]y�y l;'at Emcri:ppar.icraµ.eywv 
µ.ap,upwv naprivytAEV Ba�a-.9-ac; �iµ.wvoc; 

Ma(wKriv+i Maptaµ. YJV BEiavou 'H vyaoriv+i(v) (J'UV
E�eP'XP!.a.at l'llJ"t'TiV E'i'Ct 'A,epwv Nenw,av npE(cr,�EU
"t'OU �E�acr,ou a:V"t'tcr"t'pa,+iyou OTCOU &v TI un' au-
"t'OU unap't.[i]0 ?0 xapiv EcrUAWcrEc; :� ,:c[ av ha EV "t'TJ 
olx.i� 'Iouoou 'E).�a;�pou X.f).oucriwvoc; &vop6c; 

(J,OU Xl'lt O'OU �[ TCO"(EVO(J,eVOU - - -].(. ], "t'l]V 
.. [.]0c; nav,0; �[.]. .. 9�.[- - -] 

10 OUOEV OE ficrcrov Xl'lt napEOpEuty �,:et :?Y 0�-
"t'Oy �enw,a µ.expi oiayvwcrEwc; . &c; oe: &nExpi
-slJ Mapiaµ. 'f], Aeyoucra· npo "t'OU"t'OU nap+ivytAa 
crE µ. Ti EvyicrE de; ':'a UTCaP.'X.OV"t'a (!-0'-! (Mt/ [ cro ]u avo
poc; �,:t[ 0 h�y[ O(J, m VOU - - -]�.qiac; Xat na[pa heai:p�c; 

15 'Iouo?[ u] &yop?[ c;] l!-?Y l!-noivav Aoyov faty (;l'E 
npoc; ":'OV au,ov 'Iouoay TCEpt '!WV �7:0P.'t.OV'!WY 
au'!OU Xl'lt .[- - -].[.].[ ].[ ] �[n]eax{)ri 

iv Maw�� ,:tEP.[iµ.]h[p]ep i[oopwv un]01i0c; Aaiva 

IloV"t'tavou 1:'0\ 'f?itpivou 1:e[o] � dowv 'l?yAiwy. 
20 he[ai:p ]n �Y:[h-]y,:ca ou�. 

E"(pai:pl] OLa fEpµ.avou 'fouOOU. 

firme sul retro (in aramaico)

i:1� 1 :-l'(p)",n i::1 iiP[']',� 

testo esterno 

,:i� pi,o� ,::1 nno 
,m� nnoJ ,::1 =,c,:i• 
i:1� (?) .... '1:J i'Ti1i'T' 

ii'T� nno i::1 iiP?[�] 

Alla presenza dei testimoni, che hanno anche apposto i loro sigilli, 
Babathas di Maoza figlia di Simonos ha convocato Mariame di En 
Gedi, figlia di Beianos, perche compaia insieme a lei innanzi a Ha
terio Nepote, legatus Augusti pro praetore, in qualunque luogo e
gli venga a trovarsi. Perche hai preso tutto nella casa di Ioudas 
figlio di Eleazaros mio e tuo marito defunto [- - -] tutti [- - -] e piu 
importante, di aspettare innanzi a Nepote stesso fino alla (sua) de
cisione. Mariame ha risposto dicendo: (gia) prima di questo ti ho 
avvertita di non avvicinarti alle proprieta del mio e tuo marito de
funto [- - -] (secondo) le prescrizioni di Ioudas mio marito, (per
che) non hai nessun diritto verso Ioudas riguardo alle sue proprie
ta e [ - - -] 

E stato fatto a Maoza nel distretto di Zoara sotto il consolato di 
Lena Ponziano e Rufino sette giorni prima delle Idi di Luglio. 

Sono state scritte due copie. 

E stato scritto da Germanos figlio di Iudas . 

firme sul retro (in aramaico)

El[i]'ezar bar I:Iilqiyah (?), testimone 
Mattat bar Sim'on, testimone 
Y ehosef bar [Mattat, te ]stimone 
Yehudah bar(?) testimone 
[E]le'azar bar Mattat, testimone.

1 Scritto ;i'n1m. 

1 39 



P. Yadin 27
Mal:10za, 19 agosto 132.

Quietanza. Babatha dichiara di aver ricevuto da Sim' on bar Y ohanan bar 
'Egla le quote per tre mesi di mantenimento dell'orfano Yesua'. 

Greco, scriba Germanos; documento singolo con attestazione finale in 
aramaico seguita dalla sua traduzione greca. Ultimo documento dell'archi
vio con datazione certa. 1 

Polotsky 1967: 50, n. 2, tav. 11.1; Lewis 1978: 112-114, n. 2; Lewis 1989: u6-117, 
tav. 36. 
Yadin - Greenfield 1989: 148-149; Yardeni 2000, r: 152, rr: 62; Beyer 2004: 238-239. 

bet u1ta:,wv raiou �e:ppiou M.>yope:iy9u x.a1 Ilou1tAiou Tpe:�io[ u 
�e:py Ji[avo ]9 [1t Jpg 
oe:xa,e:o-cra:pwv XllAll\lOW\I �E7t1'Ef!,[�Jpiwv, xa,a ,ov "t''Y]½ vfo½ 
H TIil Jeri a½ 'Apa�i-
ll½ &pi-S.µ.ov E"t'OU½ E�OOµ.ou e:[i:cocr,9[uJ f!-'Yj\10½ ropmaiou 1tpw1tn, e:]y
fy[�w�� 
1te:ptµ.i,pep Zoopwv. B��a-S.a½ �iµ.ep[ v Jo½, cruµ.1tap6no½ wkfi [e:m,p6-
1tou J i:c[aJ\ 
u:Ep au,ri½ u1toypiiqiono½ B��e:�i[ ½J Mava�µ.ou, &µ.96,e:[poi , ]fi[ ½J
�':J"t''Y]½ Maw-
�a½, �iµ.�\IL xup,cj) 'Iwavou 'Ey�� [,lJ}; au1['YJJS M�w�a½ xaiei[v].
qou oe:u,e:pou e:m-
cp07tOU Xil"t'll0'1'C£'9En9s [- - -J u1t[o �OUA 'f)½ Ile:,p J�iwv T11cr9[ u-J
OU 'I 'YJ

,
O'OUOU opqiavou u[iouJ f!-01:J, &1t[ icrx]9y i:c[ ap Ja q[ 0 Ju 1½ �9"(.9[ \I 

,p J(?(J?L(p\l Xllt !Xf!,(J? f-
ll�fJ,�U "t'OU llU"t'OU 'l 1J0'0�9u ',J[iouJ [!,[ OU J a.pyue{ou O'Yj\lll:pLwy [e�J �[ 7t Jg
µ. 'Yj\10½ 

IO Ilav�µ.ou 1tpWc'Y](½) "t'OU llU"t'OU e,ou(½) E�99µ.ou e:ixocr,ou µ.ix.pi rop
m[aio Ju ,piaxa-
OL, µ. ,)\IW\I "t'EAtW\I ,pt½. 2 

r Sull'importanza di questa data per ii calcolo dell'inizio della rivolta di Bar Kokh
ba, cf. Eshel H. 2003. 
2 L'inizio dell'attestazione in aramaico si trova sulla stessa linea dcl grcco.

-,:i iT'M[':iJ3 11s,o� 1o i!•',:ipn� 11s,o� M5 i'T'n:i:i 
='J[O:l] l11�'i p(T]r3[',i] fr,c:3', �.,:J 1'1�� [11]'1� f 3n1i'T['] 

(?n}il'i rion:i 1 ino ;,•n� 1"15[•J-, 
i'T'nbn}',n rn"1[' 11i'T 'i] s,:i�, r.,�s, m� �',,',�:i rn',n 

i'T':in:, cmo -,:i •',:i:i 
.,�:3r•J �., M:i-, ',s, 

r 5 Epµ.e:via(½) Ba�a-S.a½ �iµ.wvo½fi&1tfox.ov 1tap� �iµ.wvi xup,cj) 'Iwiiyou 
E7tt1'p07t0½ 'l'YJO'OUOU u[cj) µ.ou 1½ A[o]y9y ,[poJqiiwv i:c�1 &µ.qiia�µ.ou 
llU"t'OU 
&pyupiou o,ivapiwv E� ho µ. 'Yj\10½ Ilayfif!-OU 1:P.W"t''YJ½ [J,E'X,PL ropmaiou 
,piaxaOL hou½ 
E�ooµ.ou e:ixocr,ou, llt e:icrt\l µ. 'YJ'!�S [ "t'EALOL ,p J�s- [oia e:m, Je91:ou llU"t'�½ 
B��e:AL½ Mava�µ.ou. 

f�eµ.ay[o J½ 'Iouo[ o Ju eypa'fil. 

Sotto il consolato di Gaio Serio Auguriho e di Publio Trebio Ser
giano, quattordici giorni prima delle Calende di settembre, secon
do il computo della nuova Provincia di Arabia nell'anno ventiset
tesimo, il primo del mese di Gorpiaios, a Maoza nel distretto di 
Zoara. Babathas figlia di Simonos, presente con lei quale tutore e 
sottoscrittore Babelis figlio di Manaemos, entrambi della stessa 
Maoza, a Simonos il gobbo figlio di loannes figlio di Eglas della 
stessa Maoza, saluti. Poiche sei stato nominato secondo tutore di 
Iesous figlio di Iesous mio figlio orfano [- - -J dalla curia di Petra 
ho avuto da te come valore del vitto e del vestiario dello stesso le
sous mio figlio sei denarii d'argento, dal primo del mese di Pane
mos dello stesso anno ventisettesimo, fino al trenta di Gorpiaios, 
tre mesi pieni. 

(attestazione in aramaico) 

Babatha barat Sim'on. Ho ricevuto da Sim'on il gobbo bar Yo�a
nan, tutore di Yesua' mio figlio, per vestiario e vitto di Yesua' mio 
figlio sei denarii d'argento, dal primo di Tammuz fino al trentesi
mo di Elul dell'anno ventisette, cioe per tre mesi. Questo e cio che 
Babeli bar Mena�em ha scritto sulla parola che ha cancellato (?). 1 

r Da lettura dubbia: si riferisce forse all'annullamento de! debito in parola. 
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(in greco) 

Traduzione da Babatha figlia di Simonos. Ho avuto da Simonos il 
gobbo figlio di Ioanes, tutore di Iesous mio figlio, come valore del 
suo nutrimento e vestiario sei denarii d'argento, dal primo del me
se di Panemos fino al trenta di Gorpiaios dell'anno ventisettesimo, 
ossia tre mesi pieni. (Scritto) tramite il mio tutore Babelis figlio di 
Manaemos. 1 

Germanos figlio di Ioudas, ho scritto. 

1 Sulla corrispondenza, fra testo aramaico e greco, dei «tre mesi» (1 Tammuz - 30 
Elul // 1 Panemos - 30 Gorpaios) e ii loro significato a sostegno della sovrapposi
zione de! sistema calendariale giuliano-macedone (solare) ai soli nomi - ma non alla 
sostanza - de! calendario babilonese-nabateo (lunare), cf. Stern 2001: 39 s. 

PP. Yadin 28-30 
?, circa 132. 

Formula giudiziaria. Tre copie (testo qui come nel P. Yadin 28). 
Greco, scriba ignoto. 

Polotsky 1967: 51, n. 3, tav. 11.2-3; Lewis 1989: II8-122, tavv. 37-38 (solo papiri 
28-29); Rowling - Llewelyn 2012.

µ.�[ 't"Cl ]�u 't"OU [oe:i:voc; 't"OU oe:t'I Joe; 
E'IMAouy[ 't"Oc; xat 't]ou OE:t'IOc; 
E'IMAouµe[vou µ]E'x.p[t] (or,vapfwv) /Br.p 
�e:vo[xpf}"F0t H cnwcrav ]. E7te:t 
b oe:i: '/Cl 1[ ou] oe:f v[ 0 ]; [ op ]r.pavou 
Em'tpo1t[ �]y E'X,e:tptcr�y, 
1te:p\ 9['3] 7:pa')'[J-a'toc; &')'e:'tat, 
o'tav ot� 1[ o ]y'to 'to 1tpii')'[J-a 
't"O'I OE:t'la 't"W oe:t'lt OOU'lat 

• •  • I 

ro 7totYJ0"0f oen ix x[a]AYJc;
1tb'te:wc;, 't"OU't"OU o[ �e:voi:cpf 'tat 
'tov ?�� ya 'tcj) oe:I vt µ.exef 
or,v( apfwv) /BC£ xa'taxpm[ a ]'tw
cr0v, Hixv oE] �� r.p[af]ym0i &7:9-

r 5 [Aucr ]a't"WO"CX'I. 

Tra Tale accusatore figlio di Tale, e Tale accusato, fino ai 2500 de
narii si costituiscano gli xenokritai. 

1 Dal momento che Tale figlio 
di Tale ( accusato) ha esercitato la tutela dell' orfano, per cui si svol
ge la causa, quando, per ragione di questa causa, Tale (accusato) 
venga obbligato a dare o fare a Tale (l'orfano) per buona fede, allo�
ra i giudici emettano sentenza contro Tale (accusato) (a favore) d1 
Tale (orfano) fino a 2500 denarii. Qualora non avvenisse (la neces
sita), assolvano. 

I Norr 1995, 1999. 
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P. Yadin 31
?, I 10?

Frammento di contratto (?). 
Greco; documento doppio con resti, al termine de! testo esterno, di 

una sottoscrizione o attestazione aramaica, non letta, probabilmente se
guita dalla sua traduzione in greco. Sul retro tracce di sei firme in aramai
co e/o nabateo. Di questo papiro, estremamente danneggiato, Lewis legge 
solo i due frammenti principali de! testo interno (fr. a) e di quello esterno 
(fr. b), senza integrare i numerosi frammenti residui. 

Lewis 1989: 29, 121-122 (manca alle tavole). 
Firme: Yardeni 2000, 1: 153, n: 62; Beyer 2004: 239. 

testo interno 

[---] 
't'f)(; vfo� �i:c�e[xe:iac; ---] 
[---] 
1tpa:yµ.a,oc; r4[piv ---] 
[---] 
[---] 
[-- -] 
[---] 
[---] 

IO �?"i'.·. E')'pC(\j,E: . .  [---] 
.[. ]µ.e:v hooci>[cr(?) ---] 
[---] 
'IOU ll7tC('na 't� ( ?)[---] 
[---] 

testo esterno 

15 E7tt ui:41qi[ 'I] fyl[a:pxou �aAOUE:LOLYJVOU 'Opcpi,ou xat Koiv,ou IIe:o-] 
OUJ:(�(ou l)(?[L]9'J:([Ei}t?� i:c[po --- (?)] 
[---] 

'

(seguono ea. 43 ll. di testo greco quasi illeggibile, quindi l'attestazione ara
maica su 3 /4 ll. con traduzione, in greco ma di altra mano rispetto al testo 
superiore, per altre 5 /6 ll., di cui e stato letto solo: 'Iwavri ..... acri[ ] ... [?]) 

firme sul retro 

testo interno 

[---] 
della nuova Pro[ vincia ---] 
[---] 
per necessita di questa cau[ sa ---] 
[---] 
[---] 
[---] 
[---] 
[-- -]

(?) ha scritto [---]
[---] (?) avendo dato (?) [---] 
[---] 
[ ---] tu tte le [ ---] 
[-- -] 

testo esterno 

ii1tv [--- i� 1]1li0tv 
i[i1tv---] 

[---](?)[---] 
ii1tv [---] (?) [---] 

[---] (?)[---] 
[---](?)[---] 

Sotto il consolato di Marco Salvidieno Orfito e Quinto Peduceo 
Priscino [---J
(il resto de! documento, in greco e aramaico, none stato letto; v. sopra) 

firme 

Sim' o[ n bar ---] testimone 
[---] (?) [testimo ]ne 
[---](?)[---] 
[---] (?) [---] testimone 
[---](?)[---] 
[---] (?)[---] 
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P. Yadin 32
?

Tre frammenti di contratto (?), a-b-c (di cui a-bill.). 
Greco; secondo Lewis, resti di un documento doppio vergato dallo 

scriba Theenas. 

Lewis 1989: 123 (manca alle tavole). 

fr. c (ultime 2 ll. del testo interno e prime 2 ll. di quello esterno) 

[ ] 
wpctv xal xA lJP.[---] 
�;q,:cpct�tv [1tot�cr]q.cr-$[ctt ---]'

E'(')'.�[ ypctfl-fl-EVOV xal av-rt�E�A l]fl-EVOV ---] 
[---]. . .  [---] 
[ ] 

[ ] 
(?)[---] 
effettuare [la ris ]cos[ sione ---] 

Copia [ autenticata ---] 
[---](?)[---] 
[ ] 

1 Formula gia incontrata altrove: PP. Yadin 17 l. 15; 18 l. 56. 

P. Yadin 32a
?

Sette frammenti di un contratto, o forse di piu documenti; letti parzial
mente solo i frr. a-b.

Greco. 

Lewis 1989: 124 (manca alle tavole). 

fr. a

[ ] 
iyyqpct[fl,fl-EVOV xal av-rt�E�A l]fl-EVOV ---] 
... pt.ve,:c[---] 
[ ] 

fr. b

[ ] 
'l l]O"OUOU 'I[---] 
X ••• M •• [- - -] 
7t�V1� O" .. o�[---] 
�P.?1:' El!� 11-�[---] 
[ ] 

fr. a 

[ ] 
Co[pia autenticata ---] 

(?)[---] 
[ ] 

fr. b

[ ] 
di Iesous figlio di I[---] 

(?)[---] 
cinque [---] 

(?) hai [---] 
[ ] 
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P. Yadin 33
?, 125?

Petizione. 
Greco; documento doppio in cattivo stato di conservazione, di cui re

sta il testo interno e solo l'inizio di quello esterno. 

Lewis 1989: 125-126, tav. 39. 

testo interno 

�')')'qpaµµey9y J:t�\ 1XY1[ t]�[ e: ]�A l)fJ.EYO\I 1X\lc( yparroy ��twµawi; 
7tpO)m[!-[E\10 ]y [!-��, �1fot'!->Y E\I ,�Ii; /a-Bµ e: Iqt x.at fo,t\l xa-Bwi; U7tO'gE
-rax.,at. 

testo esterno 

enqeaµµe[ \10\1 x.a ]l � y-g [  t]�e: �� TJfJ.EYO\I 1Xn ( yparroy IX�twµa,oi; 
[1tpOX.EtfJ.E\IOU µ e:-8' hep ]t'!)y E\I -g�i[ i; 1a}Sµ �{?"! ):tat fo,t\l J:ta·S�ii; �1t9-] 
[ 't"E'taJ<.,at. ---] I 

(si omette il testo di 4 piccoli frr.) 

testo interno 

Copia autenticata della pet1z10ne esposta insieme alle aitre, tra 
quelle che riguardano l'orfano, ed e come scritto sotto. 

testo esterno 

Copia autenticata della pet1z10ne esposta insieme alle. altre, tra 
quelle che riguardano l' orfano, ed e come scritto sotto. 

[---] 

(altri frr. non collocati). 

1 Seguono altre linee di cui restano pochissime lettere. 

P. Yadin 34
? , circa r 3 r.

Petizione. Papiro ridotto in frammenti, per lo piu illeggibili, con una peti
zione di Babatha contro Miryam, prima moglie di Yehudah bar Ele'azar, 
forse sullo stesso oggetto de! P. Yadin 26. Traduzione incerta. 

Greco, scriba Germanos secondo Lewis; dei testimoni resta solo una 
firma, su un frammento isolato, in nabateo. Documento doppio in cui lo 
spazio per il testo interno, anepigrafe, e stato lasciato in bianco; il testo e
sterno, di cui Lewis legge solo i segmenti principali, era invece di circa 2 3 
linee. 

Lewis 1989: 127-128 (manca alle tavole). 
Firma (non menzionata iri Lewis): Y ardeni 2000, r: 1 5 3, II: 62. 

testo esterno 

EY'f.€')'.P�[!-[!-[ e]y[ 0\1 xat IX ]y-gt�E �� l)µ�y[ 0\1 ---] 
1teoJ:ti11-ivay [---] 
[---] 

. .  
[ .] 

. . . .

[---J. u1:�px6v,wv 
[---]�va u .av .. i1t' ov6µa, ( µou 
[---]y� poq . .  acr .�v e: p �µou 

( circa 6 ll. ill.) 

[---].a nt,o�[---] 
,�; �[a ]�[aWa i; �(µt'!)yoi; Maw�ri [v� ---] 
9eav E\l, U\l'f..0.\/W cro(, x. upte:, x.a,a Ma p ta.µ lJ �[ e:tavou] 
'H v ya oriv�, yuv� 'Iouoou X Joucr (w [ v ]o[ i; ---] 
[ IX\/ J9eoi; �[ u,iJi;J J:t�\ Hµ J9u �1toye:vo[!-i[ vou ---J
[---] 

. . . . . . . .  
[---] 

[---] 
[---] 
•••••••• [--- 0 ]p�[ \I ] E\lcU\ll[ 0.\/W cro(, x. upte: ---] 
[---] 

.. ... 
[---] 

'In[ cro N11u � ,?9ucr (wvoi; IXTCOye:voµev [ o ]u , 9u [ 'I ]9uoa 
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X-?[ o]ycri[ wv]9 [c; ---] am:yeve:,o .[ ].[ ]� 1e:x.v
[---]. .OU'ITrJ[---] ... o[---] 
[---] 

(frammento con firma in nabateo) 

[- - - b]r tym'lhy sh[d] 

Copia autenticata [---] 
esposto (?) [---] 
[---] (?)[---] 
[---] delle proprieta (?) 
[---] (?) a mio nome 
[---](?) 

[---](?)[---] 
(?) Babathas figlia di Simonos di Maoza [---] 
mi appello a te, signore, contro Mariame figlia di B[ eianos] di En 
Gedi, moglie di Ioudas figlio di Khthousio[ n]o[ s - - -] [ ma]rito 
s[ uo] e m[ io] defun[ to ---] 
[---] (?)[---] 
[---] 
[---] 

(?) [---] mi appel[ lo a te, signore ---] 
[---](?)[---] 
figlio di Khthousion[ os ---] defunto (?) [---Ji figl(i?) (?) [---]. 
[---]. ? 

(frammento con firma in nabateo) 

[- - - b]r tym'lhy, testi[ mone] 

P. Yadin 35
?, agosto/settembre 132?

Citazione (?). 
Greco; papiro estremamente danneggiato con cio che resta, sostanzial

mente, del testo esterno di un documento doppio, forse con alcune lettere 
finali del testo interno. La prima parte del testo superstite reca poche let
tere o parole, di cui e difficile la ricostruzione; Lewis pubblica solo la se
zione centrale del documento, estremamente frammentaria, comunque 
con un residua di datazione probabilmente all'anno ventisettesimo (visi
bile solo «settimo») della Provincia. 

Lewis 1989: 129 (manca alle tavole). 

[---] ( circa 1 5 ll., ill.)

[--- �]e:1t,��-
[ �ptw'I ---] ff, Joy; E�o9-
[---Jou fJ, lJ'IOc; Ila-
[ 'IYjfJ,OU --- e:m ]�e:�A lJ�Evwv 
[- - -]. Ba�[ a-9]� �(fJ,w-
[--- °Ae]youcra· .[ .]. ... 
[---].a ..... 'I 
[---]�y9 y 
[---].[ ] .. .
[-.� -]..[ ] ....... .
[---]ova .... oc; 
[---]'Iwcrlj1t.[ . ,]o apyupwv l'va 
[---]cr-Ba [i .. ] .... 
[---]y[---] 
.[---]. 

[--- s ]ettem[ bre ---] dell' anno set[ timo ---] del mese di Pa[ ne
mos --- pre Jsenti [---] Babatha figlia di Simo[ nos --- di]cendo: 
[---] (?) [---] Iosepos (?) l'argento finche [---] (?) [---] 
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Ketubbah 

P. Yadin 10 
'En-Gedi (?), 122/125 

Ketubbah. Contratto matrimoniale di Babatha e de\ suo secondo marito, 
Y ehudah bar Ele'azar detto Kthusion, che funge anche da scriba. 

Aramaico; documento doppio, testo interno non conservato. 

Yadin et al. 1994; Friedman 1996; Safrai 1996; Yardeni 2000, 1: 125-130, n: 56; Ya
din et al. 2002: II8-141, tavv. 31-32; Beyer 2004: 226-228. 1 

recto 

[- - -Jn·�El:i ",s, ,.,�:.i �n?[n:.iJ 
[- - -]tv .EJp[- - -]
[- - -J. re� [- - -J 

[•", •i:,\ .,., r,:in .,, - - - "]"1:13[•v 10 - - -] 
1"' m[:.i:i'J1\ 1[0::lJci i', m[mJi -�i[iJ:i•, :,�,o 1["i::l :iJn:i�",\[iJn:i�., 

113v� 1n:3n:3:.i, 1[,:iJc:.i 
"i :,c :,�c ti[1]l )1:J� :,c i1�C V:.ii� )"m =,o::l ,-,s, 1",(V) t:rpi 
1�1EJ, in,o::li ,en", ri ov :i3,EJ 10 :i3[ J oc.,, :.i�c., �:.iln 

1,c� i1 .,, :,�c v:3,[�] J"[i]1i =,o::l t:1·� "i\ ,� r,,n ni:.i :,n:i� 1,rc 
1•11",o 

1�iEJ1 1[cn",J ri ov 11[!:l 10 m.oJc',, :.i�c., 1["]:.iln .,, :i(�)c :,�c 
10 10 •n•:.i 101:JP1EJ� ��roOn\�•ro�n t:1�1 riin ni:.i :,m�::l 1nO::l1 

"0::l:J 
[ JJ/",C::l1f":i.[.J .. [- --Jtv�::l •",v �c·p 1[nJ:.in::l[iJ fin:i�., .,., 1:i:.i[·n�,J 

[- - -]:J.[- - -] 
1[:J:.i - - -] 1[- - -] 111[- - -].[- - -]

1[:.iO:J]rf 'i 1Ci [iV "0::l:J] 101 'n':.i 10 J:Jin01 �:in' �i:i[n] 1[:.i]J':l 
t:1�1 )"", V:.i? 

r 5 "0::l:J 10 •n•:.i 10 pmc, �:3n[•J 1t•iJ:,n 10,p •c",v [n•J:3, ,� m� (t:1�,> 

1 II testo pubblicato da Beyer non sembra che segua l'edizione finale in Yadin et al. 
2002, che qui si ripropone con minime modifiche, ma quella in Y ardeni 2000. 
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•", iO[n "Ji lOr ",�.:31 1n�n� �C� 1", f rt)O", �[ni]� l1�l" •-, lO[ r -,31J 
K)pK • .,, • ., ·n· K • .,] 1 "[0�) .,�, Krn • .,� m., Ki�� 1]", [=,",nK]

[l"�i311 l"KinK 
�n� [ ",31 • ., .,, � mJK •",31 c[ •p ir31",K i� ii.,,ii. mKi 1n�n�",J 

verso 

firme 

ii�n� ii[ �El) ",31 ir31",K i� ii.,iii•J 
(?) 

i1�El) ",31 [l131JO� [ni�J �n[ �� J 
0 0 0 0 o i_o L. [ii]OiO C[---Ji� "/17K[---]7K.[---] 

frammento 

recto: [ f )0 .. [ 
0 L2, 0 verso: [-- - i]r317K .. [ 

recto 

] 

.,[ii]� ]1310� i� �r3,n
[ .,iiJ� pn[ iii• i� ---J 

[---]"1[---] 

[Nel te]rzo (giorno) di Adar, nel consolato di [---] (?) [---] tu 
[---] [ da En] Gedi [---J che tu sia per me come mo[ glie secondo 
la leg]ge di Mose e dei Gi[ u]dei. E io ti [nutri]ro e ti [ vestiro\daro] 
secondo il tuo mohar e secondo la tua ketubbah e ti faro entrare 
(nella mia casa). E tu avrai un credito su di me per quattrocento 
zuzin d'argento, che corrispondono a cento (tetradracme) di Ti
ro; 1 qualunque cosa tu voglia prendere e per [ (?)] dalla dote,2 con 
diritto del tuo nutrimento e del tuo vestiario e del tuo letto, con
venientemente a una donna libera, oppure il valore in argento di 
[qua]ttrocento zuzin corrispondenti a cento sela'in. Qualunque 
cosa tu voglia prendere e [ (?) dalla do]te con diritto del tuo nutri
mento e del tuo vestiario e del tuo letto, convenientemente a una 
donna libera. E se tu verrai fatta schiava, io ti riscattero con la mia 

1 Sul significato dell'espressione, Weiser - Cotton 2002: 244 e passim. 

2 Qui e altrove, per «dote» si ha ;'lli:l per Ji:l, peran; di verso da mohar visto sopra. 
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casa e con il mio patrimonio [e ti reintegre]ro come mia moglie [e] 
(l'importo dovuto sulla) tua ketubba[h] sia per me come [---] Le 
figlie femmine staranno (in casa) e continueranno a essere mante
nute dalla mia casa e dai [miei beni fino a] quando si [ uniranno] ai 
(loro) mariti. E se (e se) io andassi all' eterna dim[ ora] prima di te, 
tu abiterai e sarai mantenuta dalla mia casa (e) dal mio patrimonio 
[fino al mo ]memo in cui la mia posterita sara pronta a darti il de
naro della tua ketubbah. E in ogni momento c[he tu di]ca a me ( = 
me lo richieda), [io cambiero] per [te questo atto come si conviene, 
e tutti i ben Ji [ che posseggo e che acquistero saranno garantiti e 
impegnati per la tua ketubbah. E a me 1 Yehudah bar Ele'azar, e 
vincola]to, SU di me; a m[e, tUttO cio che e �opra] scritto.2 

verso 

[---] di (?) Babatha [fi]glia di Sim'on su Yehudah bar Ele'azar 

firme 

[Yehudah figlio di Ele'azar, da s]e lo ha scritto 
(?) 
[Baba]tha [ figlia di] Sim['on], da se 
[---] (?)[ ... ](?)bar [---] dalla sua parola (a sua richiesta) 
Toma' bar Sim'on, tes[ tim]one 
[--- bar Yeho]9-anan, tes[timone] 
[--- ba]r [--- testimone].3 

frammento 
recto 

[- - -](?)[- - -] 

verso 
[---]Ele'aza[r ---] 

r Lett. «e io». 

2 Le ultime righe della ketubbah possono essere restituite in base al formulario no
to e da altra documentazione coeva. 

3 Le firme per una ketubbah sono normalmente cinque: quelle degli sposi piu tre 
testimoni. Qui le firme sembrerebbero quattro, ma secondo gli editori (Y adin et al. 
2002: 121; diversamente da una lettura precedente) alla firma di Babatha seguirebbe 
ii nome, pressoche perduto, di colui che avrebbe firmato in sua vece. 
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Elenco delle sigle 

AALSL 
ABD 

ADAJ 
ANRW 
ATSAT 
BAR 
BARIS 
BASP 
BBJ 
BGU 
BO 
CBQ 
CIL 
DJD 
DSD 
EDSS 

EI 
EJ 
FzAT 
HTR 
ICS 
IEJ 
ILJ 
IMJ 
INJ 
ISACR 
JANES 
Jastrow 

JDS 
JEOL 
JJP 
JJS 

Atti dell' Accademia Ligure di Scienze e Lettere 
D.N. Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary, 6 voll.,
New York 1992
Annual of the Department of Antiquities of Jordan
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt
Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testament
Biblical Archaeology Review
British Archaeological Reports - International Series
Bulletin of the American Society of Papyrologists
Beihefte Bonner Jahrbiicher
Berliner griechische Urkunden
Bibliotheca Orientalis
Catholic Biblical Quarterly
Corpus lnscriptionum Latinarum
Discoveries in the Judaean Desert
Dead Sea Discoveries
L.H. Schiffman, J.C. VanderKam (edd.), Encyclopedia of the
Dead Sea Scrolls, 2 voll., Oxford 2000 

Eretz Israel
Encyclopaedia J udaica, Jerusalem 1 197 r
Forschungen zum Alten Testament
Harvard Theological Review
Illinois Classica Studies
Israel Exploration Journal
Israel Law Review
Israel Museum Journal
Israel Numismatic Journal
Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion
Journal of the Ancient Near Eastern Society
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud
Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Lon
don - New York 1903
Judean Desert Studies
Jaarbericht ex Oriente Lux
Journal of Juristic Papyrology
Journal of Jewish Studies
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]QR 
JRS 
JSAI 
JSS 
JU 
MBPAR 

MG 
MHR 
NT 
PL 
RB 
RBL 
RGRW 
RIDA 
RPARA 

RQ 
RR] 
SB 
SCI 
SDHI 
SH 
SJ 
SJSJ 
SPIB 
STDJ 
SVT 
TSAJ 
TVOA 
WAWSBL 

WUNT 
ZAH 
ZDPV 
ZNT 
ZPE 
ZRG 

Jewish Quarterly Review 
Journal of Roman Studies 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 
Journal of Semitic Studies 
Judentum und Umwelt 
Miinchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken 
Rechtsgeschichte 
Materia Giudaica 
Mediterranean Historical Review 
Novum Testamentum 
Papyrologica Lupiensia 
Revue Biblique 
Review of Biblical Literature 
Religions in the Gracco-Roman World 
Revue internationale des droits de l'Antiquite 
Rendiconti della Pontifica Accademia Romana di Archeolo
g1a 
Revue de Qumran 
Review of Rabbinic Judaism 
Sammelbuch gricchischen Urkunden aus Agypten 
Scripta Classica Israelica 
Studia et Documenta Historiae Iuris 
Studia Hellenistica 
Studia Judaica 
Supplements to the Journal for the Study of Judaism 
Scripta Pontificii Instituti Biblici 
Studies on the Texts of the Desert of Judah 
Supplements to Vetus T estamentum 
Texts and Studies in Ancient Judaism 
T esti del Vicino Oriente Amico 
Writings from the Ancient World/ Society of Biblical Lit
erature 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 
Zeitschrift for Althebraistik 
Zeitschrift des Deutschen Palastina-Vereins 
Zeitschrift for Neues Testament 
Zeitschrift for Papyrologie und .Epigraphik 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung for Rechtsgeschichte. Roma
nistische Abteilung 
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